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II scgno < chc si trova sui margine dcstro dcUa traduzione indica Ia prcsen~u , nel 
commcnto, di note indispensabili aUa comprensione dd testa, o comunque d1 natu
ra non tecnica; le note corrispondcnti sono mcsse in rilievo da un segno identico, 
sui margine destro del commcnto. 

Libro terzo 

La struttura dellibro e molto piu unitaria del consueto e ha pochi pa
ralleli nel poema: tutti o quasi i personaggi hanno una relazione con 
Ia famiglia di Cadmo e coni tempi piu antichi della citta di Tebe in 
Beozia: una relazione genealogica, cronologica e territoriale. Non 
mancano anche immagini e richiami figurativi , che hanno quasi un 
valore di continuita simbolica, come le ricorrenti forme di serpente 
che imcressano a vari livelli quasi ogni episodic (cfr. Norwood 1964, 
p. 172). In realta, Ia tendenza del poema a scavalcare le divisioni di li
bro e presente anche qui; illibro III e fra i pochi delle Metamor/osi ad 
avere compattezza, rna buona parte dei fattori che gli ga rantiscono 
unita continua no anche nel IV, in particolare sino alia fine della scoria 
di Cadmo (v. 6o3; cfr. Ia nota a IV 569-70) oppure all 'entrata in scena 
della Gorgone (v. 618). L'immagine del serpente, che collega le due 
figure centrali di questa parte del poema, Dioniso e Medusa, si pro
paga anche al finale dellibro IV, che termina con Ia parola angues. 

La concatenazione delle Storie su base geografica ristretta e una 
novita per quest'opera, che nei primi due libri e distribuita su quasi 
tutte le principali aree della Grecia, e inoltre ha visitato, con iJ mito di 
Fetonte, l'estremo Oriente e l'estremo Occidente del mondo abitato. 
Trattazioni di cicli leggendari, storici e antiquari legati a una certa re
gione greca erano familiari sia in prosa (logografi, storiografia locale, 
artidografi) sia in poesia (in generi epici ed elegiaci minori dell'eta el
lenistica), rna con Ia scelta delle antiche storie di Tebe e della monta
gna beotica Ovidio si metre soprattutto in concorrenza con Ia tragedia 
classica. Ancora piu interessante e Ia dcnsira di relazioni tematiche e 
ideologic he che connette insieme i vari episodi: temi ricorrcnti sono Ia 
sessualita femminile, i tranelli della visione (cfr. Scarpi 1996, p. 547 su 
«trasgressioni» chc si collocano tutte «all'interno di un codice ottico»; 
Feldherr 1997 sulla logica di potere che accompagna l'assegnazione 
dei ruoli di spettatore e «vittima spettacolare>>; peri riferimenti all'an
fiteatro in momenti cruciali cfr. le note a 11 1 -4; 246-7; 708-9), e Ia dif-
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ficolta di capire Ia logica punitiva degli dei. Costante e il ruolo della 
profezia e delle sue minacciose conseguen~e. . . . . . . . 

Piu in particolare, Tebe, che con 1 suo1 dmtorm e sede di tum glt 
episodi, si configura come un vero e proprio «mondo tragico», coe
rente nella sua tendenza alia confusione e alia catastrofe; un mondo 
in cui entra continuamente in crisi il rapporto fra umano e divino 
(spesso attraverso disastrosi equivoci o errori di comu~icazione) e 
quello della famiglia con se stessa 0 ~o.n lo St~t? . Le ston~ tebane so
no legate insieme non solo dalla rradiz10ne m~~c~-letteran_a ma da te
mi di grande importanza: Ia citta e Ia sua cns1, 1 rapportt fra uomo, 
dio e animate e il problema dell'identita personate: con Atteone e 
Pemeo entra in crisi Ia separazione fra uomo e animaJe, con Semele 
quella fra umano e divino, con Tiresia Ia distinzione uomo-d~nna! 
con Narciso il rapporto fra io e immagine; un altro famoso mtto d1 
crisi di identita e di rapporti familiari, quello di Edipo, e solo accen
nato una volta nell'intero poema (VII 759-61) rna esercita comunque 
indirettamente Ia sua influenza. Una serie di anticipazioni, quasi scm
pre sotto traccia, converge verso Ia figura ?i J?io~iso .. Cadmo ~a un 
ruolo di iniziatore della stirpe regale da cui D10mso st stacchera, co
me eccezionaJe figura di divinita dalle origini umane; Tiresia compare 
nella vicenda principale di Dioniso e Penteo e in quella di Narciso; 
Atteone fa parte della famiglia di Cadmo ed e collegato ~l'immagina
rio dionisiaco dalla modalita della sua morte, un selvagg1o smembra
mento; Ia storia di Semele conduce direttamente alia nascita di Dioni
so; Narciso e per certi versi figura emarginata, ma e coll~ga_to da 
implicite somigtianze con Edipo (cfr. Ia nota a 348), e forse il fiore a 
cui il suo nome si !ega ha connotazioni dionisiache (ved_. Ia nota .a 
339-5 10). Sulle connessioni anche implicite fra I~ storie d1 ~uesto lt
bro e Ia loro matrice tragica cfr. sopratturto Hardte 1990; Gildenh~rd 
- Zissos 2000. L'importanza del dionisismo si svela poi verso Ia fmc 
dellibro nella storia di Penteo. Qui Ovidio sfrutta al massimo due ca
ratteristiche permanenti del culto bacchico nella c~ltura antica: I~ sua 
oscillazione fra trasgressione e integrazione, esousmo e tr~dtziOne, 
per cui si tratta di un culto sempre integrato e sempre da mtegrare 
nella societa a cui si fa riferimento, sia essa greca o romana (cfr. Ia no
ta a 511 -732); e Ia particolare vicinanza f~a questo c~~to e. l'a~tiv!ta del 
poeta come persona ispirata e come mampolatore d1 illusi~nt e Im~a: 
gini. II secondo elemento sembra incoraggia.re un~ sorta. d1 com~lic!ta 
fra il poeca e il dio, ment re il primo suggertsce d1 conunuo a~si~ta .e 
conflitti all 'interno del mito che legittima l'origine del culto d1 Daom
so e il suo inserimento nella societa. 

Altra figura che fa da connettivo tra varie sto.ri.e e momenti d~lli: 
bro e quella di Tiresia, it vate tebano, per Ia CUI mfluenza Ovidto Sl 
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poteva rifare sia alia tragedia greca sia all'inno di Callimaco, I lavacri 
di Pallade (quest ' ultimo in particolare peril nesso fra Tiresia e Atteo
ne; ved. Ia nota a 138-2p). L'importanza del personaggio nel conte
sto del poema di Ovidio e della sua trama complessiva e accresciuta 
daJ fatto che si tratta del primo esempio di <<Vate» nelle Metamor/osi, 
cioe di personaggio umano che gode di una comunicazione privile
giata con il divino. Ma illibro abbonda di personaggi umani che sono 
«primi esempi» di una categoria importance, ad esempio Narciso, che 
e insieme esponente di una perversione unica, irriperibile, e primo 
esempio nell'incero poema di un essere umano che si innamori. Dopo 
tanti esempi di «innamoramento» divino, spesso espresso come pura 
libidine e dominazione, Narciso sembra indicare Ia strada di una vi
sione piu umana, anche se perversa, della passione d'amore, una Stra
da difficile in questo poema, che sara continuata nellibro IV dalla vi
cenda meno trasgressiva di Pi ramo e Tisbe. 

La tettura dei libri III e IV e facilitata da uno sguardo all 'albero 
genealogico di Cadmo, schema che Ovidio aveva sicuramence presen
ce, e che si ricollega sia aJI'episodio di Europa sia, implicitamente, a 
quello di Io (cfr. Barchiesi 2005 , p. 229 nora a I 748-50 e Ia sequenza 
genealogica in Apollodoro, III 4, 1 sgg. [2 1 sgg.]). 

Cadmo = Armonia 

Autonoe = Aristeo Semele= Zeus 
I I 

Arreonc Dioniso 

Polidoro 
I 

Labdaco 
I 

Agave= Echione !no = Aramantc 
I 

Pcntt'O 

Laio = Giocasta 
I 

Edipo = Giocasta 

I successivi eventi deUa storia mitica di Tcbe, che offrono ricca mate
ria a epos e rragedia, sono affrontati net poema solo in modo episodi
co e spesso indiretto o allusivo; in VI 14 5-312 si ha Ia storia della di
struzione della famiglia incera del re Anfione (che si suicida in VI 
271-2, mentre tutta l'enfasi si incentra sui desrino deUa sua consorte, 
Ia regina di origine Iidia Niobe); aJ regno di Edipo, figlio del succes
sore di Anfione, Laio, si aUude brevemente in VII 759-60; alia guerra 
di successione fra i figli di Edipo, che porta aUa spedizione dei Sette 
contro Tebe, si riferisce Ia profezia di Temi in IX 403-8, che anticipa 
anche Ia successiva spedizione degli Epigoni (IX 409- 17); Ia nascita 
di Eracle a Tebe e ricordara indirettamente a IX 284-323 ; Ia Tebe di 
Edipo e ormai niente piu che un nome ai tempi di Pitagora (XV 429, 



128 COM MENTO 

se genuino). In tutta Ia sua trattazione Ovidio mostra di aver attenta
mente meditato il ruolo cruciale di Tebe nell' immaginario tragico 
ateniese: nel dramma attica Ia citta viene trattata come una «anti
Atene» e come una «Atene da incubo», per cui Ia reazione del pub
blico si puo orientare o verso una polarizzazione fra le catastrofi te
bane e i successi della societa ateniese, o verso una angosciosa 
proiezione di Tebe sulla realta contemporanea della propria polis; il 
fascino della tragedia sta proprio nell'oscillazione o nell'indecisione 
fra queste due opzioni (cfr. F.I. Zeitlin, «Thebes: theater of self and 
society in Athenian drama», in P. Euben [ed.), Greek tragedy and po
litical theory, Berkeley-Los Angeles 1986, pp. ror-41; Zeitlin 1996) . 
La relazione fra Atene e Tebe viene presupposta come modello Ia 
dove Ovidio introduce legami di opposizione e identita fra Tebe e 
Roma (per alcuni esempi ved. le note a 101-30; Hardie 1990; Ia tec
nica del dualismo tra opposizione e proiezione era anche un impor
tante insegnamento del mito virgiliano di Didone e Cartagine nei 
suoi rapporti con Roma: Cartagine come anti-Roma e come proiezio
ne di inquietudini romane). 

1-1 37. Cadmo. Cadmo, figlio di Agenore re di Tiro, fratello di Euro- < 
pa, di Cilicc e di Fenice (cfr. Euripide, TGF V 819), viene mandata 
alia ricerca di Europa rna incontra un destino ben diverso: fonda Ia 
gloriosa citta greca di Tebe in Beozia. Per Ia tradizione alternativa se
condo cui Cadmo e autoctono ved. Erodoto, V 58-9; Euripide, 
Phoen. 638 sgg. Sulle varianti della leggenda ved. soprattutto A.W. 
Gomme, The legend of Cadmus and the Logographi, <<]HS» XXXIII 
1913, pp. 53-71.; :z:z3-45; F. Vian, Les origines de Thebes: Cadmos et 
les Spartes, Paris 1963; Gantz 1993, pp. :zo8-11; 467-73. II personag
gio ha un forte grado di identificazione con Ia sua citra e Ia sua gente, 
paragonabile a quello di Romola con i Romani: sono correnti in poe
sia greca formule come «Cadmeide», «Cadmea», «citta di Cadmo», 
«Cadmei», e perfino Kabf..LOYEVEi.~ e «cittadini di Cadmo», cfr. p. es. 
Omero, I!. IV 385-8; Esiodo, Theog. 31.6; Op. r6:z; fr. 193, 2M.- W.; 
Stesicoro, PMGF :z:z:zb, 21.8-9; POxy. 3876, fr. 39, I 5; Eschilo, Theb. 
1; 9; 135-6; 3o:z-3; Pindaro, Pyth. 8, 47; Sofocle, Oed. tyr. 1; Euripide, 
Supp. 11 -:z; Her.fur. 543; Phoen. 807-8. 

La figura di Cadmo, nella sua posizione di progenitore della casa 
regnante di Tebe, e presente come punta di riferimento in tutto illi
bro III e parte del IV: in IV 563-603 viene narrata Ia fine della sua vi
ta - almena, della sua vita di uomo - e si esaurisce con lui Ia sezione 
tebana del poema. La logica organizzativa della genealogia, usuale 
strumento ordinatore nella mitologia e nella poesia mitologica preovi
diana, viene pero superata da una costruzione drammatica, in cui il 
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destino e il rapporto con il sacra diventano i veri centri di interesse 
(cfr. ancheOtis 1966, p. 131 ). 

La possibilita che Cadmo avesse un ruolo importante anche in 
tragedie dedicate a lui e discussa. Una tragedia di Euripide, Cadmos, 
e attestata unicamente (TGF V 448) in un passo difficile degli scoll di 
Probo aile Bucoliche di Virgilio ( 6, 3 1), rna Kannicht, ad loc. e scettico 
sui valore della testimonianza; l'allusione di Orazio (Ars 187) alia me
tamorfosi di Cadmo in serpente nel quadro di una discussione del ve· 
rosimile drammaturgico non significa necessariamente che il perso· 
naggio fosse protagonista di una tragedia. Orazio puo avere di mira Ia 
semplice presentazione dell'evento miracoloso come riferito durante 
l'azione scenica o anche solo come allusione, il che avviene ad esem
pio in una tragedia ben nota sia a Orazio sia a Ovidio, le Baccanti di 
Euripide (13 30 sgg.; Brink 1971 , p. 248; cfr. invece IV 598 quisquis 
adest [aderant comites] terretur). La figura di Cadmo ha comunque 
grande rilievo nella tragedia attica quando si vuole stabilire un nesso 
tra le vicissitudini di Tebe e le sue origini. ll coro delle Fenicie di Eu· 
ripide (il drammaturgo preferito di Ovidio e un modello ricorrente in 
tutto illibro III; della tragedia, una delle piu Jette nel mondo antico, 
esisteva in Iatino un nato adattamento di Accio) e costituito da fan
ciulle fenicie inviate dalla casata Agenoride di Tiro, e Ia tragedia si ri
connette a! nesso tradizionale tra culto delfico, fondazione cadmea, 
continuita della stirpe, e archetipo della guerra civile come mito di 
fondazione. Inoltre il prima stasimo della tragedia (Phoen. 638 sgg.) 
contiene una ricapitolazione della vicenda di Cadmo, con forti ncssi 
rispetto all'attualita drammatica della storia dei Sette contra Tebe (cfr. 
Mastronarde 1994, p. no): Cadmo guidato dall'oracolo delfico e 
ignaro del futuro (come un giorno accadra a Edipo) afferma il suo di
ritto di fondatore sulla fertilita prospera della terra di Tcbe (che anti· 
cipa l'irrompere pericoloso del dio della fertilita Dioniso), rna si scon
tra anche con i suoi mostri e le sue potenze divine e, paradossalmente, 
arriva a fondare Ia citta attraverso un atto di guerra civile (tema di 
molte tragedie tebane, rna naturalmcnte di interesse anche per il tern a 
delle origini di Roma). Ved. anche Euripide, Phrixos B', TGFV 8r9; 
Her./ur. 4-7; :zs;z-3, e naturalmente il ruolo di Cadmo nelle Baccanti, 
che ha influenza sulla parte finale di questa libra del poema, cfr. le 
note a 564-5 e 73 1-3. 

La figura di Cadmo ha grande sviluppo nelle Dionisiache di Non' 
no, dove e protagonista dei libri III-V, Ia cosiddetta «Cadmeide». In 
Ovidio, acquista importanza grazie a! continuo rimando alia figura di 
Enea nella tradizione virgiliana (cfr. Hardie 1990). Come Enea, Cad
rna trasforma un disperato esilio da lontane terre asiatiche nella in
sperata fondazione di una citta e di una stirpe di dominatori. Ci sara 
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pero, come e tipico di Tebe, un rnultiplo rovesciarnento: prima Ia re
sistenza del dragone, poi in seguito (vv. 131-9) Ia ripresa del rnotivo 
dell'«esilio felice» in un contesto di ironia tragica, infine di quello dei 
<<figli del serpente» nel discorso patriottico dello sciagurato Penteo 
(w. S43·6). 

L'episodio cornprende ai w. so· I 30 una estesa narrazione dai toni 
spesso epici ed elevati, in cui si assiste - per Ia prima volta in questo 
anomalo poerna epico - a vere e proprie gesta guerriere. I due rno· 
rnenti piu spettacolari della narrazione sono segnati pero, come si ad· 
dice alia poetics di Ovidio, da una ricerca dell'abnorrne e del para· 
dossale. Cadrno si scontra non con un nernico urnano, rna con un 
rnostro (in una situazione leggendaria che ricorre in va rie forme e 
contesti in tutta Ia tradizione rnediterranea e indoeuropea: Fontenro· 
se I9S9; C. Watkins, How to kill a dragon, New York 199sl e i <<figli 
della terra» danno vita a una sorta di spettacolo gladiatorio piu che a 
una regolare battaglia epica. 

I ·2. lamque ... tenebat: l'uso di iamque crea una transizione parti· 
colarrnentc fluida con il finale dellibro II, e, con rnalizia, un'aspetta· 
tiva poi frustrata. L'incontro erotico di Giove con Europa (cfr. Bar
chiesi zoos , p. 310 nota a II 874· sl viene accennato solo in se 
con/essus erat. La continuita del racconto, che scavalca Ia cesura fra i 
libri, si perde gia al terzo verso del nuovo libro: Ovidio ironizza sulla 
tradizione per cui l'epica tende a segrnentarsi in libri ternaticarnente 
autonorni, organizzati su inizi e finali che funzionano come dernarca· 
zioni artistiche e concettuali della materia narrativa. L'attenzione si 
sposta poi bruscarnente su un altro bovino, Ia vacca che guidera Cad
roo fino al sito di Tebe. Scegliendo di non accornpagnare Europa ver· 
soil suo destino nell'isola di Creta (isola farnosa peril monte Ditte sa· 
cro a Giove; cfr. invece Apollodoro, III 1, 1 [r-3]), Ovidio perde 
contatto con un filone importance della genealogia eroica, quello di 
Minosse, che compare in questo poema rnolto piu avanti, a partire da 
VII 4S6 sgg. Per l'implicito nesso Dioniso-toro (su cui ved. Barchiesi 
zoos , p. 310 nota a II 874·sl, che funziona come introduzione figura· 
tiva all 'intero libro, cfr. Euripide, Bacch. 617 sgg. 

3·5· pater .. . exi/ium: il nome del padre ignaro si ricava da Il 8s8, 
e torna visibile con dramrnatica evidenza nel patronirnico del v. 8. II 
verbo perquirere, solo qui in Ovidio, in poesia elevata prima di lui so· 
loin Lucrezio, VI 382, rende con forza il terna della disperata ricerca 
che si tramuta in esilio. 

6-8. orbe ... Agenorides: naturalrnente il problema di Cadmo non 
e insuperabile per una dea come Giunone, che nei prirni libri del poe· 
rna si dedica in modo ossessivo alia scoperta di questi adulteri. Con 
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orbe pererrato Ovidio enfatizza le dirnensioni geografiche della ricer· 
ca, riecheggiando il sogno profetico in cui Enea, un altro profugo di 
origine orientale (cfr. vv. 7 pro/ugus; 132 exi/io felix; 538 con Ia nota 
relativa; Virgilio, Aen. I 2 Jato profugus), si vede per Ia prima volta 
prornettere Ia fondazione di una citta in Occideme (Virgilio, Aen. ll 
29S pererrato .. . ponto). La struttura allitterante del v. 7 !ega insierne 
una serie di termini che sono associati a livello di senso (profugo, pa· 
tria, padre) e isola, rnettendolo in evidenza, il termine chi ave della do
lo rosa situazione di Cadmo, <<ira». Agenorides: il patronirnico 
non sorprende nel contesto dello stile epico di questa narrazione, rna 
e pungente che Ovidio lo riservi al momento in cui Cadrno e opprcs· 
so dalla terribile autorita paterna; in Virgilio l'uso di Anchi.riades per 
Enea e spesso legato a rnotivazioni contestuali, non di segno negativo 
come qui. Cfr. per l'uso di Agenorides Ia nota a IV s63; Apollonio Ro· 
dio, III r r86 e Hunter 1989, ad /oc.; peri problerni relativi alia pater· 
nita di Cadrno, Mastronardc 1994, pp. 21 8-9 su Euripide, Phoen. 
2I7. La designazione <<Agenoridi» ricompare anche in testirnonianze 
epigrafiche che riguardano i culti bacchici, cfr. Scarpi 2004, p. 624. 

8-9. Phoebique oracula ... requirit: l'oracolo e quello di Delfi , il < 
piu importante di Grecia, come e chiarito da Castalio al v. 14; una po· 
sizione geografica molto convenience per Cadrno, che sta per trovarc 
il suo destino nella confinante Beozia. I successivi riferimenti alia geo
grafia sacra di Delfi , l'antro della fonte Castalia (v. 14) e il Cefiso (v. 
19) attivano il ricordo del mito di fondazione dell 'oracolo delfico, 
con l'abbattimento del serpente Pirone, ricordato in I 438-6o, e quin· 
di un'analogia con il destino di Cadrno; una funzione analogs a quella 
della geografia delfica nelle Fenicie di Euripide (v. 232 <<gli antri del 
drago», per cui ved. Mastronarde 1994, p. 22 I). 

IO·J. <<bos ... uocato»: Ia posizione iniziale di bos ha Ia funzione di < 
spiegare l'etimologia del nome greco Boeotia, BOLun:ia, grazie alia so· 
vrapponibilitii delle parole per d ire «mucca» in greco e Iatino. Per Ia 
tradizione greca ved. Cas tore di Rodi, FGrHist 2 so F p; Borner, ad 
loc. Sin qui il dio e insolitamente chiaro e didascalico, piu come un 
pedame scoliasta che come un cnigrnatico poeta ellenistico. Ma il 
chiarimento succcssivo, sccondo cui Ia terra giusta sara indicata dal 
riposo della giovenca (v. 12 requieuerit) sembra suggerire scherzosa· 
mente che l'etimologia cornprenda anche il latino otia, Beozia = terra 
della giovenca che riposa. Per una vcrsione piu dettagliata dell'oraco· 
lo e dell'itinerario va confrontato Nonno, IV 303 sgg. L'assenza del 
nome Tebe, che compare solo a partire dal v. r 31 (in un momento 
critico, segnato da irnplicita ironia, cfr. Ia nota ad loc. ), si spiega anco-
ra rneglio se si considcra chc le fonti sulla storia di Cadmo tendono a 
chiarnare Ia citta originaria Cadmea (Apollodoro, III 4, r [22] ), nome 
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che rester?! poi alia rocca della citta {Diodoro Siculo, XIX 53, 3-5; 
Pausania, IX 5, 2) , e precisano che Tebe avra il suo nome solo piu tar
di, dalla moglie di Zeto {Apollodoro, III 5, 6 [45]) che si chiamava 
appunto Tebe; oppure, se il nome viene attribuito gia a Cadmo {scoli 
a Euripide, Phoen. 638; Nonno, IV 303-6), lo spiegano come replica 
del nome della piu famosa citta egiziana, essendo l'Egitto Ia terra da 
cui trae origine Ia genealogia di Cadmo. Del resto anche una tragedia 
tebana posta in epoca successiva alia fondazione, i Sette contro Tebe 
di Eschilo, evita del tutto il toponimo che pure e citato nel titolo, co
me pure l'aggettivo tebani, e si riferisce invece in modo costante a 
Cadmo (cfr. la nota a 1-137). In ogni caso, come si vedra, non man
cheranno le sorprese dopo questa rivelazione cosl fronrale e rassicu
rante. L'oracolo esametrico citato dagli scoli a Euripide, Phoen. 638 e 
ancora piu dettagliato e non omette il riferimenro all'agghiacciante 
sorpresa che attende Cadmo nelluogo che gli e stato destinato. 

14-9. Casta/io ... arua: Ia menzione della fonte Castalia e di Pano
pe si ricollega alia geografia delfica' e beotica, che e piu dettagliata nel 
resoconto di Nonno (IV 309-45; ved. la nota di Gigli Piccardi 2003 a 
IV 331-47); quella del fiume Cefiso crea un collegamento f~nzion~e 
con i1 mito di Narciso {cfr. III 3 51; I 369 per Ia geografla delf1ca 
nell'episodio della rinascita umana dopo il Diluvio). Panope, al confi
ne tra Focide e Beozia, e localita ricordata in connessione ai culti dio
nisiaci (Pausania, X 4• 3) 

I 5. fente: e una perfetta descrizione del ritmo di questo verso, che 
si apre con una parola di cinque sillabe lunghe. Cfr. Nonno, IV 311 -5 
per illemo incedere del gruppo dietro alia vacca errante. Incustodita 
completa l'oracolo dei vv. I0- 1 sottolineando il carattere ominoso 
dell'incomro- vacche a1 pascolo incustodite non sono uno spettacolo 
normale nella cultura contadina greco-romana. 

17. pressoque ... passu ricorda il sintagma pede presso o presso gra
du, spesso in uso in resoconti militari (Sallustio, Hist. III 96d; B_e~lum 
Hispaniense 29, 8; Livio, VIII 8, 9 e XXVIII 14, 14). La descriZione 
risente di un modello poetico ben piu solenne, l'immagine di Lucre
zio che segue il suo maestro Epicuro: Lucrezio, III 3-4 te sequor ... 
inque tuis nunc I ficta pedum pono pressis uestigia signis («io seguo le 
rue tracce .. . e pongo oggi il piede sulle orme lasciate dai tuoi passi»). 

24. peregrinae: sottolinea Ia differenza rispetto al piu noto modulo 
rituale del baciare Ia terra natale al ritomo in patria {cosl Ulisse in Ome
ro, Od. XIII354; Bruto, reduce dall'oracolo delfico, in Livio, I 56, n ). 

26. sacra ... ministros: l' uso di ministri fa pensare alia tradizione ro
mana, e nello stesso senso valgono i richiami a uiuis . .. fontibus, a un 
bosco inviolate e incaeduus; cfr. p. es. Virgilio, Aen. VIII 597-9 est in
gens gelidum Iucus prope Caeritis amnem, I religione patrum late sacer; 
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undique colles I inclusere caui et nigra nemus abiete cingunt {«V'e un 
grande bosco sul gelido fiume di Cere ampiamenre venerato dalla de
vozione dei padri; da tutte le parti lo racchiudono colli declivi e una 
selva di neri abeti»). D ' altra parte dal seguito della storia risulta che, sia 
pure senza saperlo e nell'atto di compiere un rituale regolare, Cadmo 
va a disturbare proprio Ia sacralita delluogo, e che l'ignoto {v. 2 5) e an
che un qualcosa di minaccioso; le cose erano andate meglio all'eroe 
fonda tore Enea nella natura inesplorata del Lazio, cfr. Ia sua preghiera 
inAen. VII 137-8 adhuc ignota precatur I /lumina. La scelta di sacrifica
re a G iove non ha di per se nulla di inconsueto, rna nel comes to sottoli
nea l'ignoranza dell'eroe che ha affrontato tame prove proprio a causa 
di un capriccio di Giove; inoltre il sacrificio portera alia prova piu dif
ficile e inaspettata. Ovidio non specifica se ci sia per caso l'intenzione 
di sacrificare proprio Ia giovenca indicata dall 'oracolo {come attestano 
alcune fonti; ved. Mastronarde 1994, p. 340). 

28. Silua uetus: per l'inizio della Ex<pQa<JLs cfr. Ovidio, Am. III 1, 
I stat uetus et multos incaedua si1ua per an nos; Ill 1 3, 7 stat uetus et 
densa praenubilus arbore Iucus. 

29. uirgis ac minine: l'allitterazione, come spesso in Ovidio, pre
suppone Virgilio {cfr. Aen. XI 65). 

30. arcum: c'e un uso innovative di arcus che rimanda al ricorrente 
contrasto fra arte e natura {cfr. vv. I 58-6o; del resto arcus come termi
ne architettonico tende a soppiantare fornix solo a partire dall 'cta 
triumvirate); al v. 42 , poi, c'e un uso ancora piu inedito e metaforico, 
con riferimento alle curvature del serpente. 

31. uberibus ... antro: Ia fonte e di solito identificata nella tradizio- < 
ne come Dirce, rna in termini strettamente cronologici il nome sara im
pasto solo qualche generazione piu tardi, quando Dirce moglie del ti
ranno Lico sara gettata nella sorgente da Anfione e Zeto (Apollodoro, 
III 5, 5 [44]; problema analogo a quello del nome Tebe, ved. Ia nota a 
Io-3 ). La stessa fonte e collegata alia nascita di Dioniso in Euripide, 
~acch. 5 19-22. D'altra parte Ovidio non si da pensiero di aver gia men
ziOnato la fonte a II 2 39; come spesso accade, egli omette dei particola-
ri che sono importanti per il rapporto fra mito e paesaggio greco e si 
concentra su elementi descrittivi o patetici. Qui Ia costruzione accura-
ta delluogo ameno e funzionale a una sorpresa minacciosa,la com par-
sa del dragone guardiano che si aggiunge di colpo a1 paesaggio. Per ef
fetti simili nella rappresentazione della natura ved. in genere Segal 
1969. La sorpresa terri bile legata al serpente e ancora piu forte per chi 
ricorda le Jodi delle acque sacre e «urbane» di Dirce tipiche della poe-
sia di Pindaro {p. es. Istb. 6, 74-5; 8, 19-20; 0/. 10, 85). 

32- Martius anguis: il serpente o dragone e talora esplicitamente 
un figlio di Ares (sulle varie tradizioni ved. Fontenrose 1959, p. 308 
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nr. 61; Masrronarde 1994, pp. 339-40). Illegame con Ia terra e scm
pre importance quando si tratta di rettili, e in particolare per i leggen
dari dragoni che agiscono come genius Loci, cfr. in particolare I 438-
40. Per Ia descrizione che segue ha importanza soprattutto il modello 
di Virgilio, Aen. II 203-27. in cui due serpenti che sono anche mostri 
marini emergono dal mare e massacrano Laocoonte e i suoi figli: il 
racconto e introdotto dal testimone e narratore Enea con un borresco 
re/erenr (II 204). Altre fonti di ispirazione sono lc similitudini epiche, 
ad esempio qudla di Pirro con un serpente terribile in Virgilio, A en. 
Il471·5: si ha Ia curiosa impressione che in questa episodic l'esretica 
della similitudine epica abbia invaso il racconto delle gesta eroiche 
(per questa principia generale del poema ovidiano ved. Barchiesi 
2005, pp. CXLIV·CXLV). 

33· igne ... oculi: forse basato su Ennio, J\nnales 484 Skutsch se
mianimesque micanl oculi. 

38. caeruleus s'•rpcns: presuppone usi poetici come Virgilio. Gear. 
IV 482; /\en. IJ 381. 

40. mbitus ... art us: di nuevo richiama lo stile patetico dell'epos: 
Virgilio, /\en. VII 446 subitus tremor occupal artus; XI 424 tremor oc
cupat art us. 

44·5. corpore . . . Arclos: Ia curiosa simi litudine invertc: i proccssi ti
pici della poesia astronomica, in cui una costellazione c rapprcsentata 
con l'aiuto di una similitudine dal mondo terrene. Forse c'e un'allusio
ne ironica al fatto che i Fenici (cfr. il verso successive) di Cadmo sono 
famosi per Ia !oro capacita di osscrvare il cielo stella to ai fin i della navi
gazione. La costellazione che fa !oro da guida, l'Orsa minore, e cinta 
dalle spire del Serpente, e i poeti astronomici greci c: Iatin i ricordano 
regolarmente questa preferenza; gli esempi Iatini di questa topos sono 
in effetti le uniche occorrenze del termine etnico Pbocnices nella lette· 
ratura roman a: Cicerone, Nat. dear. II xo6 Hac fidrml duce nocluma 
Phoenices in allo; I sed prior illa magis stellis dislincla refulgel, I ellale 
prima con/estim a nocte uideillr. I baec ucro parua est, sed naulis usus in 
hac est: I nam cursu interiorc breui conuertitur orbe. [ ... ]has inter. uelu
ti rapido cum gurgile /lumen, I loruu' Draco serpit supler superaque 
reuoluens I sese, con/iciensque sinus e corpore /lexos («l Fenici si affida
no a questa per guidare Ia !oro rotta notturna sui mare. Ma quella b ril
la prima con Stelle piu fulgide ed e vista subitO dall'inizio della notte 
per ampio spazio. Q uesta invece e piccola, mae utile ai marinai perc he 
si muove piu all'interno su un'orbita breve. [. .. ] Tra queste, come un 
fiume dalla corrente impetuosa, il Dragone terribile striscia girundosi 
sotto sopra e formando con il suo corpo spire tortuose»); I gino, Astro
nomica II 2d, 3-3, 1 l ncidit etiam compluribur erralio, quibus de causis 
minor Arc/us Pboenice appelletur, el illi qui bane obseruanluerius el di-
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ligen/ius nauigare dicanlur .. . Serpens. bic uasto corpore oslendilur inter 
duas Arctos conlocatus («Parecchi cadono in errore, poichc ignorano 
per quali ragioni l'O rsa Minore venga detta fenicia, e perc he si dica che 
col oro che Ia seguono conducano meglio e con maggior esattezza Ia na
vigazione ... II Serpente. Con il suo corpo immense, esso si colloca tra 
le due O rse»); Germanico, 39-58 /-line louis allrices Helice Cynomra
que /ulgenl . I dat Grais Helice cursus maioribus astris, I Phoenicas Cv
nomrtl regil . . . Srdoniamque mtem nunquam spectata/e/ellit. I bas int~r 
medias abruptifluminis in star I immanis Serpens sinuosa uolumina tor
que/ I bincatque binc supraque illas (mirabile mons/rum). I cauda Heli
cen mpra lendit; redil ad Cynosuran I squamigero lapm. qua desinilulli-
11/ll cauda I bac capul csl Helices; /lexu comprendilur alto I Serpentis 
Cynosura; rlle explicat amp/ius orbes I mblatusque relro maiorem respi
cit Arc/on. I arden/ in gentes oculi, caua tempora claris I ornanlur f/am
mis, menlo sedet unicus ignis («Per questa ragione risplendono le nu
trici di Giove, Elice e Cinosura. Con il suo piu grande astra, Elice 
indica Ia rotta ai Greci, mentre Cinosura guida i Fenici .... essa non ha 
mai indotto in errore un battelle sidonio che ne abbia osservam 
l'asperto. Nel mezzo tra queste, come un fiumc impetuoso, l'immane 
Serpente rivolge le spire sinuose, da una parte e daii'altra, e al di sopra 
di esse [mostro prodigioso]. La sua coda si est en deal di sopra di Elice, 
e quindi si volge a Cinosura scivolando scagliosa. Dove termina !'ulti
ma parte della coda, qui c'e Ia testa di Elice. Da una profonda spi ra del 
Serpente e avvolta Cinosura; qudlo piu ampiamente svolgc le spi re, e 
torn a indictro cosl da guardare l'Orsa Maggiore. Ardono grandi gli oc
chi, le tcmpic cave sono attorniate da fiamme splendenti, sui mcnro un 
unico fuoco trova dimora»). Tutti questi esempi risalgono al modello 
poet ico di Araro, Phaenomena 39•57 (tti 0' aga <l>ol Vll<Et; JtlOUVOl 1TE· 
QOtoOl flciA.aooav I an· t'j fiEV xa{}ag~ J<al E1TlqJQUOOao{}cu eroip lj I 
noi.Aij (~at VOfiEVf] ' EAL1<1)1TQWtf]t; am) vuxt6r;;· I lj 0' EtEQij6A.iyl)JlEV. 
drag VCLUtiJOl v agdwv· I flELOt EQIJ yag rr<ioa 1tEQLOtQE<pEtCtl OtQO· 
q;ciA.t yyt · I tfl J<al LlOOVtol h'lUvtata vautlHovtat. l Tat; o€ ot · OJl· 
q;or egar; o'L tJ1TOtafl01o urroggw!; I dA.eltat. pt\ya {}mipa. ~gcixwv. 
m:gi t ' UJlCpl t ' Eaywr; I flU()Lot;· ai o· UQa ol OJtELQf]t; hcitf(l{)E qJE· 
QOVtal I "AgxtoJ. xuaveou 1TE<pUA.aypt\vat wxeavo1o. I autaQ 0 y· 
UAAlJV JlEv VEOTIJ E1Tl tEl Vt::tal OUQfj. I UAAf]V o£ orrt::iQn 1fEQl tEJlVETat· 
;, flEV oi UY.(llj l ougij ]{(l(ll<ECpaA.ijV 'EALl<ljt;, U1t01fCLUETat • A(lxtou· I 
01fELQIJ b' Ev KuvoOOU(lCL l<UQlj EXEt• lj o£ Kat' autijV I dA.eitat XE· 
cpa.AlJV, xal oi rro06;; EQXETCLL UXQLt;. I EX {> . a unr; rraA.I VO(lOOt; dva
T(lEXEL ou Jtkv i:xelvq1 I olofl t::v, oM' olo;; xE<paA.fJ £mA.cipnem1 c(. 
Otl)Q. I uA.M Ouo X(>Otcicpotr;;, Mo 0' Oflf.lCLOLv· dr; b' imEvE(l{)t::v I 
£oxan ijv htEXEt yEvour; OEt voio rreA.w(lou, («e i Fenici invece attra
versano il mare affidandosi all 'altra. Senonche Elice e nitida e facile ad 
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essere riconosciuta splendendo d 'intensa luce fin dal principio della 
notre; Ia dove 1' altra e piccina, benche piu preziosa peri naviganti, per
che turta com pie Ia sua rivoluzione con un giro piu piccolo: e con que
sta anche i Sidonii navigano con una rotta esatrissima. In mezzo poi ad 
ambedue queste, come un braccio staccato di fiume, si contorce, mera
viglia grande, il Drago, tutto in giro spezzato in innumerevoli spire; e 
da un canto e dall' altro del suo serpeggiamento gli camminano le Orse, 
guardandosi caute dal cupo Oceano. E il Drago dal canto suo verso 
una di esse si snoda con l'estremita della coda; e l'altra invece l'inter
cetta nella sua spira. E come l'estremita della coda gli finisce lungo il 
capo dell'Orsa Elice, cosi Cinosura tiene il capo entro Ia spira; questa 
poi s'attorce lungo il suo capo stesso e arriva quasi a toccarle un piede, 
e dill nuovamente s'attorciglia in senso opposto. Ne a quella da una 
parte sola ne una stella sola brilla sui capo, rna due sulle tern pie e due 
sugli occhi; ed una al di sotto occupa l'estremita della mascella inferio
re del tremendo mostro»), un testo che Ovidio aveva verosimilmente 
imitato nei suoi Phaenomena, quasi inreramente perduti. In Arato, 
l'ammirazione per lo spettacolo celeste viene qualche volta potenziata 
da un senso di emozione e di paura, in particolare nella descrizione del 
Serpente (vv. 46, 47, 57): Ovidio rovescia Ia poetica didascalica (il me
raviglioso che affascina a distanza, il poeta che «riscalda» Ia freddezza 
della scienza astronomical in una poetica del pericolo terribile e dello 
spettacolo che schiaccia lo spettatore; cfr. l'episodio di Fetonte, con 
Barcbiesi 2005 , p. 247 sgg. note a II 126-49, 172 e 181; Galasso 2000, 
p. 812 «una specie di catasterismo alia rovescia». In particolare, si to
tum spectes fa pensare alla continua enfasi di Arato sui verbi per «vede
re, osservare» in apostrofi allettore (p. es. Phaenomena 733 , 778, 799, 
832, 88o, 892, 994). 

p . uestigatque uiros: richiama Virgilio, A en. XII 482 uestigatque 
uirum. 

52-3. tegumen ... erat: Ia pelle di leone suggerisce un accostamen
to a Ercole, famoso sterminatore di mostri (cfr. Virgilio, Aen. Vll 
666) e altro eroe fondamentale delle saghe tebane. 

5 s-6o. ut nemus ... misit: Ia dizione si fa particolarmente solenne: 
letare (v. 5 s) per «ammazzare» e raro e limitato a testi poetici ricerca
ti (Ovidio, Ibis so3; pseudo-Virgilio, Culex 32 5 ). Tutta Ia stilizzazione 
del duello risente di scene tipiche di aristia e battaglia della poesia 
epica, e di fatto questo e iJ primo «duello eroico» nel P?e~a, salvo 
che uno dei contendenti e un mostruoso dragone, e qumdt tutte le 
immagini e i nessi verbali tipici del mondo guerriero dell'epos si tro
vano spiazzati e alterati. 

5 s-8. corpora ... pectora: in questi versi, cosl come sono stati t~a
mandati, si ha una sequenza ripetiriva di impressionante monotoma: 
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corpora ... corporis .. . corpora (solo in BFG: uulnera il resto della tra-
dizione) ... corpora, in posizione metrica ricorrente: ness una delle oc-
co.rrenze e indifendibile individualmente, e occorre guardarsi dall'ap
pltcare alia poesia epica antica criteri astratti di bello stile che 
eliminano qualsiasi ripetizione conscia o inconscia (cfr. Wills 1996, p. 
475), rna il brano costituirebbe comunque un caso limite nell'opera 
di Ovidio. La ripetizione quadruplice e sanata da Tarrant adottando 
al v. 57 Ia lezione uulnera e al v. 58 Ia congettura pectora di Heinsius. 

59-60. molarem .. . conamine: Ia tessitura verbale di molarem .. . 
magnum magno conamine misit e sostenuta dal richiamo a grandiosi 
modelli epici di poliptoto come Lucrezio, IV 902 trudit agens ma
gnum magno molimine nauem (l'azione del vento) e Virgilio, Aen. V 
11 8 ingentemque Gyas (sci!. agzi) ingenti mole Chimaeram (maestosa 
scena di competizione navale) . Wills 1996, p. 228 nota che molarem 
. .. molimine in Ovidio e una figura di suono che com bin a il virgilia
no mole e illucreziano molimine. L'uso del tecnicismo molaris (basa
to su lapis molaris, «pietra da macina») collega l'episodio a quello di 
Caco in Virgilio, Aen. VIIl 25o, l'unico esempio precedente di mola
ris in una scena di combattimento; fra l'altro il termine e hapax sia in 
Virgilio sia in Ovidio. II collegamento e non solo fra due scene in cui 
un eroe uccide un mostro, rna anche fra due storie di «Origini selvag
ge» di una citta (cfr. Hardie 1990). Nello stesso senso opera l'uso del 
sostantivo impulsus al v. 6t (hapax in Ovidio come lo e in Virgilio, 
sempre nell'episodio d i Caco, Aen. VIII 239). La similitudine iper
bolica, posta in un 'originale forma di ipotesi irreale, e uno sviluppo 
originale dell 'ardita similitudine con cui Virgilio aveva enfatizzato il 
colpo decisivo di Enea contro Turno nell'Eneide, anche ll usando 
l'analogia con una macchina da assedio, e il pietrone di Cadmo si 
ada~ta almeno quanto Ia Iancia di Enea al paragone con Ia tecnologia 
bellica: Aen. XII 921-2 murali concita numquam I tormellto sic saxa 
/ remzmt («non rombano mai coslle pierre scagliate da una macchina 
murale»). 

70./abe/ecit: forme di labe/acio che non siano il parricipio !abe/actus 
sono assai rare, specie in poesia: labefecit, unico in Ovidio, ricorre una 
volta ciascuno in due poeri scenici repubblicani, Terenzio e Laberio. 

74· a/bida: compare solo qui in poesia latina rna puo avere prece
denri in prosa recnica a giudicare da Vitruvio, II 3, r. Nella rrattazio
ne del serpenre Ovidio mescola tratti di grandiosira epica con annora
zioni precise d i ripo naturalistico; in questo filone i poeti romani 
avevano come modello !'opera di Nicandro, Theriaca, a cui si ispirava 
un poema Iatino di Emilio Macro. 

76. uitiatas inficit auras: secondo uno stilema prediletto di Ovidio, 
il participio passato tende a indicare un'azione non anreriore, rna di 
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fatto contemporanea e sinergica a quella del verba: «corrompe !'aria 
e I 'infetta». 

81-2. cedit ... incursus: l'uso della pelle di leone e soprattutto il 
fatto che protegga Cadmo dal mostruoso attacco fanno pensare (cfr. 
Ia nota a 52-3) a Ercole: Ia pelle di leone di cui e dotato in molte rap
presentazioni figurative e quella del leone nemeo, e quindi da un Jato 
simboleggia le sue vittoriose fatiche comro i mostri, dall'altro allude a 
una versione del mito in cui questa spoglia leonina lo rendeva invul
nerabile (p. es. Pindaro, lsth. 6, 47 sgg. e scoll ad Loc.; Sofocle, Trach. 
1092-3; E. Brommer, Herakles , Darmstadt 1972, p. 7 sgg.). Natural
mente questa dettaglio e anche un ulteriore collegamento con lo 
scontro fra Ercole e Caco (ved. le note a 5 2-3 e 59-60). 

90-1 . coniectum ... pressit: Ia descrizione del colpo fatale si diffe
renzia da quella di Ferecide, FGrHist 3 F 88, in cui Cadmo usa Ia spa
da, di Ellanico, FGrHist 4 F 96, in cui usa una pietra, e di Nonno, IV 
408-1 5, in cui usa una pietra e poi una spada. La c?s~ruz!one p:e~e~
ta una compressione drammatica dei due momenu d1 az1one d1sunu, 
illancio e l'affondo della punta nel colla, per cui propriamente con
iectum si !ega a in guttura, mentre con pressit andrebbe in gutture. 

95-8. uictor ... serpens: il rovesciamento di fortun~ che aspetta < 
Cadrno in un giomo lantana (lomano anche nel testa d1 questa poe
rna, IV 563 sgg.) e anticipate nel gioco verbale uictor-uicti; serpentem 
spectas-spectabere serpem. L'orribile rivelazione che l'uccisore d~ s~r: 
pente diverra lui stesso un serpente suggerisce una ce~ta amb1gu1ta 
nella fondazione di Tebe vista come superamento (e morno?) della 
natura selvatica. II libra III e costellato da una serie di rivelazioni, ma
ledizioni, e oracoli, che si distinguono per illoro carattere breve e 
sentenzioso; cfr. vv. 192-3 <munc tibi me posito uisam uelamine narres, 
I si poteris narrare, /icet»; 348 «si se non nouerit»; 51 ~-8 «q.uam/eli~ 
esses, situ quoque luminis huius I orbus . .. /ieres»; tutti pass1 collegau 
fra !oro non solo da un sensa di catastrofe tragica, inevitabile, rna an
che dal ricorrente rema della visione. Da notare inoltre Ia funzione di 
prodigio assunta da una coppia di serpenti nel mito di Tiresia ai vv. 
324-31. L'improvviso risuonare di una voce misterios~ e un eleme~to 
tipico delle manifestazioni del sacra a Roma, mentre m una narraz1o
ne epica sarebbe piu normale che fosse identificato (almena dal nar
ratore) l'autore del messaggio. Questa mistero rinforza il senso di de
stine invisibile che pesa sulla storia di Cadmo e su tutta Ia narrazione 
tebana. Si e proposto anche di attribuire il messaggio a Mine~a, I?a 
alia luce del seguito della vicenda e interessante che Ia profezw com
cida con quella di Dioniso alia fine delle Baccanti di Euripide, v. 1130 
sgg. «diventerai un serpente cambiando forma» (che e ve~ione meno 
comuoe rispetto alia tradizione per cui Cadmo e Armoma vengono 
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trasponati direttamente aile Isole dei Beati o in altri luoghi lomani). 
D'altra pane, se Ia voce fosse esplicitamente attribuita a Dioniso, ne 
nascerebbe un curiosa problema: il clio infatti deve ancora nascere, e 
Ia sua storia comincia proprio nel futuro palazzo reale di Cadmo (cfr. 
vv. 253-3 15). Riferimento principale per questa profezia dunque e il 
finale delle Baccanti di Euripide, con il discorso di Dioniso a Cadmo 
(vv. 1330-9): «Cambierai forma, diventerai un serpeme, e Ia tua sposa 
assumera figura di serpe e natura ferina, lei, Armenia figlia di Ares, 
che tu, un mortale, hai sposato. lnsieme con lei tu condurrai - come 
dice l'oracolo di Zeus- un carro con giovenchi, a uomini barbari fa
rai da guida con tua moglie. Molte citta distruggerai, con impari nu
mero di soldati. Ma quando saccheggeranno l'oracolo del Lossia, toc
chera a !oro fare marcia indietro, e triste sara il !oro ritorno. Ma te e 
Armenia Ares vi preservera e te, immune dalla morte, insediera nella 
terra dei beati>>, dove va notate soprattutto, al v. I 330, illinguaggio 
metamorfico, quasi una profezia dell'immaginario ovidiano (cfr. an
che Keith, in Boyd 2002, p. 263).ln Ovidio non si fa cenno a partico
lari responsabilita di Cadmo in questa situazione: non si parla neppu
re di superbia o di trionfo, come nel caso di Febo e Ia sua vittoria su 
Pirone in I 454; forse pero e significative che in entrambi i contesti si 
ometta un riferimento alla purificazione rituale, tipica della cultura 
greca in casi come questa (cfr. Barchiesi 2005, p. 207 nota a I 454). 

101-30. La semina dei denti di drago e Ia nascita degli Sparti. L'episo- < 
clio ha strette analogie con quello di Giasone nella Colchide narrate 
a VII 100-47; del resto Ia tradizione mitografica sosteneva che per Ia 
semina in Colchide fosse stata usata (Apollodoro, I 9, 23 [128]) l'al
tra meta dei denti che Arena aveva estratto dal dragone beotico: nel-
la sua trattazione delle avventure di Giasone, Apollonio Radio, mo
dello principale di Ovidio all'inizio del libra VII, connette 
esplicitamcnte le due vicende e offre un riassumo dell'impresa di 
Cadmo (III 1 176-9o; cfr. Valerio Fiacco, VII 76 Cadmei ... dentibus 
.. . hydri); Ia sua descrizione dell'aratura, dcll'emergere dei guerrieri 
daUa terra e della stragc successiva (III I 331 -403) e modello comune 
a questa passe e a VII 115-42. Ovidio ha chiaramente composto i 
due brani come escmpio di arte della variazione: i pumi di contatto 
non arrivano mai alia ripetizione letterale, cfr. p . es. VII 121-2 sumit 
... uipereos dentes et .. . spargit con III 103-5; VII 125-9 una similitu
dine ben diversa da quella di III 111-4; VII 141 -2 terrigenae pereunt 
per mutua uulnera /ratres I cim1ique cadunt acie con III 1 17 ciui/ibus 
... be/lise III 1 18 terrigenis .. . /ratrrhus; III 12 3 cadunt subrii per mu
tua uu/nera /rat res; inoltre l'incontro con un altro mostruoso serpcn
te-guardiano segue invece di precedere l'avventura con i guerrieri 
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«seminati», e ha svolgimento ben diverso (Vll 149-56). La situazi.one 
e complicata dal fatto che lo stesso poeta, nelle E-leroides, aveva offer
to due versioni poetiche diverse e complementari della storia di G ia
sone, nelle epistole di Ipsipile, 6, I0-4 e 32-40 (con il commento di 
Knox I995) e di Medea, 12, I 5-8 e 39-!02 (commend di Bessone 
I997. e di T . H einze, Leiden 1997). In pratica, quindi, Ovidio ha 
sperimentato un numero impressionante di variazioni sui tema della 
semina prodigiosa, sia in stile elegiaco, sia in stile epico. Per altre ver
sioni poetiche in Iatino cfr. Properzio, III I 1, 9-1 o; Valerio Fiacco, 
VII 75-7 e 6o7-43 (con il commento di A. Perutelli, Firenze 1997); 
Stazio, Theb. I 7-9. Elementi caratteristici di Ovidio, che non hanno 
rilievo paragonabile nella pur importance versione di Apollonio, so
no l'insistenza sulla Iotta come «guerra civile» (cfr. Bessone 1997, p. 
16 I; Lucano, IV 5 48-p) e l'importanza dei rapporti familiar i, i guer
rieri come «fratelli» generati da un 'unica «madre» terra (cfr. Bessone 
I997• pp. I6I -2, che cita tuttavia Sofocle, Colcbides, TGF IV 341 
Radt; Apollonio, III I375l. Va tenuto presente inoltre che esistevano 
rappresentazioni di «guerrieri nati da semina» anche in piu di. ~na 
tragedia, cfr. p. es. il mito di Giasone in Colchide nella Medea d1 Eu
ripide (w. 478-82) e il mito di Cadmo nelle Fenicie dello stesso Euri
pide (w. 638-75 ) e che quando Ovidio scriveva esisteva gia almeno 
una versione latina del poema di Apollonio, gli Argonautica di Varro
ne Atacino, che, anche sulla base dei pochi frammenti pervenuti, ri
sulta ben noto sia a Virgilio che a Ovidio; senza contare Ia probabi
lita che i poeti di eta augustea riecheggiasscro anche versioni latine di 
tragedie greche. In particolare cfr. Ennio, Scenica 275 (Medea) Yah
len, frammento di testa incerto e citato senza attribuzione da Carisio, 
rna considerato sicuramente attribuibile da Vahlen (sulla base della 
corrispondenza con Euripide, Med. 476 sgg.}: (parla Medea) non 
quod domui uim taurorum el segetis armatae manus. 

101. uirifautrix: Ia vita di questo eroe e un enigmatico tessuto di < 
forze e influssi divini. Dopo l'oracolo di Apollo, il tcntato sacrificio a 
Zeus Ia voce sconosciuta e l'offesa ad Ares, Cadmo e guidato da Ate
na, che nella tradizione e spesso associata alia semina dei denti di dra
go. L' uso di fautrix per una dea protettrice e deliberatamente inso
lito: mai altrove in poesia augustea, Ia parola e legata a /autor 
«sostenitore, partigiano», termine tipico dellinguaggio politico roma
no, e rinnova cosl il cliche epico della discesa sulla terra di un protet
tore divino. II ruolo di Ares nella semina dei denti e nel successivo 
mat rimonio di Cadmo con Ia figlia Armonia e lasciato piuttosto in 
ombra, rna era problematico anche neUe fonti mitologiche greche 
(cfr. Gantz 1993, pp. 469-70). 
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102. motae ... terrae: presuppone Ia norm ale attivita agricola 
de~'arato~e •. cfr. p. es. Virgilio, Gear. II 264/abe/acta mouem .. . iuge
ra: rncredJbilmente, per<'>, la terra comincera subito dopo a muoversi 
da sola, per cui Ia ripetizione del verbo al v. Io6 glaebae coepere 
mouert' e intenzionale. 

103. incrementa: presuppone, con forte variazione, Virgilio, Eel. 4, 
49 magnum louis incrementum, da in terpretare probabilmente (A. 
Traina, Poeti Iatini [e neolatim}, Bologna 1986, pp. 219-26) «seme 
del sommo Giove»: Virgilio aveva audacememe riadattato un termine 
dellinguaggio contadino in una poesia che celebra Ia speranza alia fi
ne ~elle guerre ~ivili . Ovidio sposta Ia costruzione, da genitivo sog
gemvo a oggem vo, mamenendo il senso (cfr. semina al v. 105 ), rna 
rende problematico l'ottimismo deJ modello: Ia crescita futura del 
popolo tebano e posta sotto il segno della discordia fratricida. 

105. mort alia: dopo populi a.l verso precedente, suona come «di 
uomini», rna il paradossa.le seguito del raccomo mostrera anche Ia va
lidita del significato pregnantc «morta.li» (cfr. Euripide, Med. 478, ci
tato alia nota a r 10). 

110. seges clipeata uirorum: Ia progressione descrittiva e molto 
precisa: punte di Iancia, cimieri, spa.lle, braccia e scudi , esattamente Ia 
sequenza in cui un osservatore percepirebbe una schiera che avanza 
er_nergendo dietro un os~acolo; in Apollonio Ia sequenza e piu disor
dmata (III 1355-6 «scud! ... lance ... elmi»). L'immagine finale della 
seges clipeata condensa in se una lunga tradizione di similitudini epi
che (su cui ~ed. ampia documemazione in Skutsch 1985, pp. 447 e 
548, su E~n~~· Annates 267 e 384; Nelis 2001 , pp. 298-302; Horsfall 
2000 a VJrgiho, Aen. VII 525 -6). Omero (Skutsch e Horsfall, cit.) 
aveva. preparato Ia Strada usando un linguaggio parallelo, e separato, 
p~r ~'.•mmagine delle sc~icre irte di armi e delle messi o dci campi irti 
d1 sptghe. Sulla base dt a.ltri predecessori greci, Ennio sviluppa una 
metafora .o similitudine che identifica i soldati schierati a battaglia 
con mess1 mature, sfruttando l'analogia fra spighe e lance. D'altra 
parte il mito dei guerrieri seminati, in particolare nella sua variante 
«~rgonauti~a» (ved. Ia n?ta a ror -30), era caratterizzato da espressio
m metafor1che come sp1ghe, germogliare, crescere. Prima ancora di 
Ap~lloni?, ch~ fa largo uso di questo lessico agrario, il linguaggio e 
tesumomato m un frammento della tragedia Colcbides di Sofocle, 
T~F l': H . I, un nervos.o dia.logo fra il re Ecta e un messaggero che ri
fensce il m1racoloso eprsodio: «[Eeta] "Mail germoglio nostrano non 
e spuntato fuori?" [Messaggero] "A.Itro che! irto di cimieri dalla bel
la piuma, con armi forgiate in bronzo e uscito fuori dalla madre"». E 
pr?babile inoltre che Apollonio dipenda da precedenti trattazioni 
ep1che, cfr. p. cs. Eume.lo di Corinto, fr. 9 Kinkel (citato dagli scoli ad 
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Apollonio Rodio, Ill 1354-6, p. 257, 17 Wendel) . Da questa tradizio
ne dipendono in Ovidio le variazioni con seges o messrs, cfr. Her. 12, 
48 messis (con Bessone 1997, ad /oc.); 59 segetesque ne/andae; Knox 
1995 a Her. 6, 11 segete.f ado/esse uirorum (con umoristica sfasatura 
fra adolesco e uirorum); Met. VII 30; rna si notino anche Euripide, 
Med. 479 ~avciOLj.lOV yUT)V; Ennio, Scenica 275 (Medea) Vahlen sege
tis armalae; Seneca, Med. 468 armi/ero in aruo; Valerio Fiacco, VII 77 
armata f/orescant pube nouales, e Ia possibilita che espressioni del ge
nere figurassero nella perduta Medea di Ovidio. Cfr. anche Nonno, 
IV 402 e 427; V 1-2; XXII 170. 

111-4. ubi tol/untur ... ponunt: Ia scena romana era dotata di un < 
canaletto in cui veniva lasciato cadere il sipario all'avvio. Figure rica
mate sul sipario sono attestate in panicolare in Virgilio, Geor. Ill 24· 
5 con Servio, ad foe., da cui sembrano ricavarsi immagini di Britanni 
usate come decorazione allusiva ai successi romani contro i barbari: 
figure, si potrebbe supporre, di guerrieri armati, dunque in sintonia 
con Ia tematica della similitudine di Ovidio. II sipario nei teatri anti
chi si sollevava dal basso, e alia fine, non al principio della rappresen
tazione, rna e facile pensare che Ia similitudine con il tcatro, cosi mo
dernizzante, abbia qualcosa a che fare con Ia natura teatrale, tragica, 
di molte Storie tebane della famiglia di Cadmo, che occupano buona 
parte dellibro III, a partire dalla fondazione di Tebe (cfr. Hardie 
1990, p. 226 nt.14; Keith, in Boyd 2002, p. 263). lronicamente, uno 
spettacolo sta per cominciare davvero sotto gli occhi di Cadmo, rna 
sara piuttosco un 'ecatombe da anfiteatro. La descrizione del movi
mento Iento e graduale del sipario e resa in modo originale da una 
izmctura non attestata altrove in Iatino (cfr. Bomer, ad /oc.) , placida te
nore: e probabile che sulla scelta di placida influisca per contrasto il 
senso di violenza imminente. 

117. ciuilibus ... bel/is: Ia definizione dell'evento come guerra civi- < 
lee del tutto appropriata, dato che Tebe e avviata a un destino di vio
lenza intestina e familiare, rna ha anche un suono sinistro per i lettori 
romani, abituati a rivivere Ia !oro storia di fondazione, il mito fratrici-
da di Romolo e Remo, come modello di discordia civile. Anche Ia na
scita dal serpe di Marte connette il mico tebano con Ia storia dei ge
meUi rivali allevati nella natura selvaggia dal latte della lupa di Marte. 
Qui pero il re fonda tore si mantiene estraneo allo spargimento di san
gue, a differenza di Romolo e del suo erede Augusto. Sembra che 
Ovidio voglia sottolineare, in modo particolare, l'estraneita di Cadmo 
alia violenza, e Ia naturale aggressivita dei «figli della terra», dato che 
in altre versioni Cadmo provoca Ia strage fratricida con il lancio di 
pietre, o di una pietra, come fa Giasone nel mito colchico (Ferecide, 
FGrHrst 3 F 22 = fr . 22 Fowler; Nonno, IV 455 sgg.). L'avvertimento 
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di non immischiarsi nella guerra civile e inoltre particolarmente pre
gnante dato che nel mito parallelo di Giasone in Cokhide l'eroe, do
po aver arato, «mieteva» con grande spargimento di sangue le creatu
re armate; come fa anche, prima di ricorrere allo stratagemma delle 
pierre, Cadmo in Non no, IV 44 1-5 5. Sembra che Ovidio abbia voluto 
mantenere il suo Cadmo innocente dall'aspetto piu sinistro della fon
dazione di T ebe, rna questa innocenza crea poi un contrasto ancora 
piu netto con il destino funesto del fondatore e della sua casata (cfr. 
Ia nota a 101-30). In modo non dissimile, Ia trattazione di Atteone 
tende ad assolvere il personaggio da qualsiasi forma di il~QLc; o di libi
dine (cfr. Ia nota a 138-2 p ), in modo da caratterizzare Ia sua svemu
ra come «errore fatale» invece che come «colpa punita dagli dei». 

11 8. terrigenis: l'aggettivo, modellato sui greco yT)yev~c;, ha un 
precedente, con differente contesto, in Lucrezio, V 1427, rna a parti re 
da Ovidio sembra specializzarsi in riferimento ai «figli della semina» 
di Cadmo e di quella di Giasone, cfr. Her. 6, 35; 12, 99; Met. Vll36 e 
141 e in particolare Met. V 325, a proposito di Tifeo, dove Ovidio si 
rifa all 'altro uso comune dell'epiteto greco YTJYEvTJc;, in riferimento ai 
Giganti 6gli di Gaia (cfr. p. es. Sofocle, Trach. 105 8; Aristofane, Au. 
824) : ved. anche Ia nota a 125 e Seneca, Med. 470. 

1 20-1. leta ... auras: il tern a della catena di uccisioni e della cadu· 
cita dei giovani eroi viene sviluppato da Ovidio con un occhio ironico 
nei confronti della tradizione epica. Qui i guerrieri sono non solo gio
vani valorosi destinati a vita breve - come e tema fondamentale 
nell 'epos guerriero di O mero e Virgilio; cfr. p. es. Virgilio, Aen. X 
508 haec te prima dies bello dedit, haec eadem au/ert- rna addirittura 
percorrono in un Iampo un'intera carriera eroica, dalla nascita alia 
morte immatura. D 'altra parte Ia meccanica del combattimento «tutti 
contro tutti» fa pensare piuttosto agli spettacoli dei gladiatori, in un 
poema che da grande spazio alle forme di spettacolo tipiche della so
cieta romana. 

122-3 . suo ... Marte: questa e simili sono espressioni idiomatiche 
in Iatino, rna qui si tratta davvero di creature di Marte, generate dal 
suo mostro e nate per 1:! guerra. 

125. sanguineam ... matrem: l'eco di I 157 per/usam multo nato
rum sanguine Terram conferisce un tono sinistro a questo momento 
fondante deJia citta di Tebe. Del resto in Apollonio Ia natura dci «fi
gli della terra» e equivalente a quella dei G ig:mti (cfr. l' uso di Giganti 
in Apollonio, III 1369 e 1380). L'innovazione di Ovidio riguarda due 
punti: i nati dalla terra colpiscono il suolo insanguinandolo, come tut· 
ti i caduti nell'epos, rna questo suolo, nel caso particolare, e Ia !oro 
madre (fin qui Ovidio ha come modello Apollonio, III 1374·5 , con 
!'idea di una caduta sulla terra madre, e l'espressione «terra madre» 
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in forte rilievo per enjambement; per altre sottolineature del rap porto 
con Ia madre terra ved. Sofocle, TGF IV 341 , dove 1-l.lltQO£ e conget
tura di Rutgers; Euripide, Phoen. 673-4, dove si avvertono [Mastro
narde 1994, p. 342] toni quasi incestuosi, adatti a una tragedia te
bana: gli Sparti muoiono nell'abbraccio della madre terra che si 
inlpregoa delloro sangue; Met. VII 125 sgg., con elaborata sinlilitudi
ne visionaria; Valerio Fiacco, VII 621 a matre); in secondo luogo, il 
verbo plango puo valere «sbattere su qualcosa», rna e piu idiomatico 
il senso di «battersi il petto nel lamento funebre» - che e quanto la 
Terra dovrebbe fare in quanto madre addolorata. 

126-30. quinque .. . urbem: i cinque sopravvissuti del gruppo (per 
il numero e i nomi, cfr. Ferecide, FGrHist 3 F 22 = fr. 22 Fowler; 
Apollodoro, ill 4. 1 [24]: Echione, padre di Penteo, Udeo, padre di 
Tiresia, Ctonio, Iperenore e Peloro; cfr. Scarpi 1996, p. 545), chiama
ti tradizionalmente Sparti, «uomini seminati», vanno a formare il nu
cleo piu antico e autoctono della nuova citta insieme al re fenicio 
Cadmo, e sono quindi all'origine dell'aristocrazia locale, che tramite 
questo mito risale al clio Ares (attraverso i denti del suo drago) e alia 
madre terra. Una tipica storia greca di origini «dalla terra delluogo 
stesso», che radica un popolo nella propria sede; i Romani, pur di
chiarando origini selvagge e divine attraverso Romolo, non insistono 
invece sull'autoctonia. I loro fondatori, Enea e Romolo, sono immi
grati, piu simili a Cadmo che ai «nati dalla terra». II piu inlportante 
dei sopravvissuti, Echione, ricompare nella genealogia del violento 
Penreo (v. 5 31 sgg.); il suo nome ha Ia stessa radice di EX~£ <<vipera». 

129. Sidonius: Ia seconda sillaba puo essere lunga o breve in auto
ri quali Virgilio, Properzio, Ovidio; in Ovidio su sei occorrenze e lun
ga solo qui e in Pont. I 3. 77· Sulla prosodia in casi come Sidoniae, Si
donius ved. Kenney 2002, p. 69 e nt. 249; in greco esistono entrambe 
le possibilita rna alcuni autori importanti adottano una soluzione coe
rente (p. es. in Omero solo Ia breve, in Euripide solo Ia lunga). 

I 3 I -7. lam stabant .. . debet: il modulo concettuale di questi versi 
e tipico della scena tragica greca, «non chiamare nessuno felice prima 
del giorno di morte»: un presagio dello sviluppo di tutto illibro III, 
occupato dalla rovina della casa di Cadmo, e anche una nuova allu
sione allo sfondo letterario di questa parte del poema, molto legato 
alia tragedia attica. Come spesso in Ovidio, illuogo comune trova un 
Limite nel paradosso della metamorfosi: «aspettare il giorno degli ulti
mi onori» per fare un bilancio e una buona idea, rna non se Ia persona 
in questione si mutera in serpente immortale dopo aver traversato 
molte generazioni come uomo, tra vicende enigmatiche e ominose 
(cfr. IV 6o3; Kenney 1986, p. 392). Questo effetto a sorpresa e un 
buon argomento a favore di hominis (v. 136) della tradizione indiret-
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ta, contro homini est offerto dal consenso dei manoscritti (accolto da 
Anderson) . Per le versioni tradizionali del concerto ved. p. es. Simo
nide, PMG 52 I; Eschilo, Ag. 928-9; Erodoto, I 32 (con attribuzione a 
Solone); Sofocle, Oed. tyr. 1 5 28 sgg.; esistono pero gia in tragedia at
tica adattamenti ironici del topos, p. es. il prologo delle Trachinie di 
Sofocle (vv. 1-5) in cui Deianira rivede criticamente illuogo comune 
«bisogna aspettare il giorno della morte per giudicare» proprio in 
quello che Ia tragedia dimostrera esse.re il suo ultimo giorno. 

1 3 I. stabant Thebae: il modello di Properzio II 8, 10 et Thebae ste
terunt altaque Troia /uit insinua un senso di caducita nell'ascesa della 
citta di Cadmo, proprio alia luce della mutazione di steterant in sta
bant: cfr. in quesco poema XV 429 Oedipodioniae quid sunt, nisi no
mina, Thebae? (in un brano espunto da Tarrant 2004), dove Tebe di
venta esempio di gloria ormai estinta. 

132. exdio felix: si tratta di un ossimoro, che fa ripensare al paral
lelo fra Ia sorte di Cadmo e quella di Enea/ato pro/ugus (cfr. la nota a 
6:8): gia in Virgilio si creava un contrasto tra l'usuale valore negative 
di pro/ugus e Ia semantica di /a to, che nel contesto dell'Eneide passa 
dal significate di «sorte infausta» a quello di «provvidenza». Ora, per 
Cadmo, Ia buona sorte dell'esilio dipende da una prospera fondazio
ne a cui seguiranno catastrofi familiari e un esilio ancora piu terribile 
e metamorfico (IV s6J-6oJ). 

IJJ. coniuge: il matrimonio di Cadmo e Armonia, un punto noda- < 
le della mitologia e della genealogia eroica, e trattato solo in modo al
lusive. Armonia (mai citata per nome in questo poema) ha il privile
gio di essere figlia di Ares e Afrodite e genera quattro figlie (ved. la 
genealogia a p. 127), le cui disavventure, tutte in vario modo legate al-
Ia maternita, dominano i libri III e IV, cioe Semele (che unendosi con 
Giove genera Dioniso), Agave (moglie di Echione, madre di Penteo), 
In~ (moglie di Atamante, madre di Melicerte) e Autonoe (moglie di 
Ansteo, madre di Atteone); Ovidio nomina genericamente figl i ma
schi rna non allude mai a1 figlio maschio Polidoro (ved. p. es. Esiodo, 
Theog. 975-8; Erodoto, V 59; Sofode, Oed. tyr. 267-8), padre di Lab
daco (da cui Labdacidi), la cui presenza richiederebbe una spiegazio-
ne rispetto alla posizione dinastica di Penteo; Polidoro e assente del 
resco dalla versione della genealogia tebana offerta dalle Baccanti di 
Euripide, modello dominante nel finale del Libro III. Marte e Venere, 
oltre ad essere <<suoceri», erano anche stati presenti, come gli altri dei 
olimpici, a quesco matrimonio, che viene visto sia come «momento di 
massima vicinanza» sia come inizio di una inesorabile separazione tra 
il divino e l'umano (cfr. Scarpi 1996, p. 547). In ogni caso Armonia, 
che avrebbe le credenziali per essere una divinita essendo nata da 
Ares e Afrodite, e di soli to immaginata come una donna mortale nella 
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sua biografia mitologica, e condivide tutta Ia vicenda di Cadmo dave
ra moglie, a differenza di quanto accade nd caso, per certi versi paral
lelo, di Pdeo e Teti (cfr. Gantz 1993, p. 471 ). 

134. pignora: tutti i «pegni» che garantiscono Ia sopravvivenza 
ddla famiglia di Cadmo e Ia sua successione nella nueva monarchia 
tebana saranno bersaglio dell' ira divina. 

138-252. Atteone. La storia di Atteone sembra aver avuto un cerro ri- < 
lievo gia in tragedia, anche se ne abbiamo solo ceo indirette ed e im
possibile essere precisi nei particolari. Sembra tuttora valida Ia conget
tura che egli fosse il protagonista ddle Toxottdes («Saettatrici») di 
Eschilo, TGF III 241 -6, ed e stato proposto che Ia tragedia facesse par-
te di una tetralogia tebana insieme con Semele, Atamante e Nutrici 
(quattro storie tutte in qualche misura presenti nell'epica di Ovidio; 
cfr. T. Gantz, «AJPh» CI 198o, pp. 133-64; «CQ» XXXI 1981 , pp. r6-
32 e nt. 43 a p. 29). Un Atteone «con le corna» e menzionato nel tratta-
to di Polluce, IV 141 ( r, 243 , 6 Bethe) tra le maschere drammaturgi
che, e sono comunque attestati unA/leone di Frinico (TGF I 3 T r-6), e 
uno di lofonte (TGF I 22 T 1 a, 4) o di Cleofonte (TGF I 77 T 1, 2). At
teone ha un ruolo significative anche ndle Baccanti di Euripide, non 
come personaggio, rna come memoria (cfr. Dodds 1960, pp. 113 ·4; 
Seaford 1996, p. 179): il tema della caccia al cacciatore e lo smembra
mento finale sono visti come anticipazioni del destino di Penteo. 

La tradizione e divisa sopratrutto per le motivazioni della colpa 
del cacciatore. La versione di Ovidio dipende in modo diretto da 
qudla resa famosa dall'Jnno peri lavacri di Pal/ode di Callimaco (Pall: 
56-130), dove Atena punisce con Ia cecita il fanciullo cacciatore Tire
sin, che ha Ia sola colpa di averla vista, senza volerlo, mentre si bagna 
nell'Ippocrene. Tiresia e figl io di una delle ninfe che accompagnano 
Atena, Cariclo. Per consolarla, Atena le racconta che un giorno At
teone avra sorte ancora peggiore. Pur essendo compagno di caccia d i 
Artemide, sara punito per averla vista bagnarsi: Ia Iegge divina vuole 
che chi vede un immortale senza averne il permesso sia punito. Atteo
ne sara divorato dalle sue stesse cagne. Callimaco non lascia dubbi sui 
fatto che Ia storia di Tiresia (colui che, «sciagurato, senza volerlo vide 
Ia proibita visione» Pall. 78) sia parallela a quella di Atteone. G li stu
diosi tendono a vedere questa versione ddla storia di Atteone come 
una innovazione di Callimaco stesso, una sorta di esempio fittizio 
creato ad hoc manipolando Ia tradizione sulla base della sco ria princi
pale, rna recentemente sono stati portati buoni argomenti in sensa 
contrario. Sembra che una storia in cui una dea cacciatrice viene vista 
nuda alia fonte da un cacciatore e si vendica abbia a che fare in origi
ne con Artemide, piuttosto che con Atena (M. Haslam, in M.A. Har-
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der et alii [edd.], Callimachus, Groningen 1993, pp. 122-4) . C'e inol
tre un frammento narrative in esametri su Atteone, POxy. 2 509, soli
tamente attribuito al Catalogo delle donne di Esiodo (fr . 103 Hirsch
berger; l'attribuzione e controversa, rna e del tutto possibile che il 
testa sia anteriore a Callimaco e a lui noto) . Nel teste una dea non 
identificata (Atena, o forse Artemide) profetizza al centauro Chirone 
che un giorno i suoi cani saranno usati dal clio Dioniso sulle monta
gne, e alia fine i cani torneranno a Chirone. La parte finale del teste , 
mutila, sembra riferirsi al fatto che i cani hanno ucciso e smembrato 
l'alunno di Chirone, Atteone: sembra esserci sofferenza da parte dei 
cani, e un tentative di consolazione. M. Depew, POxy. 2509 and Cal
limachus' Lavacrum Palladis, «CQ» XLIV 1994, pp. 410-26, ha pro
posto con vari buoni argomenti di vedere in questo testa un modello 
dell'inno di Callimaco (notanda, fra l'altro, che Ia moglie di Chirone 
ndla tradizione ha lo stesso nome della ninfa afflitta dell'inno, Cari
clo) . Questa teste, forse esiodeo, documenta dunque una versione 
poerica piu antica in cui Atteone era sbranato dai cani, e forse si par
lava anche della loro «follia» e di come ne venivano Iiberati (cfr. an· 
che R. Hunter, in Hunter 2005, p. 25 8; fra gli altri studi interpretativi 
ved. A. Casanova, II milo di Atteone nel catalogo esiodeo, «RFIC» 
XCVII 1969, pp. 31-46; R. Janko, P. Oxy. 2509: Hesiod's Catalogue 
on the death of Actaeon, «Phoenix» XXXVIII 1984, pp. 299-307.) 
Una connessione possibile tra Atteone e il Catalogo e Ia presenza do
cumentata di una sezione dedicata a sua nonna Cirene, cfr. G.B. 
D 'Alessio, in Hunter 2005 , pp. 206-7; riferimenti non solo ad Ari
steo rna anche alta famiglia di Cadmo si desumono anche dal fr . 10 2 
Hirschberger, POxy. 2489. A questo va aggiunto il frammento esa
metrico citato da Apollodoro, III 4, 4 [}2 ], che riporta vari nomi di 
cani e parla sicuramcntc di Atteone divorato: su questo testa (fr. inc. 
39 Hirschberger) , probabilmente ellenistico e non arcaico, ved. Ia 
nota a 206-25. 

E possibile quindi chc una versione della storia simile a quella di 
Ovidio fosse preesistente anche a Callimaco. Non sappiamo pen) in 
quale modello precedence Ia colpa attribuita ad Atteone era aver vi
sto, o spiato, Artemide al bagno. E attcstata invece una versione pre
callimachea in cui Atteone vienc pun ito per aver cercato di possedere 
o di sposare Ia propria zia Semele (Esiodo, fr. 21 7A M. - W. = PMich. 
inv. 1447 uerso, col. n 1-6; Filodemo, de pietaie 1471!648 VII; atte
stata gia per Stesicoro, PMGF 236, da Pausania, IX 2 , 3; Acusilao, 
FGrHist 2 F 33 = fr. 33 Fowler; probabilmente da presupporre per 
Esiodo, fr. inc. 39, 6 Hirschberger, in cui si fa riferimento alla volonta 
di Zeus). Secondo questa versione Atteone entrava dun que in con flit 
to con Zeus per quan to riguarda Ia nascita di Dioniso, oppure piu 
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semplicemente si metteva in competizione amorosa con Zeus; senza 
contare che unirsi a Semele avrebbe comportato comunque incesto. 
Per un tentativo di ricostruzione del mito e comparazioni con l'arte 
figurativa ved. L.R. Lacy, Aktaion and a lost «Bath of Artemis», 
«]HS» CX 1990, pp. 26-42 (con bibliografia, fra cui: A. Kossatz
Deissmann, Dramen des Aischylos auf westgriechischen Vasen, Mainz 
I978, pp. 142-65 [Toxotzdes]; L. G uimond, UMC I I98 I , s.u. «Ak
taion»; L. Kahil, UMC II 1984, s.u. <<Artemis»). Ci sono poi indizi di 
una tradizione che riguarda Artemide: Euripide, Bacch. 337·40, parla 
di una sfida ad Artemide nella cacda, e Diodoro Siculo, IV 8 I. men
ziona primizie offerte ad Artemide dal cacciatore e l'intenzione di im
porre nozze alia dea in un luogo sacro. Si puo supporre che in que
st' area di trasgressione, legata alia caccia, si collochino anche le 
versioni tragiche del personaggio di cui abbiamo solo miseri resti (in 
particolare Eschilo: ved. l'ottima discussione di Gantz I993 . pp. 478-
8 I) . D 'altra parte Diodoro e Arternidoro presuppongono che Ia puni
zione di Atteone da parte di Artemide sia Ia versione vulgata del mito, 
e l'arte figurat iva greca arcaica e classica non conosce altra situazione; 
piu difficile e precisare i modi della metamorfosi in cervo, date le 
convenzioni figurative della pittura greca in tema di metamorfosi, 
mentre il tema del «Bagno di Diana>> e quasi assente e del resw non 
sarebbe stato accettabile per le convenzioni dell'arte figurativa prima 
dell'ellenismo. Si puo pensare che !'idea di una metamorfosi sia abba
stanza anrica: lo scambio di identita tra cacciatore e selvaggina e uno 
dei temi piu ricorrenti nella cultura dei popoli di cacciatori-raccogli
tori; l'uso di spoglie e primizie della caccia legato alia trasformazione 
in cervo sembra testirnoniato nella versione di Diodoro. Le versioni 
che abbiamo, come spesso accade nella tradizione pre-ovidiana, dan
no limitato spazio alia metamorfosi non perche siano precedenti a ta· 
le idea, rna perche non Ia vogliono selezionare. 

Nella versione innovativa scelta da Ovidio, e presence in Callima
co, l'episodio diventa il primo luogo nel poema in cui si dibatte ali
vello sia umano sia divino Ia questione della giustizia delle punlzioni 
divine (ved. le note a I42-2 e 252-5; cfr. Feeney I991, p. 2oxl. Ovidio 
elimina, come vedremo subico, qualsiasi traccia di una colpa soggetti
va eli Atteone, non insiste sui cema greco-arcaico della follia, e recu
pera Ia dimensione sessuale (il tentativo di violare Semele o Ia stessa 
Diana) solo in una dimensione craslata e simbolica; da invece grande 
importanza alia metamorfosi e alia contradc:lizione fra idenrita umana 
e corpo animale. Queste scelte aprono Ia Strada a una ricca ricezione 
post-classica. che e stata illustrata da studi importanti, alcuni gia cita
ti in Barchiesi .2.005, pp. CLXVm-cucxrv; inoltre ved. specificamente 
L. Barkan, Diana and Actaeon: the myth as synthesz:f, «ELR» X I98o, 
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pp. 3 17-59; J. Heath, Actaeon, the unmannerly intruder, New York 
I992; Gantz 1993, pp. 478-81 ; Bretzigheimer I994; Feldherr I997• 
pp. 42-4 (implicita presenza dell'anfiteatro); Hinds, in Hardie 2002a, 
pp. 136-7 (paesaggio e ane); C. Schlam, Diana and Actaeon: meta
morphoses of a myth, «CA» III 1984, pp. 82-109; N.W. Slater, Passion 
and petrz/action: the gaze in Apuleius, «CPh» XCIII I998 , pp. 1 8-48; 
A. Moss, Latin commentaries on Ovzdfrom the Renaissance, Summer
town 1998; F. Frontisi-Ducroux, <<Acteon, ses chiens et leur maitre», 
in B. Cassin - T.L. Labarriere (edd.), L'animal dans l'antiquite, Paris 
1997, pp. 435-54; Casanova-Robin 2003 (con bibliografia aggiorna
ta). Le testirnonianze di pittura romano-italica sono numerose (da Er
colano: Napoli, Museo Archeologico inv. 94 I 3; Pompei, Casa del 
Frutteto; Casa di Sallustio; Casa di Loreio Tiburtino; Casa degli 
Amorini dorati; discussione in E.W. Leach, M etamorphoses of the Ac
taeon myth in Romano-Campanian painting, «MDAI» LXXX 198 I , 
pp. 307-27, con illustrazioni; Casanova-Robin 2003, pp. 5 5-9). A Ovi
dio si aggiunge come utile confronto Ia versione di Nonno, V 287·5 5 I 
(con il commenro di G igli Piccardi 2003 e di Hopkinson I994. pp. 
I24-36 con analisi della trad izione a pp. I24-5l. Nonno (che tiene 
como di una ricca tradizione greca a noi in parte inaccessibile) pre
senta notevoli differenze: voyeurismo accentuato, colpevolezza di At
teone, profezie, discorsi e sogni, un messaggio onirico del cervo-uo· 
mo, un monumento finale. 

138 . nepos: Ovidio ha interesse solo per il rapporto di parentela 
fra Atteone e Cadmo, tramite Ia madre Autonoe, e neppure nomina il 
padre Aristeo, importante personaggio del mito greco e delle Georgi
che di Virgilio, che secondo una tradizione (Silio Italico, XII 358-6o) 
emigrera dalla Grecia dopo l'orribile fme del figlio. 

140. satiatae: il femminile va preferito al maschile di gran parte < 
della tradizione, non solo perche meno ovvio, e perche le femmine 
sono spesso citate come piu importanti se si parla in modo tecnico di 
cani da caccia, rna anche per altre considerazioni. La muta di Atteo
ne, come risulta da tutta Ia tradizione mitologica e dal catalogo che il 
poeta dettagliera in seguito, e formata da maschi e da femmine: signi
ficariva quindi Ia scelta del femminile, se si pensa che «cagne» sono 
per Euripide le baccanti che smembrano Penreo sui Cicerone gia 
macchiato del sangue di Atteone (cfr. Ia nota a I 56, e Ia combinazio-
ne dei due miti con insistenza sull'identira del luogo in Seneca, 
Phoen. 13-7), e se si ricorda l'importanza della storia di Atteone nel 
tessuto dram matico delle Baccanti (Bacch. 997, 1 I 89; cfr. 129); ancora 
di piu se si tiene presente il parallelismo fra tre diversi conresti delle 
Baccanti: w. 338-9 «cagne sanguinarie che lui aveva allevato fecero a 
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pezzi Atteone», il grido di Agave aile Menadi (w. 731-2) «mie cagne 
veloci, questi uomini ci danno Ia caccia», e l'apercura del quarto srasi
mo «andate, cagne veloci della Follia, andate sui monte» (v. 977) (cfr. 
anche Di Benedetto 2004, p. 42 8; su Penteo come cacciatore caccia
to, Seaford 1996, p. 230). D'altra parte il modello piu vicino d i questi 
vcrsi, Callimaco, Pall. 1 I4·5 , Ia profezia di Arena sull'infelice sorte di 
Atteone, par! a anch 'esso di cagne: aU' ain:al "tOV ltQL v a vax"ta xu vEe; 
I tmmixt OELJ"tVT}OEUVtl («le cagne stesse allora fa ranno banchetto 
del loro padrone»). L'uso di erilis e normale peril rapporto cane-pa
drone, come lo e quelJo ripetUtO di dominus ai W . 230, 2J5, 250 (cfr. 
Varrone, Rust. IT 9, 9, proprio a proposito del mito di Atteone, atque 
in dominum adferant dentes), rna se si considera anche l'uso difamu· 
los al v. 229 per i cani, e soprattutto l'analogia tra an imali domestici e 
schiavi, onnipresente nel mondo antico, e l'uso peri cani di una ono
mastica «ancillare» (cfr. Ia nota a I7I ·2), si puo concludere che l'or· 
rore della storia di Atteone e accresciuto dall'ossessione tipicamente 
romana per le rivolte di schiavi contra i padroni. U mito di Atteone t: 
invocate in modo paradossalc per un rapporto padrone-servo in Var
rone, Menippeae saturae 5 13 Astbury crede mih1; plures dominos semi 
comederunt quam canes. quod si Actaeon occupasset et ipse prius mos 
canes comedisset, nonnugas saltatoribus in theatro/ieret (<<credimi, so
no di piu i padroni che sono stati divorati dai loro schiavi che dai !oro 
cani. Se Atteone avesse prevenuto i suoi cani e lui stesso per prima li 
avesse divorati non sarebbe diventato un personaggio da burla per i 
ballerini in teatro»). 

141 .2. Fortrmae ... error: il destine di Atteone, figlio di Autonoe e 
nipote di Cadmo, provoca nel narratore una forte reazione morale, 
abbastanza insolita neUe Metamor/osi. II tema deU'alternativa fra er
rore e colpa e della motivazione delle pene inflitte dagli dei e centrale 
nella tragedia greca e in Ovidio emerged! con grande evidenza nelle 
opere dell'esilio, quando il poeta discute Ia propria punizione in ter
mini che richiamano Ia storia di Atteone. Per simili reazioni di disagio 
in poesia ellenistica ved. soprattutto Callimaco, Pall. 85-92. L 'uso di 
error nel dilemma morale con see/use complicato pero da un gioco di 
parole: dato che error significa anche <<vagabondaggio, Strada sbaglia
ta», c'e da pensare che Ia colpa di Atteone si riduca a questa valore 
accidentale, cfr. w. 146 uagantes, I 75 errans. Questa tema crea una 
fitta rete di collegamcnti con altri episodi dellibro III, non solo Pen
teo, rna anche Ia storia di Tiresia, e quella di Narciso, nei quali si co
glie una presenza implicita del grande mico tebano non narraco da 
Ovidio, quello del re Edipo (cfr. G ildenhard- Zissos 2000). II rap· 
porto tra narratore e len ore e comunque assai obliquo, dato che que
sri versi sono Ia contin uazione di una insolita aposrrofe al personag· 
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gio Cadmo; percio e lasciato allettore se vedere le espressioni in se
conda persona come un <<tu» generalizzante. In quanro uomo e poi 
serpente, Cadmo avra tempo per meditare sugli enigrni della sua srir
pe maledetta, cfr. IV 570 sgg. II nome di Atteone e rralasciato e com
pare solo nel punto piu drammatico della storia, quando avere un no· 
me e dire il proprio nome diventano il cuore della situazione (w. 230, 
243·4l: le cagne sono invece, bizzarramente, apostrofate come prota· 
goniste. 

I43 · Mons: di solito Ia scoriae esplicitamente localizzata sui Cite· 
rone (Apollodoro, III 4. 4 [3o- l]; cfr. Ia nota a 1 55 -62; Seneca, 
Phom. I3· 5 e 256-7), Ia montagna beotica che sara poi associata ai 
culti bacchici e aile sciagure di Penteo ed Edipo; in/ectus caede e 
quindi un rocco ominoso non solo per Atteone. Naturalmente Ia 
montagna in genere, in quanta area selvaggia, e anche territorio pre
diletto di Artemide, cfr. Callimaco, Dian. 3; t8. 

144. dies medius: il poeta riserva a questo memento ominoso una 
delle versioni piu ampie e significative del topos del <<mezzogiorno» 
che ricorre spesso in connessione con i pericoli della natura selvaggia 
e dell'epifania divina; cfr., per Ia sottolineatura dell'indicazione tem
porale, Callimaco, Pall. 72-4 I!EOUil~QLVO 0' d;( OQoc; O:ouxia I ... 
llEOUil~QlVai. o' eoav WQOl, I ltOAAO 0' aO\Jxia njvo flE"tELXEV ogoc; 
(<<Ia calma del meriggio regnava sui monte ... ed era l'ora del merig
gio, e grande calma regnava su que! monte» in connessione con Ia 
storia della punizione di Tiresia, modello fondamentale di tutto que
sto contesto; Teocrito, 1, 15-7; Gibson 2003 , commento a Ars III 
723 ·4, con altri esempi, sempre da Ovidio, in cui il mezzodl fa presa
gire catastrofi. 

147. Hyantius: e un modo prezioso e antiquario di indicare un 
personaggio beotico, simile ad Aonius (v. 339. ecc.): si riferisce ad 
abitatori pre-cadmei della Beozia, i1 popolo antico degli lanti (cfr., 
anche per il nesso con Ia venuta di Cadmo, Pausania, IX 5, 1; Straba
ne, VII 7, I ; IX 2, 3; Plinio, Nat. Hist . IV 26; Stazio, Theb. I 182-3; 
Servio, ad Aen. III 88). Esisteva anche un eroe d i nome Hyas, Iante, 
un giovane cacciatore che fu ucciso da animali feroci (per le fonti cfr. 
Gantz I993 , p. 2I8), una storia non irrilevante peril destine di Atteo
ne: in poesia erudita di tradizione greca sono facili da percepire pro
cessi associativi di questa tipo. ll nome proprio di Atteone viene ritar
dato, non solo per una strategia erudita, rna perche Ovidio vuole 
metterlo in primo piano in un momenta in cui e cruciale per Ia tema
tica del racconto; Ia prima comparsa del nome al v. 230 (o, se si accet· 
ta l'espunzione di Heinsius e Tarrant, ai w . 243·4), coincide infatti 
con una situazione in cui il nome non e piu coUegato aU'identita indi
viduale e al riconoscimento della persona. 
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148. /ina ... cruore /era rum: Ia visione iniziale di reti e armi goccio
lanti di sangue colpisce per Ia sua crudezza, rna Atteone parla placido 
... ore (forse un deliberato contrasto con Ia tradizione in cui Ia sua 
ii~Q~~ era quella di un cacciatore che si era vantato di superare persi
no Artemide? cfr. Euripide, Bacch. 339-40). Nel seguito del racconro 
Ovidio arriva pero a narrare, per una volta, Ia caccia dal punro di vi
sta dell'animale, e, grazie al paradosso ripico della metamorfosi, lascia 
incerto il giudizio sulla caccia come attivira normale (mentre Pitagora 
Ia den uncia in XV 473-6). 

149· /ortunam ... sa tis: «per oggi anche troppa fortuna» e ironica
mente vero rna in modo diverso da quanto Atteone immagina. La sua 
dedizione alla caccia e i suoi successi quotidiani dovevano essere un 
elemento tradizionale del personaggio, cfr. Eschilo, TGF III 241 (ar
testato perle Toxotides di Eschilo e tradizionalrnente inrerpretato co
me battuta di Atteone stesso). D 'altra parte Ia decisione di smettere 
di cacciare a mezzogiorno sembra piu saggia e moderata se confron
tata con l'imprudenza del giovane Tiresia, che in Callimaco, Pail. 75· 
6 insiste a cacciare da solo anche quando e giunta I' ora del meriggio. 
Anche questo elemento sottolinea Ia mancanza di colpa soggettiva da 
parte del personaggio di Ovidio. 

149-5 2. a it era ... arua: le elaborate e solenni perifrasi temporali at
tirano per Ia seconda volta (cfr. la nota a 144) l'attenzione su un pun
to importanre: il mezzodi nella cultura antica, e di frequente in quesro 
poema, e !'ora di pericolose epifanie divine; interrompendo Ia caccia, 
Atteone si avvicina a un mondo pericoloso, e non vedra l'indomani. 
Modello stilistico e Virgilio, Aen. XII 76-7 cum primum crastina caelo 
I puniceis inuecta rotis Aurora rubebit (con croceis conraminaro <lalla 
formula omerizzante Tithoni croceum linquens Aurora cubile, Virgilio 
Geor. I 447; A en. IV 585; IX 46o). 

15 3. sistite ... /ina: il discorso si conclude, con un effetto di chiu
sura ordinata, sulla stessa parola con cui si apriva, «reti». 

15 5-62. Vallis ... hiatus: Ia descrizione e dominata da una rensione 
che sarebbe eccessivo voler definire in termini precisi, rna che e carica 
di violenza latente e di vibrazioni sessuali (sui simbolismo delle de
scrizioni di paesaggio nel poema ved. Segal1 969). La femminilira na
scosta e misreriosa che sta al centro del racconro e rispecchiata dalla 
terminologia naruralistica (antrum ... arcum ... fons ... margine granli
neo patuios incinctus hiatus); Ia fonre e la dea seminuda ricevono epi
teti simili, aJ v. 162 incinctus e al v. 156 succinctus. Ma Ovidio svilup
pa anche il suo tipico interesse pe·r il rema di arte, natura e 
rappresenrazione: grazie all'arte del poeta, Ia natura imita «sponta
neamente» l'arte. Ovidio presuppone lo sviluppo dell'arte del giardi
no e del parco nelle architetture delle ville romane, esperienza in cui 
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matura un senso dell'artificio naturale e dell'imirazione della casualita 
paesaggistica. Ma il poera sorrolinea anche Ia propria arte verbale co
me «artificio piu vero della natura stessa». In effetti, sra per rendere i 
suoi Ierrori, grazie alia suggestione figurativa del suo racconto, parte
cipi del crimine di Atteone, vedere il proibito, o credere di vederlo. 11 
nome della fonte Gargafia ricorre nella tradizione greca soprattutto 
in connessione con Ia zona di Platea e con le guerre persiane, cfr. in 
particolare Pausania, IX 2, 3· Bomer, ad loc. considera questa indica
zione incompatibile con Ia tradizione che colloca Ia fine di Atteone 
sui Citerone, rna il motivo non e chiaro: il territorio di Platea e in ef
ferti molto piu vicino aJ Citerone di quanto lo sia Tebe, eppure Ia fine 
di Penteo e regolarmente ambientata sui Citerone sia da Euripide sia 
da Ovidio (v. 702). lnoltre Gargafia come idronimo e attestato alme
no una volta in poesia alessandrina (con Ia forma in -rr inutile quindi 
l'osservazione di Bomer sulla forma ovidiana -e in rapporto alia grafia 
-a attestata in Pausania), nel fr. II Powell di Eratostene. La localita e 
citata come «valle ombrosissima» da !gino, Fa b. 181 , 1, secondo il 
quale il nome della fonre sarebbe stato Partenio, «delle Vergini», un 
nome molto appropriato al mito di Diana e Atteone. La fonte Garga
fia e citata tra quelle beotiche da Plinio, Nat. Hist. IV 2 5, accanro alle 
famose fonti dell'Elicona, Ippocrene e Aganippe. Cfr. quanto Pausa
nia, IX 2, 3 attesta, citando nel contesto Stesicoro (PMG 59). 

15 8-9. arte ... ingenio: arte iaboralum nulla inverte in modo para- < 
dossale Virgilio, Aen. 1 639 arte laboratae uestes. L'opposizione fra 
ars e ingenium e fondamenrale nellinguaggio della critica letteraria in 
Ovidio: cfr. p . es. Am. I 15, 14; Trist. II 424. L'opposizione fra "tEXVl') 
e qn.io~~ in conresti paragonabili (p. es. Aristotele, Poet. 8, 1451a 22 
sgg.) continua nel dilemma romano fra ars e natura, tipico delle di
scussioni programmatiche nella trattatistica retorica o recnica, p. es. 
Cicerone, Arch. 1; 1 5; O razio, Ars 408-18; Vitruvio, I I , 3; Quinrilia
no, 11 19. Ovidio capovolge il concerto base della teoria estetica gre
co-romana, secondo cui l'arte imita Ia natura (Seneca, Ep. 65, 3 omnis 
ars naturae imitatio est), e sfrutta un concerto di base della filosofia, 
quello della «natura come artista/artefice» (cfr. F. Solmsen, Nature as 
craftsman in Greek thougbt, «]HI» XXIV 1953. pp. 473-96); Ia sua 
sfida e raccolta con arguzia da Apuleio, Met. II 4, 7 sub extrema saxi 
margine poma et uuae /aberrime politae dependent, quas ars aemula 
naturae ueritati similes explicuit («dal bordo estremo della roccia rica
devano melee uve scolpite con abilita raffinatissima, che l'arte, emula 
della natura, aveva raffigurato come fossero reali>>), che sta descriven
do, non a caso, una statua di Diana e Atteone, e proprio quando sem
bra ripetere illuogo comune dell'arte che imira Ia natura, sta alluden-
do al rovesciamento ovidiano. Illettore d i Apuleio viene indotto a 
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ripensare il modello di Ovidio, in cui Ia natura si confonde con l'arre 
del poeta, oppure con l'arte dei giardini di sculture e dei ninfei, grot
te naturali rielaborate in grotte arcisciche, oppure grotte artificiali che 
imitano grotte naturali (cfr. S. Sercis, «'Esedra' e 'ninfeo' nella termi
nologia architettonica del mondo romano», in ANRW l4, 1973, pp. 
66I-745), intervenri che nel mondo romano imparano a conrraffare Ia 
natura spontanea. II modello del ninfeo sembra particolarmente rile
vante nell'episodio di Ovidio. II termine greco sembra attestato per la 
prima volta in poesia nel prologo del Dyskolos di Menandro, v. 2, e si 
pensa che nella commedia una grotta sacra a Pan e alle ninfe campeg
giasse al centro della scena, una grotta abitata da statue di queste clivi
nita (cfr. Settis, art. cit., pp. 696-7); antri arcificiali sono attestati in 
ambiente alessandrino nel II secolo a.C. (Callisseno di Rodi, FGrl-Jist 
627 F 2) ; in eta imperiale fra le varie descrizioni di una tipica grotta 
con statue di ninfe. ex voto, e acque primeggia quella di Longo, I 4: 
un luogo naturale rna abitato da statue, mentre nella realta architetto
nica contemporanca sono ben attestaci (Settis, art. cit., p. 707) ninfei 
«adattati», abbelliti, riforniti di acqua dalla mano dell'uomo, e nello 
stesso periodo il term inc indica anche edifici costruiti ex novo. 

I 6o. arctan: il paradosso della natura artificiale culmina (cfr. v. 30) 
nell'uso di arcus, termine che nella Roma augustea indica eleganti 
strutture architettoniche che rappresentano il culmine della tecnica 
costruttiva, e soppianta il meno nobile termine repubblicano fornix. 

!65-70. quo ... solutis: la sequenza del bagno e molto piu ricca di 
riferimenci anatomici rispetto al piu brusco stile narrative dell'altro 
bagno di Diana, a II 4 59-60, e Ia situazione e carica di malizia perche 
il narratore sta potenzialmente rappresentando Ia stessa nuditit che 
causeri1 Ia rovina di Atteone fra pochi versi: rna di fatro Ia sequenza 
dello spogliarello, armi-vestito-calzari-capelli, si limita a sfiorare sen
za descriverlo il corpo di Diana, e Ia fantasia dellettore si nutre di im
plicazioni; cfr. le note a 18 t -2 e a 187-90. 

I7I -2. Nephele . . . Phiale: Ia rappresentazione di un correggio di < 
ninfe come attendenti e seguaci di Artemide suona familiare rna non e 
comune in greco prima della poesia alessandrina (Larson 200 I, p. 
109; importante Omero, Od. VI I02-9); in particolare cfr. Callimaco, 
Dian. I 5-7, in cui Diana ancora bambina chiede a Zeus come ancelle 
vemi ninfe, che si occupino di calzari e cani da caccia. I nomi delle 
ninfe sono tutti idionimi greci dal suono prezioso e dal significate 
quasi sempre legato al mondo dell'intimitii «acquatica» di Diana: 
Crocale forse da XQOXTJ «file>>, connesso alia sua attivitii di Iegare i ca
pelli (Michalopoulos 2001, p. I 34; oppure da XQoxciA.TJ «spiaggia, 
ciottolo» in quanto ninfa fluviale?); Nephele, «nebbia>> (e anche iJ no
me della prima moglie di Atamante: Apollodoro, I 9· I [82]), Hya/e, 
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«cristallo>>, Rhanis, «stilla>>, Psecas, «goccia di pioggia>> e Phiale, «va
so» (quest' ultimo glossato dall'uso dei recipienti al v. I72, i preceden
ti due da excipiunt laticem al v. I7 !). L'accentuazione dellegamc tra 
funzioni e nomi propri crea un interessante parallelo con Ia successi
va sequenza dei nomi di cane: come in quella,l'uso di nomi parlanti 
di origine greca trasposti in Iatino suggerisce in modo subliminale che 
siano designate tipiche figure di ancelle o di schiavi (cfr. Ia nota a 
206-2 5 ). Ovidio rielabora in miniatura una tradizione stilistica legata 
ai cataloghi di ninfe dell'epos greco, caratterizzati da nomi «parlanti>> 
e sequenze di polisindeto, cfr. il catalogo delle Nereidi in Omero, II. 
XVIII 39-49; Esiodo, Theog. 243 sgg. (figlie di Nereo) e 349 sgg. 
(Oceanine) ; Inno omerico a Demetra , 421 ; due riprese in poesia augu
stea influenzata da modelli greci sono Virgilio, Geor. IV 334·44 (nin
fe subacquee); A en. V 825-6 (divinitii marine); Wills I996, p. 378. 

173-4· Titania .. . nepos Cadmi: Diana era nipotc del titano Coeo, 
dal quale le poteva derivare una terribile violenza, e Atteone - de
memo di grande importanza in questo libro- era nipotc di Cadmo, 
che gli aveva trasmesso una sfortunata consuetudine col divino e con 
Ia natura inesplorata. 

175. per nemus ... errans: per Ia sottolineatura dell' error ignaro 
ved. la nota a I4I-2, e Callimaco, Pall. 75 sgg.; in Nonno, V 203 sgg. , 
Atteone godra colpevolmente della sua scoperta (cfr. anche l'icono
grafia voyeuristica e !'idea di «curiositii» in Apuleio, Met. II 4). 

176./ata /erebant: presuppone Virgilio, Aen. 11 34 seu iam Troiae 
sic /ata ferebant (nel quadro di una ben diversa concczione della fata
lita, e Ovidio trasforma il modello dando un senso piu letterale a/ere
bani). 

181-2. altior ... omnes: il dettaglio della statura supcriore della 
dea e ripreso dalla tradizione poetica, in particolare da una similitudi
ne virgiliana in cui Ia dea sovrasta le compagne (Aen. I 498-502, in 
particolare 501 gradiensque deas supereminet omnes), a sua volta ba
sata su Omero (Od. VI 107-9) che e un po' illocus classicus perle epi
fanie di Diana e il suo rapporto con le ninfe. La foca lizzazione pero e 
diversa: qui non imcressa tanto, come nel modulo tradizionale, Ia su
periorita fisica di Diana rispetto aile ninfe, rna Ia sua visibilita. II cer
chio delle ninfe non protegge Ia dea da Atteone- o forsc, cfr. v.I 82 
colloque tenus, lascia vedere ad Atteone solo parti che non violano 
davvero iJ pudore della vergine dea? - e, piu ancora , non proteggc 
Atteone da lei. Non mi sento di condividere le istruzioni che Ander
son, ad foe. rivolge ai lettori maschi «I' alta statura di Diana stimola Ia 
nostra risposta erotica, rna a quanto pare non quella di Atteone>>. 

183-5 . color ... Dianae: il paragone, quasi un acquerello, che illu
stra il rossore virginale allude a prima vista a tradizionali concezioni 
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della delicatezza femminile, rna l'uso di purpureus e ancora piu di in
/ectus (cfr. v. 143), ci ricordano che Ia conalita chiave di questo rae
como e il rosso sangue. Viene subito in mente che il rossore, oltre che 
di modestia femminile, puo essere indice di rabbia. Ovidio sviluppa il 
modello di Callimaco, Pall. 26-8, sui rossore di Arena, ancora una 
volta collegando Ia sua pericolosa Diana all'altrettanto pericolosa ver
gine Arena. 

I 87-90. in Latus ... rmdis: Ia torsione del corpo della dea ricorda 
una tipologia di statue femminili nude, di stile ellenistico, che da un 
potente contributo all'immaginario erotico dell'epoca di Ovidio. Non 
si specifics quale acqua esattamente Diana spruzza sulla sua vittima: 
dalla descrizione precedente sembra possibile che sia acqua del suo 
lavacro (cfr. v. 164), per cui il contatto magico che ne scaturisce ha a 
che fare con l'intoccabile femminilita della dea. 

191-3. addidit ... licet: Ia vendetta di Diana e tesa a impedire che 
Atteone racconti quello che ha visto, e cio coinvolge Ia responsabilita 
del narratore, tanto piu che Ovidio ha accuratamente evitato (cfr. la 
nora a 149) di attribuire ad Atteone qualsiasi trasgressioneoltre al sem
plice atto di avere visto per caso qualcosa di proibito. A prima vista Ia 
dea sta usando posito uelamine nel senso di «senza veli», «spogliata», 
cfr. vv. I 78 nudae (le ninfe), I 8 5 sine ueste (la dea), e Am. I 5, r 7 ut ste
tit ante oculos posito uelamine nostros (la prima epifania di Corinna nu
da nell'elegia ovidiana) rna le parole degli dei sono spesso cariche di 
ambiguita minacciosa, e considerando subito dopo il sorprendente 
uso di uelat (v. 197, con Ia nota relativa), ne emerge una profezia piu 
atroce: «provati ora a narrare di avermi vista, se ci riuscirai, togliendoti 
il rivestimento». Per espressioni simili, con uelamen = vello, pelle di 
animale, cfr. Calpurnio, Eclogae 5, 72 posito uelamine (di pecore); Ta
cito, Germ. 17, 2 detracta uelamina (di animali selvatici). 

194· uiuacis ... cerui: e ripreso alia lettera da Virgilio, Eel. 7· 30, 
dove e detto di coma di cervo dedicate a Diana. Viuacis implica una 
credenza diffusa nella longevita dei cervi (cfr. Esiodo, fr. 304 M. -
W.; Aristotele, de partibus animalium IV 2, 677a 29-32; Hist. an. X 5, 
6rrb 17 sgg.; pseudo-Aristotele, Mirabilia roo; Plinio, Nat. Hist. VII 
15 3; VIII I I 9; Pausania, VIII ro, ro), rna questo particolare esempla
re avra vita effimera (cfr. Seneca, Oed. 752, in una imitazione del no
stro pas so). 

197. uelat ... corpus: da l'impressione che Ia delicata pelle urnana < 
sia indusa in una sorra di ispida copertura animale, piu che mutata in 
essa (Anderson), un pensiero agghiacciante quando piu tardi vedia
mo il supplizio di un uomo - o almeno della sua coscienza - intrap
polato dentro Ia bestia; cfr. anche sub imagine al v. 250. Si tratta di 
una rappresentazione della metamorfosi che ha gia cospicua tradizio-
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ne greca: cfr. G. Nagy, On the death of Actaeon, «HSCPh>> LXXVII 
1973. pp. 179-80, a proposito di Stesicoro, PMG 268 (ricavato da 
Pausania, IX 2, 3): «Stesicoro di Imera scrisse chela dea (Artemide) 
rivesti Atteone con una pelle di cerbiatto (£Acicpou 1tEQL~aAE1v I'>EQ!!U 
'Axta[wvL)>>. Nagy discure il parallelo addotco da Bowra di una me
ropa dal rempio E di Selinunte (meta V secolo a. C.) in cui Atteone in
dossa una pelle di daino e questo attira l'aggressione dei cani, e con
dude, credo giusramenre, che si tratta in enrrambi i casi di vera e 
propria metarnorfosi, non di camuffamenro: Ia metamorfosi e resa, a 
livello visivo o verbale che sia, come un «indossare la pelle>> di un al
tro essere (Nagy compara qui illatino uersipellis, «colui che assume 
una pelle diversa», detro normalrnente di lupo mannaro, rna anche di 
Giove in sembianze umane in Plauro, Amph. 123). Un'interpretazio
ne alternativa potrebbe basarsi sull'uso di pelli di cerbiatto nel rituale 
dionisiaco, in cui spesso si allude in vario modo allo OltUQUYI!Oc;: e 
possibile, a giudicare dalla posizione strutturale della storia di Atteo
ne nellibro III, che Ovidio sia consapevole di un cerro rapporto ori
ginario fra Ia meramorfosi di Atteone e i riruali dionisiaci di smem
bramento e omofagia. In ogni caso, gli usi di uelat e uelamen sono 
appropriati daco che questa particolare versione della meramorfosi ri
chiede una forte, pre-kafkiana, insistenza sui permanere della co
scienza e dell'autoconsapevolezza originaria sotto Ia «superficie>> del 
corpo animale. Ved. anche le note a 191-3 e a 250. 

198-2o3./ugit ... mansit: Ia bestiale violenza che sta per seguire e 
quasi superata in crudelta dal contrasto tra coscienza e immagine: co
sl forte da sezionare l'identita del soggetto nel momento in cui Ia veri
fica attraverso i sensi, prima Ia vista poi l'udito (cfr. Barkan 1986, pp. 
45-6). II confine tra uomo e animale, come nella storia di Io (I 647) 
viene stabilito dalla separazione tra pensiero e facolta di parlare (ved. 
anche vv. 231 e 237-9). Data l'importanza cruciale del tema del see 
dell'identita in questa articolazione del racconto, non sara un caso 
che proprio qui e solo qui Atteone sia indicate come «figlio di Auto
noe»: il nome della madre si scompone facilmente in greco in autoc; 
«lui, lo stesso>> e voiic; «mente»; in tanto l'accostamento di fugit a he
ros sottolinea l'opposizione paradossale tra natura acquisita (il cervo 
e «fugace») e culrura preesistenre (il modello dell 'eroe aggressivo, 
sterminatore, che insegue, non fugge) . Michalopoulos 2001, pp. 53-4 
argomenta sulla base di Fulgenzio, Mythologiae II 12, p. 53 , 3 Helm, 
un'etimologia del tipo «colei che non conosce se stessa» e Ia confron
ts con se miratur; l'etimologia sembra probabile come implicazione ai 
vv. 719-22. In tal caso e significativa Ia presenza contestuale di v. 203 
mens tantum pristina mansit. 

200. ut .. . unda: il verso e espunto da Heinsius e da Tarrant; que-
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st'ultirno rirnanda a I 640-1, e pensa che si tratti di un 'interpolazione 
nata dal ricordo dell'episodio di Io. Tuttavia il motivo delle corna ri
flesse nell'acqua e dell 'autocoscienza rinvia anche alia storia di Cipo, 
XV 565-7; in quanto personaggio romano, Cipo e una sorta di ver
sione «fausta» del mito di Atteone (i due personaggi sono accostati 
in Plinio, Nat. Hist. XI 123). La funzione critica del riflesso nell'ac
qua e un presagio del successivo episodio di Narciso, in cui identita, 
autocoscienza e rispecchiamento occuperanno il centro della scena. 
Interessante lo sviluppo di Apuleio, Met. II 4, in cui un complesso 
statuario allusivo all'episodio di Atteone narrato da Ovidio viene po
sto sopra uno specchio d'acqua che riflette: una contaminazione non 
solo formale tra i due episodi piu memorabili dellibro III. ll richia
mo all'episodio di Io, I 640-1, e considerato da Tarrant un huon in
dizio per accettare l'espunzione del v. 200 proposta da Heinsius, rna 
l'espunzione distruggerebbe il nesso con !'idea di autorispecchia
mento nell'episodio di Narciso. Sembra inoltre incauto privare illi
bro Ill, dominato dal mito di Narciso e della sua irnmagine riflessa, 
di una variazione sui tema cos! interessante: e ironico che Narciso re
sti ingannato dal riflesso della sua irnmagine naturale «stabile», men
tre basta un attirno per il 6glio di Autonoe per prendere coscienza, 
inutilmente, dell'incredibile verita della sua trasformazione. Comun
que si decida sull'autenticita del verso, e ad esso che guarda come 
modello Seneca, Oed. 760-3 donee plaeidifontis in unda I cornua ui
dit uultusque /eros, I ubi uirgineos /ouerat artus l nimium saeui diua 
pudoris («finche vide le sue corna e il volto di animale nell'onda di 
una fome placida, dove Ia dea dal pudore troppo crudele aveva risto
rato le membra virginali»). L'incorporazione di modelli ovidiani in 
tragedia e una costante della tecnica allusiva di Seneca; Secondo Tar
rant Ia cronologia non sarebbe incompatibile con una proposta di 
espunzione, dato che si dovrebbero presumere nel testo di Ovidio 
interpolazioni assai antiche,legate all'evoluzione del gusto in eta giu
lio-daudia. Sembra pero poco probabile che un interpolatore sia in
tervenuto con tanta discrezione e senso della corrispondenza fra epi
sodi lontani fra !oro. 

203. mens ... mansit: per questo tipo di specificazione cfr. II 485 
mens antiquo ... man sit (Callisto, a differenza di Atteone, non avra vita 
effunera nella sua metamorfosi animale); Ia conservazione di una men
te umana nella metamorfosi anirnale e esplicitameme attestata da 
Omero nel suo esempio piu famoso: Ia crasformazione in porci dei 
compagni di Ulisse in Od. X 240 a\rtaQ voij~ ~v EllJtEbO~ w~ 'tO rrcigo~ 
1tEQ, rna Orazioad esempio modifica questomodelloin Epod. I7, I7·8, 
parlando di un'intelligenza umana che fu restituita da Circe insieme al 
corpo originario (senza dubbio sulla base di tradizioni esegetiche mo-
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raleggianti, che vedono Ia metamorfosi in anirnale come punizione per 
umani «anirnaleschi», deboli di ragione e di spirito). 

205. fatea/ : J'assonanza fra /a teat e fatratus C pregnante: Secondo 
Varrone, LAt. Vll 32, si dice latratus perche con essi i cani rivelano 
cio che si nasconde (latent) nella notte (Michalopoulos 200 I , p. 
1o8). hoc ... illud: in Iatino e piu usuale che hie riprenda il termi
ne piu vicino di una coppia, dunque «non rientra nel palazzo regale 
per vergogna» e «non si cela nei boschi per paura», in entrambi i casi 
perche e un uomo cosciente di se; tuttavia si possono anche invertire i 
termini, dato che Ovidio vuole mostrare Ia confusione tra i due piani 
dell'identita, e interpretare «non rientra nel palazzo regale per paura» 
in quanto cervo e «non si cela nei boschi per vergogna» in quanto uo
mo, riluttante a seguire l'istinto anirnale. In Ovidio questi due usi del
la coppia hiclille sono entrambi possibili, cfr. BOmer, a I 469 e 472; 
D.R. Shackleton Bailey, Propertiana, Cambridge I956, p. 259. E que
sta contraddizione di istinti e percezioni a bloccare Atteone, renden
dolo vittima della muta dei segugi. 

206-p . L'azione dei cani realizza il piano vendicativo di Diana, rna < 
non c'e nessuna indicazione che illoro attacco dipenda da un inter
veoto soprannaturale, mentre nella tradizione figurativa (p. es. LIMC 
I I 981, s.u. «Aktaion» 8) e in quella letteraria (Apollodoro, III 4, 4 
[Jz]; Nonno, V 326-31 con Ia nota ad foe. di Gigli Piccardi 2003; Hir
schberger 2004, pp. 491-2) ci sono versioni in cui viene introdotto un 
vero e proprio demone della follia, come Lyssa (termine che rimanda 
alia sfera tragica rna puo anche indicare in testi medici Ia rabbia dei 
cani). Ovidio ha voluto focalizzare il racconto sull'istinto dei cani e 
sulloro addestramento da parte di Atteone, e rappresenta il finale co
me una regolare euree- almeno dal punto di vista della muta e dei 
compagni di Atteone. In questa prospettiva si spiega meglio anche 
l'insistenza di Ovidio sui nomi degli animali (ved. Ia nota successiva): 
i cani sono i soli anirnali che riconoscono il padrone, il proprio nome, 
e le voci familiari (cfr. Plinio, Nat. Hist . VIII I46 soli dominum noue-
re et ignotum quoque . . . intellegunt; soli nomina sua, soli uoeem dome
stieam agnoseunt, «solo i cani riconoscono il padrone e anche se e in 
incognito . .. lo ravvisano; sono i soli a distinguere il proprio nome e 
Ia voce del padrone>>): questi tre principi entrano in crisi tutti insieme 
nella vicenda di Atteone. 

206-2 5. Con una sfida beffarda e provocatoria a tune le regole tradi- < 
zionali del narrare, Ovidio inserisce nel punto cruciale della storia un 
catalogo di trentatre (poi aumentato a trentasei ai vv. 232-3) fra i do
quanta cani di Atteone; poi si interrompe capricciosamente con un ri-
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chiamo alia mora, il ritardo che questa enumerazione imprime al rit
mo narrative, proprio in un memento di accelerazione dell'azione 
narrata (per un gioco piu esplicito su velocita e lentezza nel rapporto 
fra stile e contenuto ved, X 678-9). Dal punto di vista del rapporto 
con Ia tradizione (come nota Cameron 2004, pp. 367-8) Ovidio ha 
operate una «presa in giro» con insieme un migliorarnento poetico. 
Non si puo dubitare infatti che esistessero parecchi modelli possibili 
di cataloghi dei cani, sia in poesia sia in prosa. Le testimonianze che 
abbiarno sono: I. Esiodo, Catalogo, fr. dubbio 39 Hirschberger (71-2 
Powell), piu probabilmente ellenistico (M.L. West, The Hesiodic Ca
talogue of Women, Oxford 1985, p. 88; A. Grilli, <<PP» XXVI 1971 , 
pp. 355-67; bibliografia completa in Hirschberger 2004, p. 491) che 
arcaico: compaiono sette nomi, senza coincidenze con Ovidio, e co
me in Ovidio essi sono rifusi in una narrazione patetica; si accenna al 
rapporto dei cani con il padrone e all'idea di <mominarli uno a uno 
con precisione» (v. 5; cfr. Hirschberger 2004, p. 492); 2. anteriore al 
precedence (se si accetta Ia sua datazione tarda, come inclinerei a fa
re) , Eschilo, TGF Ill 245, con quattro nomi fra cui Harpyia; 3· un 
frarnmento di manuale mitologico in prosa, PMed. 123, ed. S. Daris, 
in Proceedings XII International Congress Papyrology, Toronto 1970, 
pp. 99-II 1; van Rossum-Steenbeek 1998, 65 e p . I 34 (ventotto nomi 
leggibili, quattordici maschi e quattordici femmine, sostanzialmente 
simile alia lista non ovidiana di !gino); 4· !gino, Fab. 181 offre due li
ste, una presa direttamente da Ovidio, una con quarantasei nomi 
(venticinque maschi, ventuno femmine), con solo tre nomi coinciden
ti con Ovidio (Harpyia, Hylaeus, Melampus); 5· Apollodoro (ill 4, 4 
[J!]) non da i nomi rna presuppone liste di cinquanta no mi. 

Come per il precedence elenco di ninfe, i nomi sono greci e tutti 
«parlanti», cioe adattati al contesto di caccia e a! tema del cacciatore 
cacciato: i commenti del narratore entrano spesso in risonanza con le 
etirnologie greche. Oltre a sfidare le convenzioni della narrativa con 
Ia sua ridondanza, l'enumerazione ha una funzione nel comesto: Ia 
distinzione onomastica dei cani che formano Ia muta e un segno della 
!oro subordinazione al padrone, destinata a entrare in crisi quando Ia 
natura riprende il sopravvemo sul controllo linguistico umano e Ia 
voce del padrone non riesce piu a scandire il proprio nome (v. 230). I 
nomi sono anzi cio che caratterizza il cane come animale civilizzato, e 
rappresemano l' imposizione dellinguaggio umano e del rapporto di 
comrollo e dominic sulla natura indifferenziata dell'animale: Ovidio 
rievoca questa presenza di Atteone, come allevatore e addestratore, 
proprio quando essa e messa in crisi dal paradosso della metamorfosi. 

I nomi sono (cfr. Andre 1975, p. 193): Melampus, «Zampa Nera»; 
Ichnobates, «Segugio» (cfr. sagax); Pamphagos, «Vorace»; Dorceus, 
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«cane da cerbiatte»; Oribasos, «che corre sui monti»; Nebrophonos, 
«arnmazza-daini»; Laelaps, «Tornado» (cfr. il cane velocissimo diCe
falo in VII 771 sgg.); Theron, «Cacciatore>>; Pterelas, «Alato» (in realta 
attestato solo come nome mitologico; implicazione possibile con ms
gov «ala»); Agre, «Battuta»; Hylaeus, «Silvano»; Nape, «Convalle>>; 
Poemenis, <<Pastora» (cfr. pecudes ... secuta); Harpyia , «Rapitrice» (cfr. 
le Arpie mitologiche, dee della tempesta e «rapitrici volanti>>, una delle 
quali era chiarnata Aello, cfr. v. 219); Ladon (implicazioni non sicure, 
attestato come nome di fiume arcade, cfr. Met. I 702; cfr. anche A.<i~o
f.laL «afferrare», oppure Ia glossa di Esichio Adba~ «cervo»?); Dromas, 
«Corridora»; Canache, «Stridore di denti»; Sticte, «Macchiata»; Tigris, 
«Tigre>>; Alee, «Potenza»; Leucon, «Bianco» e Asbolos, <<fuliggine» 
(entrambi glossati da niueis e atris); Lacon, «Lacone>> (razza pregiata, 
cfr.la nota a 219); Aello, «Tempesta» (una delle Arpie nel mito, cfr. v. 
215 e cursu fortis al v. 2 19); Thoos, «Veloce» (accostato a uelox che 
pero, stavolta, modifica il nome successive); Cyprio, forse «Cipriota», 
rna senza agganci precisi nella tradizione cinegetica; Lycisce, «Lupet
ta»; Harpalos, «Razziatore»; Melaneus, «Nero»; Lachne, «Pelliccia» 
(cfr. hirsuta); Labros, «Rapinoso»; Argiodus, «Zanna Bianca» (epiteto 
omerico di cani, II. XI 292); Hylactor, «Abbaiatore» (cfr. acutae uocis, 
e Virgilio, Eel. 8 , 107 con 0' Hara 1996, p. 250); Melanchaetes, «Chic 
rna nera»; Theridamas, <<Ammazzafiere»; Oresitrophos, «Nutrito sui 
monti». Nel suo Inno a Diana Callimaco aveva dedicate attenzione 
all' interesse di Diana peri cani (vv. 87-98) rna si era concentrate su raz
ze, funzioni, e aspetto fisico, senza indugiare sui nomi. I nomi presenti 
in Ovidio sono in parte verosimili a livello quotidiano (per consigli 
pratici su nomi adarti ai cani ved. p. es. Senofome, Cynegeticus VII 5, 
con nomi brevi, bisillabici: su una lista illustrativa di quarantasette 
esempi, degna come lunghezza del catalogo dei cani di Atteone, solo 
Alee trova un corrispettivo; Columella, VII 12, 13 -4), e talora legati a 
razze pregiate o a particolarita fisiche, rna altre volte risemono dellin
guaggio eleva toe artificioso dell ' epica greca, p. es. Melanchaetes o Oresi
trophos. Nelle raccomandazioni di Columella (VII 12, 13-4: cani da 
guardia e da difesa) si nota di nuovo Ia tendenza a nomi bisillabici, e i 
nomi che ho sottolineato presentano identita o analogia con alcune 
scelte di Ovidio: Nominibus aut em non longissimis appellandi sunt, quo 
celerius quisque uocatus exaudiat, nee tamen breuiorrbus quam quae 
duabus syllabis enuntiantur, sicuti Graecum est LxuA.a!;. Latinum Fe
rox, Graecum ~ Latinum Celer, uel femina, ut mnl Graeca 
L1tovoij, :AA2ci, 'P<il11TJ. Latina Lupa, Cm/iL Ii.gm. Nel complesso e 
evidente che e stata ricercata una varieta elegantc e capricciosa nelle 
designazioni, e si puo dubitare che esistesse un modello unico da se
guire per questa lista. Ovidio era probabilmeme consapevole che esi-
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steva una lista eli cani «eroici» anche per un altro celebre incidente del
la mitologia, Ia caccia al cinghiale Calidonio. La sua versione in VITI 
298-328 contiene un elaborate catalogo dei cacciacori rna non dei cani; 
tuttavia il vaso Fran~ois contiene inelicazioni di nomi anche dei cani fra 
cui uno, Labros, presente anche in Ovielio peril mito di Atteone (v. 
224) e altri nomi sono segnalati da Ferecide, FGrHist 3 F 12 3; Pausa
nia, I 42, 6; e possibile che Ia traelizione risalga a un poema lirico epi
cheggiante eli Stesicoro, i Caccia tori del cinghiale. Per una revisione dei 
giudizi negativi sulla <dreddezza» del catalogo dei cani in Ovidio ved. 
C. Martindale, Redeeming the text, Cambridge 1993 , pp. 60-3. Sul ca
talogo come fonte di ispirazione per Ia sarabanda dei diavoli dameschi 
ved. S. Marchesi, <<Distillating Ovid: Dante's exile and some meta
morphic nomenclature in Hell», in Writers reading writers: Studies in 
honour ofR. Hollander, University of Delaware (in corso di stampa). 

208. Cnosius .. . Me/am pus: i due primi animali citati, che guidano 
Ia caccia, appartengono a due fra le razze piu pregiate e piu citate gia 
in testi riferiti ai tempi eroici, i Laconi o Spartani (cfr. v. 219 con no
ta) e i Cretesi (cfr. Bomer, ad loc.). 

21 o. Arcades omnes: a differenza di altre indicazioni geografiche 
in questa catalogo, Arcades non suggerisce una razza di cani partico
larmente celebre; da notare tuttavia che secondo I'Inno a Diana di 
Callimaco (vv. 87-119) fu in Arcadia, presso Pan, che Diana ando a 
procurarsi Ia sua muta di cani di razza per Ia caccia al cervo. Forse 
Ovidio vuole evocare per contrasto Ia tranquilla vita pastorale 
dell' Arcadia di Virgilio, cfr. Eel. 7, 4 Arcades ambo. 

2 r 9· Lacon: il nome evoca una delle piu pregiate razze di cani da 
caccia e da difesa, cfr. Orazio, Epod. 6, 5 fuluus Lacon (con il com
menta eli L. Watson, Oxford 2003, pp. 258-9); cfr. v. 208 Spartana 
gente. 

230. «Actaeon 00 0 uestrum!»: il verso e considerate da Tarrant, do
pa Heinsius, un'interpolazione, che riempie arbitrariamente lo spazio 
aperto da clamare /ibebat e da uerba, rna alia luce dell 'importanza del 
nome di Atteone nella storia, e del nesso coni vv. 243-4 Actaeona 
quaerun~ 000 Actaeona clamant (cfr. anche H ardie 2002, pp. 252-3 ), 
penso sia da ritenere genuino. 

237· loca uulneribus desunt: il paradosso e ripetuto nell'ultimo 
verso rimascoci della poesia di Ovielio, Pont. IV 16, 52 non habet in 
nobis iam noua plaga locum, dopo che il poeta ha piu volte accostato 
il suo destino all'involontario crimine di Atteone e alla sua disumaniz
zazione e smembramento. 

240. similisque roganti: e lo sviluppo di un elegante modulo di ori
gine america e aratea (per Ia cui storia ved. l'analisi di A. Traina, Poe-
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ti Latini [e neolatini], II , Bologna 1981 , pp. 9 1- ro3; cfr . Barchiesi 
2005, p. 276 nota a II 5or ); in particolare Ovidio sviluppa il modello 
di Virgilio, Aen. VII 502 implorallti simi/is, riferito a un cervo fe rito 
da un cacciatore: invece eli umanizzare Ia bestia come Virgilio, Ovidio 
esplora il paradosso dell'identita urnana che ancora Iotta per emerge
re dentro Ia fiera. 

246-7. spectacula 00 . uidere: il rovesciamemo del piacere della cac
cia, interpretato come un alienate spettacolo crudele, arriva qui a una 
sorta di contrappasso, salvo che Ia Iegge divina che Atteone ha trasgre
dito e anch'essa alienata rispetto alla comprensione del narratore e dei 
lettori. L'uso di termini come spectacula e uidere e uno dei vari demen
ti che collegano Ia mone di Atteone allo spettacolo della uenatio 
nell'anfiteatro; cfr. XI 22-7, con esplicito collegamemo fra una scena 
eli crudelta mitologica e Ia morte di un cervo nell'arena (il termine chi a
ve theatrum e ripetuto ai v. 22 e 25); Feldherr 1997. pp. 42-4. 

248. / era f acta: l'epica perifrasi ricorda una scena di battaglia in 
Lucrezio, V 1340. 

250. sub imagine cerui: viene sottolineato di nuovo il perdurare 
dell'identita di Atteone sotto Ia «copertura» animale (cfr. le note a 
191 -3 e 197); un tipo di linguaggio simile viene adottato nella prosa 
del dizionario di metamorfosi edito da Renner 1978 (discussione alle 
pp. 282-3) et~ e)..ciq>ou OOXl]OLV. 

2 52· fertur. indica una non comune presa di distanza del narraro
re rispetto alia morale della storia, e al sensa della vendetta divina, 
mentre pharetratae ricorda che Diana e comparcecipe della festa san
guinaria che e Ia caccia. L'uso eli famuli per i cani (v. 229) e domi
num peril padrone (v. 250; cfr. v. 140 eri/z) suggerisce allettore anti
eo Ia sovversione violenta di un ordine basaco sulla proprieta degli 
schiavi: un cacciatore-preda, un padrone-vittirna. 11 successive com
menta collettivo non fa che sottolineare le aporie della storia, rna per 
il lettore della storia come Ia narra Ovidio - e Ia responsabilita del 
narratore e un problema inevitabile in questa tipo di racconti, in par
ticolare in un registro innico, cfr. Callimaco, lou. 65; Pall. 56- rima
ne difficile negare che Ia dea abbin esercitato una giustizia fe roce. At
teone, a detta di Diana, e stato annientato perche questa scoria non 
fosse mai narrata (cfr. vv. 192-3). La reazione successiva di Giunone, 
con l'amorale indifferenza di culpetne probetne, approfondisce subito 
dopo Ia distanza fra uomini e numi. L'uso dell'enclitica -ne per en
trarnbe le alternative sottolinea il contrasto fra indifferenza morale 
della dea e aporia umana. Su ira oo . sa/lata cfr. Bretzigheimer 1994, 
p. no nt. 94; per il nesso e il contrasto con !'ira di Giunone ved. Ia 
nota a 271-2. 
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253-315. Semele. Per Ia tradizione su Semele ved. Gantz 1993, pp. < 
473-7; Euripide, Bacch. 2-3; 88 sgg.; e in Nonno, l'intero libro VIII. 
La sua biografia mitica si limita al concepimento di Dioniso e all'in
ganno di Era: Ia sua presenza in tragedia pare certa per Eschilo, Xan
triai e Semele o Hydrophoroi (TGF III 221-4); Sofode, Hydrophoroi 
(TGF IV 672-4) e inoltre sono attestate tragedie con titolo Semele di 
autori minori quali Diogene Ateniese (TGF I 45 F r) , Carcino II 
(TGF I 70 F 2). Anche Callimaco scrisse una Semele, di cui e nota so-
lo il titolo. 

Semele merita attenzione nel quadro del mito greco per almena 
due motivi, che spiegano bene Ia violenta gelosia di Giunone in Ovi
dio: e un caso eccezionale di donna mortale che concepisce un vero e 
proprio clio (Dioniso ha uno statuto divino diverso da Eracle e da 
Asdepio, che sono eroi successivamente divinizzati), e Ia sua storia ri
chiede lo sviluppo di un~ duratura relazione sessuale, non un incon
tro occasionale con Giove, o un ruolo di pura e semplice vittima di 
stupro. Nel poema di Ovidio, Ia sua storia si inserisce nella collana di 
miti incentrati sulla sessualita di Giove e Ia gelosia di Giunone: lo, 
Callisto ed Europa (cfr. Wheeler 2000, pp. 85-8). Nel complesso Ovi
dio non da grande rilievo al tema teogonico della nascita di Bacco, 
anche se il clio avra crescente importanza nei libri lli-IV. L 'interesse 
gravita sulla perfida missione di Giunone come falsa Beroe, e, data Ia 
somiglianza con gli interventi sovrannaturali di Alletto nel libro VII 
deii'Eneide, continua il discorso di «Tebe come Roma» che interessa 
anche gli episodi di Cadmo e Penteo. 

Giunone con Ia sua cupa gelosia costituisce un forte elemento di 
cominuita con i due libri precedenti: in particolare il suo odio vendi
cativo per Europa, simile a quello per Io (libro I) e Callisto (libro II) 
si estende ora alia stirpe di Cadmo e trova nuovo stimolo nella rivalici 
con Ia figlia di Cadmo, Semele. ll tema degli amori di Giove trapassa 
qui in quello della nascita del clio Dioniso, che dominera Ia seconda 
parte dellibro III e l'inizio del IV: nel grandioso episodio di lno nel 
libro IV, che chiude Ia sequenza delle storie tebane, si avra una ripre
sa della collera di Giunone, questa volta in chiave esplicitamente in
female. lntanto, in questo episodic, Giunone consuma una vendetta 
sarcastica contro le sue precedenti umiliazioni dovute alia gelosia (sia 
in questa poema, con gli episodi di Io e Callisto, sia nel complesso 
della tradizione): il suo piano rovescia il rapporto prevedibile tra mo
glie e amante e costringe Semele, per portarla alia rovina, a invidiare 
l'intimita sessuale di Giove con Ia moglie tradita; il suo travestimento 
da vecchia emula perfidamente Ia tecnica del travestimemo usata da 
Giove per i suoi tradimenti. D'altra parte, come e usuale per questa 
dea che fabbrica le pemole rna non i coperchi, tutta Ia sua attivita di-
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struttiva non e altro che Ia condizione necessaria per lo sviluppo di 
una nascita sovrumana: dal connubio orchestrato da Giunone, nelle 
condizioni speciali create da lei, proviene non solo Ia rovina di Seme
le, rna l'origine del piu grandee immortale fra i bastardi di Zeus, Dio
niso. Ci sono agganci con l'episodio di gelosia matrimoniale deii'I/za
de (XIV 31 1 sgg.) Ia ~Lo~ anci:trJ, in cui Zeus cita peraltro un paio di 
volte in modo improvvido Semele, cfr. Due 1974, pp. 22-3; Baldo 
1995, pp. 112-J, che segnala come l'azione «meteorologica» di Giove 
sia una sorta di espansione narrativa del nudeo formulare omerico 
VE<pEA.lJYEQE'ta, «adunatore di nembi». 

259-61. odium ... Semelen: l'aspettativa di un lungo monologo di 
gelosia e rancore (/in guam ... soluit) e sostenuta dal fatto che due lun
ghi e risentiti discorsi di Giunone aprono le due meta deii'Eneide (I 
37 sgg. e VII 292 sgg.); in entrambi i casi Ia violenza dellinguaggio 
esprime l'impossibilita di saziare il suo odio: rna adesso Giunone 
esercita una sorta di autocritica e rinuncia a inutili aggressioni verbali 
(gia ironicamente tollerate da Giove in questo poema: II 424). Contro 
tutte le convenzioni epiche, il narratore introduce e caratterizza il di
scorso diretto (v. 261 ad iurgia) in modo che il parlante subito lo 
smentisca (v. 262 per iurgia). ln effetti Ia sua e una prosecuzione auto
critica del finale del grande discorso di rancore nel concilio degli dei 
deii 'Eneide, cfr. X 95 inrita iurgza iactas. La confusione di piani tra 
rancore passato e nuove ragioni di ostilita fa pensare all'analisi del ri
sentimento di Giunone all'inizio del poema virgiliano (Aen. I 28 el ge
nus inuisum), dove il narratore rende impossibile nel monologo di
stinguere tra origine e recrudescenza, e tra motivo razionale e 
avversione istintiva (cfr. Fowler zooo, pp. 48-9). Trans/ert odium e 
una scelta lessicale pungente, perche lrans/ero e termine basilare del 
linguaggio giuridico, in relazione a proprieta, giurisdizione, ecc. 

263. maxima !uno: dopo aver definito magmts Giove (v. 26o) il 
narratore lascia che Giunone rivendichi il titolo di maxima, con un ef
fetto umoristico perche questo non e un titolo ufficiale della dea a 
Roma, laddove Giove e venerato come clio supremo con l'epiteto uf
ficiale di Maximus. 

26 5-6. regina ... coniunx: regina e formulare a Rom a in riferimento a 
Giunone: il culto di !uno Regina fu stabilito nel392 a.C. (Livio, V 31 , 3) 
e Augusto sene prese cura (Res gestae 19, 2). In termini di tradizione 
poetica, c'e correzione ironica di una solenne formula omerica e virgi
liana (per Ia storia del cliche e del tema ved. A. Traina, Poeti Iatini [e 
neolatini], III, Bologna 1989, pp. 153-65; Casali 1995 a Her. 9, 7 germa
na Tonantis; Wills 1996, p. 71), basata sulle parole della vendicativa 
Giunone di A en. I 46-7 quae diuum incedo regina Iouisque I et soror et 
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conirmx (cfr. anche Aen. X 6o7 o germana mrhi atque eadem gratissima 
coniunx, all'inizio di una sarcastica aggressione verbale da parte di Gio
ve; 6I I pu/chem'me coniunx, risposta di Giunone; XII 793 coniunx, 
all'inizio del discorso di riconciliazione di Giove; 8 30 es germ ana louis, 
all'inizio del discorso finale di Giove nel poem a; Orazio, Carm. III 3, 64 
coniuge me louis et sorore; a monte e Ia formula omerica «Sorella e co
niuge» di II. XVI 432 e XVIII3 56, entrambe le volte in apertura di di
scorsi di Giove a Giunone). Sono possibili, ovviamente, intermediazio
ni Iarine per questo formula rio negli Annates di Ennio e in altri testi di 
poesia repubblicana per noi perduti. Ovidio sposta Ia tonalita dalla re
gal ita offesa della potente divinita virgiliana verso Ia pura e semplice ge
losia sessuale; c'e anche un contrasto con Ia positiva idealizzazione del
la fratellanza-matrimonio di Pirra in I 3 5 1. 

266. puto: il suo inserimento e Umgangssprache, cfr. Fasti III 493i 
in generate puo essere importance in questi versi il richiamo alia com
media, con uno stile che mescola riferimenti «alti» e scelte lessicali 
«umili». 

268-70. concipit . . . fieri: Giunone polemicamente si mostra scon
tenta della propria fecondita riguardo a fig li maschi. II tema della fe
condita e del «seme di Giove» puo inoltre ricollegarsi al suo epiteto 
Saturnia (ved. Ia nota a 27I ; Saturnus era comunemenre imeso come 
un derivate di sero, «seminare»). Vix e esagerato come chiede Ia reto· 
rica della situazione, visto che Giunone ha comunque generate al rna
rite alcune divinita importanti, rna Ia sua gelosia verso i bastardi di 
Giove e tradizionale, e forse comribuisce all 'amarezza il fatto che per 
un romano proprio lei sia Ia dea dei parti oltre che del matrimonio, 
luno Lucina. L'esclamazione id deerat.1 riprende una precedence bat
tuta indignata di Giunone, II 471 scilicet hoc unum restabat; per Ia to
nalita ved. anche Virgilio, Aen. XII 643 id rebus defuit unum! 

270. tanta ... formae: Ia struttura dell'esclamazione ricorda l'ama
ra domanda di Virgilio a proposito dell'ira di Giunone, in uno dei 
momenti piu intensi e solenni dell'Eneide, I 1 I tantaene animis caeles
tibus irae?. Per l' uso di forma in un contesto di gelosia da parte di 
Giunone cfr. Aen. I 27 spretaeque iniuria /ormae, rna il cliche/iducia 
formae fa parte del linguaggio elegiaco, cfr. Properzio, III 24, 1 /alsa 
est ista tuae, mulier, fiducia formae; Ovidio, Ars I 707, e in questo 
poema II 474 (dove l'autostima e quella di un dio); IV 687; VIII 434; 
XIV 32; Barchiesi, in Hardie- Barchiesi- Hinds 1999, p. 112. Naru
ralmente, in un poema intitolato Metamorfosi, il significate «forma» 
si affaccia insieme a quello «bellezza», e gia si prefigurano mutazioni 
terribili per Semele. 

271. Satumia: e significative, come nota Bomer, ad foe., cheque- < 
sto epiteto specificamente italico di Giunone/Era sia impiegato spes-
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so nel poema, rna non quando l'azione e collocata in ltalia (solo un 
esempio per Saturnia riferito a Giunone nei libri italico-romani del 
poema, co~mo una dozzina nei libri precedenti). Forse questo feno
meno va v1sto come un aspetto del programma di Ovidio di «roma
nizzare» il mondo greco ed «ellenizzare» quello romano. L'origine da 
S~turno e collegata in Virgilio con Ia natura pericolosa e irriducibile 
dt questa grande dea; qui c'e anche ironia nel fatto che Semele dovra 
essere sbattuta giu nell'Ade, esattamente i1 destino subito da Saturno 
per una cospirazione che !ega insieme Giunone e Giove (cfr. I 1 I 3). 
In poesia latina l'uso di Saturnia puo inoltre collegarsi con una minac
ciosa idea di insaziabilita, attraverso i1 gioco di parole con satiare 
(Feeney I991, p. 2or; cfr. v. 2p). 

272. ab loue ... undas: Giunone nasconde Ia novita atroce del suo 
piano di vendetta: in ab loue c'e variazione della solita ambiguita (cfr. 
I 114; III 363) fra Iuppiter «aria aperta, cielo» e «Giove» con annessa 
oscillazion.e di ab fra moro da luogo e complemenro di a~ente; inoltre 
mersa ... 111 tmdas per un attimo suggerisce una morte per annega
mento, memre sara il fuoco a incenerire Semele. La soddisfazione 
della dea deve essere massima dato che, nel monologo di vendetta 
c~e apre l'Eneide di Virgilio (I 39 sgg.), aveva espresso Ia sua frustra
ztone per non poter usare l'arma del fulmine, che invece e consentita 
a Pallade Arena (cfr. Hardie 1990, p. 2J2). 

273./ulua ... nube: per l'associazione tra Ia dea e Ia <muvola fulva» 
cfr. Virgilio, A en. XII 791-2 lrmonem ... I ... /ulua pugnas de nube 
tuentem, dove si puo pensare abbia un ruolo l'associazione fra Era e 
aer, Era co~e dea de~ fenomeni atmosferici (cfr. Feeney I 99 I , pp. 
I 47 e 329); I uso che VJene fa no della nube e volutamente sfasato. Bo
mer, ad foe. suggerisce che l'aggettivo abbia connotazioni di ira invi-
dia e infelicita. ' 
. 275:8. anum ... Beroe: Ia trasformazione in vecchia fa parte di una 

t1polog1a che nsale alia sinistra scena dell'Eneide in cui Ia furia Alletto 
si camuffa da vecchia per avvicinare Turno, e in particolare impersona 
una sac~rdotessa di Giunone, Cali be (VII 4 I 6-9 in uuftus sese trans/or
mat anzles, I et front em . . . rugis arat; induit a/bos ... /it Calybe), una 
scelta ironica vista Ia situazione: e proprio Giunone ad aver mandato 
Alieno come suo agente provocarore, con l'intenzione di suscitare fol
lia e violenza. Su Virgilio deve aver pesato il modello di Callimaco Cer. 
42-58, in cui Demetra per punire un malvagio assume le sembia;ze d i 
una anziana sacerdotessa del suo culto. D 'altra parte c'e una crudele 
soddisfazione in Giunone, dato che Ia metamorfosi in una donna o 
vecchia inoffensiva e uno stratagemma favorite da seduttori divini 
quale Giove. Altre trasformazioni divine in donne anziane ricorrono in 
questo poema in VI 26 sg. Pallas anum simulat; XIV 656 adsimulauit 
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anum, cfr. XIV 765 (testo dubbio) forma deus aptus anili. Per l'uso di 
simu/are aliquem cfr. Orazio, Ep. I I9, I3. L'odio di Giunone peri 
Troiani nell'Eneide e un chiaro parallelo di quello verso i Fenici e i Te
bani in questo poema. La scelta del nome Beroe riporta poi a un altro 
intervento aggressivo della Giunone virgiliana, il suo invio di Iris sotto 
le spoglie di Beroe come agente provocatore per una macchinazione 
anti-troiana inAen. V 62o/it Beroe (cfr. VII 419fit Calybe). La vecchia 
confidente di Semele rimane anonima in Nonno, VIII 180-92 

278-83. nutrix ... pignus amon's: impersonando una nutrice, G iu
none assume alcuni tratti stereotipi della vecchia confidente nel tea
tro e nell'elegia, chiacchierona, partecipe di segreti amorosi, e pronta 
a dare consigli nella sfera sessuale, sino quasi a sfumare nella tipolo
gia della vecchia mezzana. In questa luce, Ia menzione di un p1~nus 
amoris, che e decisiva peril piano di Giunone, suona per un aru.mo 
equivoca: ci si aspetterebbe infatti che un'esperta mezzana suggerJSse 
alla ragazza che il miglior pegno d 'amore sono i regali di valore. 

287·8. ignaram ... formarat: l'uso diformare e polemico da parte 
del narratore: il nesso normalmente suggerisce una pedagogia positi
va, cfr. Orazio, Serm. I , 4. 120 sg. sic me I formabat puerum dictis, non 
un'intossicazione maliziosa. Cadmeida: l'aggettivo si trova riferito 
sia a singole figlie di Cadmo, come Agave, lno, e Autonoe, cfr. Calli
maco, Pall. 107; Culex I 1 I ; Ovidio, FastiVI s n . sia alle donne teba
ne 0 a Tebe in genere: in Iatino l'unico precedente attestatO e in trage
dia, Accio, 235 Ribbeck (Bacchae, &. I= 406 Dangel). Come epiteto 
di Semele si ritrova in greco in contesti di invocazione a Dioniso: 
Esiodo, Theog. 940; h. Bacch. 57; Hymni Orphici 44• I. 

289-9 I . «elige ... deorum est»: Giove unisce qui Ia sua ~olit~ gr~
diosita a una galante nonchalance. ll giuramento per lo Suge e tradt
zionalmente una garanzia inviolabile nel mondo divino: di solito i 
contesti sono meno frivoli, cfr. II 45-6. Semele, come e chiaro dal v. 
272, sta per visitare questo fiume di persona. 

293. obsequio: I'obsequium e una qualita tipica ri~hiesta .agli i~na_
morati dell'elegia latina (cfr. Tibullo, I 4, 40 obsequ10 plumna umc1t 
amor). 

293-5 . «qua/em Saturnia ... talem»: siamo di fronte, come peri w. 
283-6, all'uso di un linguaggio esplicitamente erotico: qua/em ... te 
solet amplecti ... da mihi te talem, appena velato dall'omissione di 
quantus ... tantus usati accanto a qua/is .. . talis dalla vecchia Beroe: 
Ovidio offre un'immagine per nulla «ingenua» di Semele, cfr. la co
micita che circonda l'insaziabile Alcmena dell'Amphitruo di Plauto. 
In Virgilio una formula simile, con qua/is ... quanta, definiva un'epi
fania visiva del divino, non l'esperienza di un amplesso (Aen. II 591-
2): confesso deam qualisque uiden' I caelicolis et quanta solet. 
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298-3oi . maestissimus ... fulmen: Ovidio porta al punto di rottura 
una stilizzazione virgiliana (cfr. Hardie I986) secondo cui il cosmo 
divino dell'epos e rappresentato usando illinguaggio naturalistico di 
Lucrezio. L'effetto e paradossale, perche l'analisi delle cause del ful
mine in Lucrezio (cfr. l'ampio discorso in VI I6o-482) era mirata a 
negare ogni credibilita alla tradizionale immagine di Giove folgorato
re. Ineuitabile e aggettivo non attestato prima di Ovidio (cfr. VI 234 
non euitabz1e telum): tende poi a comparire associato a termini come 
fatum o sors, cfr. Manilio, II I IJ; Curzio Rufo, IV 6, I7 eX I, 30; 4 
esernpi in contesto «fatalistico» nelle epistole di Seneca. 

303-4· centimanum ... est: il centimano Tifeo 0 Tifone e protago
nista di un impressionante e sorprendente episodio della Teogonia di 
Esiodo (w. 82o-8o; West I966, pp. 379-97); Ia sua terribile minaccia 
contro gli dei e Ia sua sepoltura sotto I'Etna (cfr. Pindaro, Pyth. ' · t2 -
2o; 8, I I-8) saranno narrate da Ovidio nellibro V (w. J2I·s; 348 
ecc.). La vicenda e in origine separata rispetto aile battaglie contro 
Titani e Giganti, spesso confuse tra !oro dai poeti romani (cfr. Nisbet 
- Rudd 2004, a Orazio, Corm. ill 4, n ). I fulmini di Giove erano sta
ti definiti, con perifrasi volutamente solenne, tela Typhoea da Virgi
lio, Aen. I 665. 

305·7./euiusfulmen ... secunda: l'«arma numero due» sembra es- < 
sere una giocosa innovazione ovidiana: nell'epos greco tradizionale ci 
sono alcuni esempi di riferimento a un <<linguaggio degli dei», che di 
solito e comprensibile in greco, pen) e sentito come alieno e distan
ziato, bisognoso di «traduzione» nella lingua umana; nella maggio
ranza dei casi e il contesto a fornire questa traduzione (cfr. I/. I 403; II 
813-4; XIV 290-1; XX 74; Od. X 305; XII 6I; A. Heubeck, Diehome
rische Gottersprache, «W]A>> IV I949· so, pp. I97-21 8; molto altro in 
West I966, pp. 387-8) mentre qui tela secunda e normalissimo Iatino. 
ll caso di XI 640-1 hunc Ice/on supen; mortale Phobetora uulgus I no
minot dimostra che Ovidio sa trarre effetti umoristici dalla conven
zione omerica: si tratta di uno fra i Sogni, veri e propri artisti dell 'im
personazione, che e specializzato in animali feroci e serpenti. I due 
nomi sono entrambi greci, come e normale nelle coppie omeriche, rna 
quello degli dei corrisponde a un comune aggettivo, quello umano e 
piu insolito; il punto divertente e che i due nomi sono trasparenti 
conseguenze della diversita fra dei e uomini: quello divino significa 
«il Simile», mentre quello umano «lo Spauracchio, lo Spavemoso» 
(cfr. <pO~TJtQov, «spauracchio, babau, maschera terrificante»). L'uso 
di dextra Cyclopum instaura un rapporto programmatico con Virgilio, 
dato che I'Eneide (VIII 4I6 sgg.) aveva mostrato Ia fabbricazione dei 
fulmini «di prima categoria», per usare la terminologia ovidiana, nel-
la forgia dei Ciclopi. In Am. 2, 1, 1 sgg. Ovidio aveva gia sperimenta-
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to e poi abbandonato, in nome della poetica elegiaca, un canto epico 
sul fulmine di Giove come arma letale (per il rapporto tra Zeus to
nante e Ia poesia epica solenne in Callimaco cfr. Massimilla 1996, pp. 
2 I6-7); in Met. I 2 53-9 !'idea eli mobilitare i tela ... manibus fabn'cata 
Cyclopum veniva fatta balenare poi scartata. Ora si direbbe che il suo 
poema epico, che proprio in questo episodio tocca livelli da comme
dia erotica, venga rappresentato da una sorta di fulmine di riserva, 
non da quello epico traclizionale. Riferiw a fulmini, inoltre, l'aggetti
vo secundus puo creare ambiguita, cfr. VII 6 I 9 tonitruque secunda. 
Questi tela secunda non saranno «presagi favorevoli» per Ia povera 
Semele. Sulla ricezione di questo motivo cfr. G. D'Ippolito, II fulmi
ne minore in Ovidio e in Nonno, <<RflC» XL 1962, pp. 299-300, a 
proposito del rapporto con Nonno, X 305; Seneca, Nat. quaest. II 44, 
1-2, che sfrutta Ia licenza poetica di Ovidio per proporre una sorta di 
allegoresi morale del «diverso calibro» dei fulmini di Giove. 

307-8. domum ... Agenoream: una casata di cui Agenore e proge
nitore, rna anche colui che ne aveva maledetto il vero fonda tore, Cad
mo. L 'idea di una sposa arrnientata dal fuoco di un dono nuziale fa 
pensare alia storia di Medea e Creusa a Corinto, che sara narrata di 
scorcio a VII 394 arsit noua nupta: lo «sposalizio» evocato da iugalis e 
un vero e proprio matrimonio per Creusa, non per Semele, che aveva 
chiesto di essere sposa di Giove solo per una volta. 

3 I I. Si credere dignum est: e un'espressione dubitativa e un ironico 
richiamo alia tradizione, tipici della poesia euripidea ed ellenistica 
(cfr. T .C.W. Stinton, «PCPhS» n.s. XXII I976, pp. 6o-89), rna in 
questo contesto Ia forza del cliche e intensificata: i1 problema di cre
dere o no alla natura divina eli Dioniso e alla sua miracolosa nascita 
diventera acuto e minaccioso tra fine del libro III e inizio del IV, e 
coinvolgera il narratore stesso, che non potra mantenersi neutrale. 
Ovidio sembra accettare !'idea del parto da una morta esposra al fuo
co, che aveva gia accreditato in II 629-30, e scarica il dubbio suUa 
continuazione della gravidanza in una coscia maschile. Ben diversa
mente, Virgilio aveva usato Ia stessa formula (Geor. III 39I; Aen. VI 
I7J) per introdurre spiegazioni mitiche di fatti che potrebbcro essere 
interpretati in modo naturalistico. II rapporto tra nascita di Dioniso e 
fulmine eli Zeus era importance anche neUe tradizioni iniziatiche gre
che, cfr. p. es. Ia laminetta aurea di Thurii, con il commento di Scarpi 
2002, p. 676. In questo poema,la questione della paternita di Dioniso 
none affatto chiusa, perche proprio su essa, nella Tebe di Penteo, si 
incentrera Ia contestazione al nuovo clio, cfr. III 55 8 admmptumque 
patrem. Nelle Baccanti di Euripide Ia situazione di partenza e simile, 
dato che Dioniso si e visto negare Ia patemita di Zeus (vv. 26-42) e da 
qui prende le mosse Ia sua campagna contro Penteo e le donne reba-
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ne; le sue stesse zie sono punite da lui proprio per ave.r cliffuso questa 
dice ria. 

3 12. insuitur ... complet: 1' effetto eli sorpresa eli insuitur, precedu
£0 da si credere dignum est, e rafforzato dal fatto che il verbo Iatino e 
eli uso comune per Ia pena riservata ai parricicli (cuciti in un sacco di 
cuoio e gettati nel Tevere o in mare), cfr. p. es. Cicerone, pro Roscio 
30; Livio, per. 68. 

3 I 3-5 . prim is I no ... dedere: l'altra figlia di Cadrno, Ino, adem pie 
ai doveri materni della defunta Semele, secondo una funzione tipica 
della zia materna, matertera, nella cultura romana (cfr. Bettini 1986, 
pp. 77-112), e questo e un primo accenno alla rovina eli lno per opera 
di Giunone in IV 4I6 sgg. (ved. anche Fasti VI 485-548): Ia vediamo 
obliquamente straziare l'altro nipote Penteo al v. 722. II vero lavoro 
di nutrici, pero, e svolto, secondo tradizione (Apollodoro, III 4, 3 
[29]), dalle ninfe dell'antro di Nisa, un luogo proverbialmente incer
to da localizzare (prima attestazione in Omero, II. VI 13 3; perle varie 
localizzazioni e Ia funzione di nutrici delle ninfe cfr. Scarpi 1996, p. 
549; Larson 2001, pp. 85-7; 92-4). Per una diversa tradizione sulle 
nutrici di Bacco cfr. VII 294·6. La combinazione fra i ruoli delle zie 
materne e delle ninfe non e sempre ben chiara nel miw greco (cfr. 
Gantz 1993, pp. 112-3) e di solito l'importanza di Nisa si collega 
all'etimologia che cosl viene facilitata (6Lovuoo~ da 6Lo~ + N\loa, fi
glio di Zeus allevato a Nisa). Nella versione di Apollodoro, ill 4, 3 
[28-9], l'affidamento aile ninfe segue al disastro della casa di Ino e 
Atamante, che Ovidio ha scelto di narrare in seguito (IV 416 sgg.). 

primis ... cum's: Ia locuzione richiama Properzio, II 13, 43· 

3 r6-4o. Le esperienze di Tiresia. L'antica storia tebana puo vantare < 
uno degli indovini/profeti (l!<ivn~) piu famosi di tutta Ia cultura gre
ca, Tiresia, noto sin da Omero (Od. X 492 sgg.; XI 90), e personaggio 
canonico della tragedia ateniese (e gia nella lir ica: Stesicoro, PMGF 
226; 234; 291; Pindaro, Nem. 1, 60-72), in cui compare con le sue 
profezie sia in ruoli legati alia casa regnante di Tebe sia, con uno 
straordinario post mortem, in vicende del ciclo troiano. Era figlio del-
lo Sparto Udeo («Uomo terrestre», uno dei cinque superstiti fondato-
ri: ved. v. 126) e della ninfa Cariclo,legata ad Arena. Ovidio inserisce 
fra i vari episodi legati all a famiglia di Cadmo una breve narrazione di 
come Tiresia divenne l'autorevole indovino cieco noro all 'epos e alia 
trageclia: il suo cambiamento di sesso,l'accecamento, e il dono profe
tico. Queste vicende sono trattate meno spesso nella poesia antica. La 
storia e attestata in un poema epico legaw a1 corpus delle opere esio
dee, Ia Melampodia (Esiodo, fr. 275 M.- W.); cfr. Gantz 1993, pp. 
528-30. Viene ricostruita inoltre, tramite un riassumo in prosa, 
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un'elegia greca, forse databile al periodo triumvirale, intere~sante pe~ 
il gusto del paradossale e del trasgr~sivo, sui ben ~ei ~amhtan:enn dt 
sesso eli Tiresia: A. Cameron, Callzmachus and hzs cntzcs, Prmceton 
I 995, p. 382; J .]. 0 ' Hara, Sostratus Sup pl. Hell .. 73F a lost, pos
sibly Catullan-era elegy on the six sex changes of Ttreszas, «~ APhA» 
CXXVI I996, pp. I73-219; Lightfoot 1999, p. 26. Nella.s~ona.' .m~lto 
piu bizzarra e irriverente rispetto a quella narrata da Ovi~to, st m~ISte 
sulle ripetute occasioni in cui Tiresia ~perimento r~ppom sessuali c~
me donna. In Oviclio, lo scherzo coruugale che da spunto alia stona 
della doppia sessualita di Tiresia e co~ocato c?n voluta noncuranza 
dopo una storia in cui il conflitto fra Gtove e Gmnone ha ~au~ato una 
vittima innocence. Ancora una volta le conseguenze per Ttresta saran
no terribili. La frivolezza del racconto constrasta con il mistero della 
differenza sessuale che vi aleggia. La sessualita femminile e del resto 
tema ricorrente nellibro Ill piu che nella parte precedence del poe
rna: Semele, Eco, le baccanti. Senza portare alcuna prova, e arrogan
dosi un pericoloso ruolo eli arbitro, Anderson 1997, PP: 369 e 371 as
serisce che Tiresia viene punito alia fine per Ia .s~a mcom~ete.nte 
affermazione sulla sessualita, rna l'accecamento e m genere mflmo 
dagli dei per punire chi ha vis to qualcosa .di. reale, come accade allo 
stesso Tiresia nell'inno callimacheo Lavacn dz Pa/lade, v. 75 sgg. 

Attraverso i suoi quattro cambiamenti di stat~, uomo, donna, uo
mo, profeta non vedente, Tiresia sperimenta quasi tutte le forze oscu
re che pesano sullo sviluppo eli Tebe: Iotta con I~ natur.a, .co.n~sc~n.ze 
pericolose, incontro col potere divino, trasgresstone d.t hmm fist.ct e 
culturali. Come risultato, cliventa il profeta che mette m moto e illu
mina in anticipo le successive storie di Narciso (vv. 3~9-~o.l e ~enteo 
(vv. Sl r-26). La sua partecipazione com~ .esp~rto d~ ~tvmaztone a 
versioni canoniche di storie tebane (nella linea, rn Eunptde e Sofocle, 
sicuramente anche in altri drammaturghi) e cos! attesa da essere o~
getto di aspettativa frustrata nel finale dell'A mphitruo. di Pl~uto, .m 
cui il suo imervento risolutivo viene adombrato, rna pot non s.t ~ealtz
za (vv. 1128-9; II45 ; cfr. Apollodoro, II 4, 8 [61 -2]). La. ~ou:ta c~e 
avrebbe vissuto sei o sette generazioni (Luciano, Makrobzot 3) e chta
ramente utile a spiegare come abbia potuto intervenire nelle vicende 
eli vari eroi tebani in epoche successive. . 

L 'episodio e un esempio magistrale eli. come Ovid.io puo combma
re senza perdere il controllo della narraztone ~n regtstro ~cherzoso e 
uno piu inquietante: talora viene anche citato rn modo unilaterale ~o
rne esempio di abbandono della serieca epica (p. es. W. Kroll, Studzen 
zum Verstiindnis der romischen Literatur, Stuttgart 1924, p. 2.16), m~ 
questa e vero solo .se si ?~ent~c~o .le :ons~gue~ze per gh ~man~ 
coinvolti nei diverumenu ohmptct. Tuesta pnma e eletto arbmo dt 
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una disputa conviviale, poi condannato senza misericordia per il suo 
giudizio, e infine arbitrariamente compensate da un dono profetico 
che non aveva cercato. L'uso ricorrente di sfumature del linguaggio 
giuridico (cfr. K. Coleman, Tiresias the judge: Ovid, Metamorphoses 
J, ] 22-]8, «CQ» XL 1990, pp. 571-7) puo essere vista come un pasti
che anacronistico basato sulla realca sociale romana, rna ha anche l'ef
fetto di sonolineare come il potere divino sia inconciliabile con gli usi 
giuridici del mondo umano. Nonostante Ia versione adottata sia del 
tutto diversa, sicuramente e preseme il modello della sinistra consola
zione di Atena a Cariclo per l'accecamento di Tiresia in Callimaco, 
Pall. 97-130, modello che, come si e visto (cfr. la nota a 138-2p), era 
importance anche per l'episodio di Atteone. 

31 7. his geniti: cfr. bimater in IV n ; Cesio Basso, Poet . 2 , 3 (en
trambe invocazioni inniche a Bacco); in greco o~liTrtWQ e attestato, e 
riferito a Dioniso, in Diodoro, III 62, 5; G iovanni Lido, de mensibus 
IV 51 , ecc. L'uso di incunabula sottolinea un certo parallelismo con le 
storie dell 'infanzia di Giove, cfr. VIII 99· 

318-9. Iouem ... agitasse: dato che non ci sono noti precedemi < 
per questa aneddoto, memorant puo essere un inclizio fuorviante, co
me pure indice di prudenza tattica, cfr. v. 334 fertur. E interessante 
osservare che Giove esprime un'idea della superiorita della passiona
lita femminile gia nota ai lettori dell'Ars amatoria, I 284 sgg. La posi
zione di Giunone puo essere spiegata come pudore femminile, come 
protezione di un segreto del suo sesso, o come riflesso della sua in
soddisfazione coniugale. II tema della vita spensierata e serena degli 
dei e tradizionale, eppure fa pensare anche ai tentativi dei filosofi di 
immaginare uno spazio separato e non umanizzato per il divino, p . 
es., Lucrezio, III I 8-24; Oviclio pero mostra sub ito come Giove e 
Giunone, anche in assenza di curae, possono essere pericolosi per un 
mortale. dt//usum nectare ... graues: il riferimento al nettare mo
stra che Ovidio lo identifica come un equivalente celestiale del vino, 
mentre nella formula america «nettare e ambrosia» quest'ultima vie-
ne interpretata (non senza controversie) come cibo; cfr. O mero, It. 
XIX 37-8; Od. V 92-3; Cicerone, Nat. deor. I 112 ac poetae qmdem 
nectar ambrosiam epulas comparant (cfr. Tusc. I 65 ); Ovidio, Pont. I 
10, II nectar et ambrosiam, latices epulasque deorum; Servia, ad Aen. 
XII 419 ambrosia est cibus deorum: nam nectar potant. alibi ambrosia 
unguentum deorum legitur. L'analogia con il vino (che del resto non 
e ancora stato <<inventato» da Bacco: si affaccia nel poema per Ia pri
ma volta nella polemica antidionisiaca di Penteo al v. 536) e evidente 
sia nel fatto che Ia discussione prende Ia piega tipica delle questioni 
conviviali, sia nell'opposizione linguistics con curae, cfr. p. es. Ora-
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zio, Carm. I 7, 31 uino pel/ite curas; II 11, 1 7· L'uso di dt//undo per 
«rilassare» e attestato proprio a partire da Ovidio (Ars I 2 I 8) e h_a 
analogie con l'uso del greco {)~ax£w (p.es. Platone, Le~. 775c; Poh
bio, VIII 27, 4). La situazione mostra chiaramen_re c?e ~ poema non 
da alcuno spazio aUa concezione epicurea per cut agh det sperta secu
rum agere aeuom (Lucrezio, V 82). L'us~ di seposuis_se ~onrrasta con 
l'uso che Lucrezio faceva di verbi a pref1sso se- per mdtcare Ia natu· 
rale ed eterna liberta da crucci, preoccupazioni e desideri che carat· 
terizza Ia divinita secondo Epicuro: I 44-6 diuom natura ... immorta· 
li aeuo summa cum pace frualllr I semota ab nostris rebus seiunctaque 
lo11ge («gli dei, per Ia !oro stessa natura ... godono l'~mortalita nel
la pace piu profonda, estranei aile nostre faccende, cut sono del turto 
alieni>>). 

3 20· I. <<maior ... uoluptas»: il tema e licenzioso: per Ia contrappo
sizione tra maschile e femminile in poesia elegiaca ved. Ovidio, Ars I 
281 -2 e 341-2 (con contrapposizione e paragone tra libido maschile e 
femminile); Properzio, III 19, 1 sgg.; pseudo-Tibullo, I~ 5, 1 ?·8. 

323· Venus ... utraque: e fuorviante: u~ato a p~opostto di_ un ma
schio, per esprimere cio che un uomo spenmenta, il valore l~tmo n~r
male dovrebbe essere «piacere sessuale con le donne e con 1 ragazzt>>. 

3 24-3 1. duo ... imago: un buon esempio della forLa di ~i~io co: 
me narratore dell'inspiegabile. L'immagine specularmente stmile. det 
due serpenti che si accoppiano sta all'origine e alia fine dell'esperten
za di Tiresia, che attraversa per causa !oro Ia differenza sessuale e le 
sue asimmetrie. II miracolo non e spiegato, rna solo esposto neUe sue 
geometric arbitrarie; Ia natura di questi gran~i seq~en~i resta ~ m~
stero, senza parlare delloro rapporto con le nvelaztont serpenune tt· 
piche di Cadmo e della storia di Tebe. 

333-5. Satumia .. . nocte: Ia terminologia dell'accecamento ripren
de, distorcendolo, Virgilio; per lumina nocte cfr. Aen. X 746 e XII 
310, dove si parla di morti in battaglia; per lumine adempto (v. 3pl 
cfr. Aen. III 658, dove l'accecato ~ i1 sin~stro ;idope Polif~mo. ll rif~ 
rimento alia <<norte che prende gh occht» e I uso del poeusmo <duct>> 
per occhi (cpaw) ricorrono entrambi nell'episodio dell'accecamento 
di Tiresia in Callimaco, Pall. 82 e 92. L'uso di/ertur (ved. v. 252 con 
Ia nota relativa) accentua, piu che attenuare, un momento in cui Ia 
tradizione non assiste e l'immagine del divino e aliena e minacciosa. 

J36·7· pater ... deo: pater omnipotens e una _formula stereotipa 
usata in modo provocatorio in un contesto che sptega com~, sec~ndo 
le regole del politeismo, qualsiasi poter~ ~ivino de~b~ fare 1 c~nu con 
altre divinita (cfr. II 304 e 401 ). La prectswne punughosa dellmguag
gio in neque enim ... deo evoca formule leg:Ui , e inrz:tus e termine tipi· 
co della lingua giuridica (di atti, testamenu, decreu che vengono an-
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nuUati perche privi di ratifica): sui comrasto tra legalismo e capriccio 
dispotico nell'episodio ved. Ia nota a 3 r6-4o. 

33?· po. t:Ja;ciso ed Ec~. II nards?, fiore considerate dagli amichi < 
affme a! gtgho (greco AELQWV, cfr. il nome della madre del fanciullo 
Liriope), e spesso citato in descrizioni di prati fioriti in cui c'e un 'as~ 
soc~azione con l'erotismo o Ia violenza sessuale; esemplare e memo
rabile s?~ra~tu~to- il ~omento in cui Persefone, che sta raccogliendo 
mazzolmt d~ f~on dt_ campo, viene rapita nell 'oltretomba proprio 
quando coghe il narctso (h. Cer. 7-18 e 425-8; A. Suter, The narcissus 
and_th~ pomegranate, Ann Arbor 2002, pp. 4o-56J. II narciso non e 
pero etta to nelle due versioni ovidiane del mito, Fasti IV 4 3 1-42; 
Met. V 391 -2; per altri famosi narcisi della letteratura antica ved. 
Mo~co, Europa 65-6; Virgilio, Eel. 2, 47; Pausania, IX 31 , 9; Achille 
Tazto: I 1 5. 5_; Longo, III I 2, 2; e una componente di ghirlande adat-
te agli amanu (Anth. Pal. V 74 e 147); e paragonato ad aspetti fisici 
del corpo di un innamorato (Achille Tazio, I 19, 1; VI 7, 2) c puo 
profumare il corpo di Afrodite (Ateneo, XV 682e-f). Dono ideale di 
inn~mo_rati ai bei giovinetti (Filostrato, Epistulae I 3, 7), associato a 
destdeno ed eros (Nonno, X 338), e anche citato (essendo fiore che 
ama l'ombra?) in connessione con Ia morte e le divinita ctonie (il 
passo piu notevole, oltre all'archetipo del mito di Demetra e Persefo-
ne, e Sofo<;le, Oed. col. 678-84 sul fiorire rigoglioso e perpetuo del 
narciso, presso il fiume attico Cefiso: per possibili connessioni con i 
misteri di Demetra, rna anche di Dioniso, cfr. Di Benedetto 2004, p . 
130; Cornuto, de natura deorum 75, 15) e con Dioniso (Cheremone, 
TGF I 71 F 7, 1 ). Per il rap porto con Ia morte vanno citate lc sue 
propriera narcotiche (Dioscoride, IV 158); per l'origine del nome del 
fi?re ~~ greco va~X~ «SOpore>> e non daJJ'omonimia COn iJ personag-
gto mmco, ved. Pltmo, Nat. His/. XXI 128. II fiore ha spesso un sue-
co_ vischidso, che Virgilio (Geor. IV 16o-r; Mynors 1990, ad loc.) 
chtama lacrima - . termine usuale in Iatino per ogni tipo di liquido es
sudante, rna pamcolarrnente appropriate nel caso di un fanciullo che 
si «sciolse in lacrime>> (ved. v. 475 ; Bettini- Pellizer 2003, pp. 8o-2; 
cfr. anche Ia nota a 509-10). 

II personaggio non compare nella poesia greca arcaica e classica e 
in eta ~mp~riale e presente in cataloghi di bei fanciulli amati dagli dei 
e daglt erm, come lla, Ganimede, e in particolare Adone e G iacinto 
(che come lui dan no origine a fiori, cfr. Ovidio, Met. X 205 -19; 731-8; 
Fastt V 221 -7), m contesti pederastici (p. es. Luciano, Verae Historiae 
II 17). Ved. an~he Frentz 1967, pp. 79-8 1; Ovidio, Fasti V 22 5-6; Cu
lex ~o8-9; _Staz1o, Theb. VII 340-2; Claudiano, de raptu II 131-6; Au
somo, Eptgrammata 99; Anthofogia Latina 134; 135; 136; 210; 259; 
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26o; Nonno, XI 322 e XLVIII 581-6 (con il commento di Accorinti 
2004, pp. 693-5); Servio e pseudo-Probo a Virgilio, Eel. 2, 47-8 (si
tuazione del testo moho problematica, con notizie interessanti su va
rianti alternative del mito e attestazioni nella pittura, cfr. M. Gioseffi, 
in V. DeAngelis (ed.), Sviluppi recenti dell'antichistica, Milano 2004, 
pp. 81-108). 

Forsee non casuale l'accostamento trail mito di Narciso e quello 
di Adone in POxy. 471 I. II testo di questo frammemo elegiaco, pub
blicato nel 2005' e la prima testimonianza probabile che ci fosse una 
versione poetica del mito di Narciso nella tradizione greca accessibile 
a Ovidio. II papiro e di eta imperiale rna Secondo il primo editore, 
W.B. Henry, ci sono buoni motivi per amibuire il testo aile Meta
mor/osi di Partenio, un'opera di cui si e sempre sospettata Ia rilevanza 
tra le varie fof!ti poetiche di Ovidio, rna di cui sinora si ignorava an
che il metro, e persino se fosse stata in poesia (cfr. Lightfoot 1999, 
pp. 39-4). La trattazione relativa a Narciso e un testo breve, inserito 
in una sorta di opera catalogica, forse una rassegna di miti collegati 
da un tema metamorfico (sulle conseguenze della scoperta per lo stu
dio di Ovidio ved. Hutchinson 2oo6, pp. 71-84). Tuttavia, il breve te
sto frammemario non aggiunge informazioni nuove sul piano della 
tradizione mitologica: l'analisi del mito di Narciso deve tuttora basar
si su due sole attestazioni ben note, entrambe in prosa, quella di Pau
sania e quella di Conone. 

Secondo Pausania, IX 3 I I 7 I c' e nel territorio di T espie in Beozia 
una foote di Narciso, e si diceva che Narciso, scorgendovi il suo ri
flesso, se ne fosse innamorato, senza capire di cosa si trattasse, e aves
se trovato Ia sua fine presso quella fome. Pausania non chiarisce Ia 
modalita della morte e critica Ia storia per un paio di aspetti: il nard
so come fiore e piu antico del personaggio che dovrebbe dargli il no
me, e non si capisce come un giovane abbastanza grande da innamo
rarsi non sappia distinguere tra una personae un riflesso. Se si accetta 
che in questa versione ci sia un nucleo piu antico, bisogna pensare 
che Ia storia di Narciso sia stata tramandata come leggenda locale le
gata a una fonte beotica, e che il suo contenuto di fondo sia )'idea di 
un fanciullo che si innamora per errore della sua immagine. Si posso
no trarre conseguenze piu interessanti dal racconto di Conone (Die
geseis 24), autore di un compendio di storie mitologiche databile pro
babilmeme all'eta augustea; Ia sua versione ha buone probabilita di 
essere stata anteriore a Ovidio e a lui accessibile, e sembra un tentati
ve di dare senso compiuto e articolato alla leggenda sull'«errore di 
Narciso». Secondo Conone, Narciso aveva respinto molti pretenden
ti, e a uno, Ameinias, aveva crudelmente regalato una spada perche si 
uccidesse. La maledizione di Ameinias trova ascolto presso il dio 

LJBRO Ill , ]]9 177 

dell'amore, Eros. La vendetta di Ameinias e che Narciso viene preso 
dall'amore per Ia sua immagine e ne muore, togliendosi Ia vita. I Te
spiesi da allora intensificano illoro culto di Eros (un culto per cui Ia 
~itta era famosa). Se si prescinde dali'eziologia, cioe dal rapporto con 
il culto di Eros a Tespie (Ovidio omette questo riferimemo come fa 
spesso quando taglia una metamorfosi separandola dal suo comesto 
territoriale greco: Barchiesi 2005 , p. CXL), Ia versione di Conone pre
senta motivi di confronto utili (Manuwald 1975). Anche Ovidio sot
tolinea il rifiuto di Narciso verso i numerosi pretendenti, e anzi que
sto tema narrativo permette l'inclusione del mito di Eco· anche 
Ovidio introduce una maledizione e una punizione divina co~e moti
vo per lo <<Strano amore» di Narciso, e, come Conone, parla di un 
amore assurdo, senza precedenti (v. 350 nouitas /uroris). Una diffe
renza di fondo e che Narciso in Ovidio non sembra consapevole di al
cuna colpa e non muore per suicidio. La sua morte deriva direttamen
te dalla sua situazione psichica, che e il vero centro d'interesse per il 
narratore romano. D 'altra parte e vero che il Narciso di Ovidio, quasi 
volesse rispondere all a critica fatta da Pausania alia sua incredibile in
genuita, finisce per rendersi como della natura fallace del suo amore 
e tuttavia alia fine ne muore. Si ha quindi in Ovidio un Narciso «inge~ 
nuo» rna anche «consapevole» (un fenomeno che Zanker 1966 ha 
cercato di ricondurre ali'evoluzione dell'arte figurativa ellenistica). II 
risultato finale delle scelte operate da Ovidio e di accemuare Ia natu
ra ossessiva e delirame della passione di Narciso, che sopravvive alia 
rivelazi~n~ del pro~rio fo~damento illusorio e autoriflesso: c'e poco 
da stup1rs1 che il m1to abb1a dato grande alimemo allo sviluppo delle 
teorie psicanalitiche. Giustamente Rosati (1983, p. 38) ha avvertito 
che <<000 ... l'amore di se, rna l'illusione ... e il motivo centrale 
dell 'episodio ovidiano», segnando quindi un limite nei confronti 
dell 'appropriazione psicanalitica; rna va troppo oltre chi nega in mo
do quasi sprezzante (Galinsky 1975, p. p) che nella storia ci sia un 
qualche interesse per Ia «psicopatologia». L'impostazione di Rosati 
ha pcrmesso di storicizzare in modo utile iJ racconto di Ovidio e di 
mettere a fuoco illusione ed estetismo come suoi temi centrali; non ne 
consegue perc che le letture in chiave psicoanalitica debbano essere 
considerate illegittime. Come osserva giustamente Most (in Renger 
2002), se consideriamo Ia ricezione di Ovidio un aspetto importame 
della sua interpretazione, non si capisce per quale motivo dobbiamo 
«oscurare» Ia riceziooe del mito in Freud e Lacan visto che privilegia
mo, ad esempio, Ia rilettura del mito in Shakespeare e Caravaggio. II 
fatto stesso che proprio questo testo (in pratica, unico nella latinita) 
ab~i~ influenzato una vera e propria letteratura psicologica e psicoa
nahuca dovrebbe essere considerate piu di una curiosita casuale. E 
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stato proprio Ovidio a dare grande rilievo a un Narciso c~e e insieme 
ingenuo e - alia fme - consapevolmente folie per amore; e Ia sua scel
ta compositiva che inserisce questa storia, nella str_unura del poem~, 
come primo episodio sull'amore degli umani; _cosl s1 apre Ia st~a.da, s1a 
pure in conresti culturali ben dive:si, a un disc~~so .sui narc1s1smo e 
sulla natura narcisistica del desideno. Per dare rilievo a questo aspet
to Ovidio non solo ha soppresso il riferimento al culto di Eros e all~ 
sua eziologia, rna ha anche indebolito il significate d~a. metamorfosl 
vera e propria in fiore: il narciso dovrebbe nascere: ~~ Sl aspetta sulla 
base dei paralleli con altre storie (sulle metamorfosl m fiore ved. For
bes Irving 1990, pp. 1 34-8) e della versione di C_o?~ne, dal sangue 
versato nel suicidio, rna in Ovidio non c'e alcun su1c1d10, e Ia compar
sa del fiore ha un rapporto non chiarito con Ia scomparsa del corpo 
di Narciso· tutta l'enfasi cade sulla permanenza paradossale del per
sonaggio - ' cioe ormai del riflesso e dell'ombra di Narciso- ?ell'oltre
tomba. Sia Ia conclusione agli inferi sia l'incertezza sui destmo meta
morfico del corpo (proprio l'aspetto da cui dovrebbe dipender~ 
l'inclusione di una certa storia nel progetto generale) sono fenomem 
insoliti nel poema di Ovidio. . . . 

L'analisi del mito, della ricezione, e del testo d1 Ov1d10 ha dato 
luogo a una messe straordinaria di ~ontri~uti, _di cui posso citar.~ solo 
alcuni tra i piu recenti e importanu; fra d1 ess1 emergono, per_l mter
pretazione letteraria, Rosati 1983 e Hardie zoo2b; per I? stu?~o delle 
fonti, Zanker 1966; Cancik 1967; Manuwald 1975; per_ I anahs1 antro
pologica, Pellizer, in Bettini- Pellizer 2003; c~~e ort~tame~to ge
nerale, Vinge 1967; Renger 2002 (cit. infra). B1bhograf1a selez1onata_: 
Zanker, 1966; L. Vinge, The Narcissus theme in Wester~ European lz
terature up to the early 19th century, Lund 1967;. Cancik 196?; Segal 
1969, pp. 4 5-9; Manuwald 1975; J. Loewenstein, Resp~nszve Rea
dings: Versions of Echo in Pastoral, Ep~·c, ~nd the Jonsoman Masque, 
New Haven-London, 1984 (Yale Studtes m Enghsh 192), ~ap. 2; L. 
Balensiefen, Die Bedeutung des Spiegelbildes als ikonographJSches Mo
tiv in der antiken Kunst, Tiibingen 1990, pp. 130-63; J. Els?er, «N~
turalism and the erotics of the gaze: intimations of Narcissus», m 
N.B. Kampen (ed.), Sexuality in Ancient A:t, Cambridg~ 1~96, PP· 
247-6 I (su Filostrato, Imagines I 2 3 e Calhstrato, Descrtptzones 5 ); 
Hinds I 998, pp. 5-8; A. Moss, Latin commentaries. on Ovid /ron~ tbe 
Renaissance, Signal Mountain (Tennessee) 1998; Glldenhard- Z1ssos_ 
20oo; Wheeler 2000, pp. 20-3; F. Parise Bandoni, Narciso a Pompet 
ne//a Casa dei Quattro Stz"lt; «MEFRA» CXIII 2001, pp. 787-98; A. 
Bonadeo, I/ pianto di Eco. Riflessioni sulfa presenza de//'eco in alcune 
trasposizioni letteran·e del planctus, «QUCC» LXXI zoo~, PP· I 33-45; 
M.K. Brown, The Narratives of Konon: Text, Translatzon and Com-
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mentary of the Diegeseis, Leipzig zoo2 (Beitriige zur Altertumskunde 
163), pp. 172-8; Hardie zoozb, cap. 5; A.-B. Renger, Mythos Narzi/!., 
Leipzig 2ooo; T. Macho, «Narzill und der Spiegel. Selbstrepriisenra
tion in der Geschichte der Optik», in A.-B. Renger (ed.), Narcissus. 
Ein Mythos von der Ant ike bis zum Cyberspace, Stuttgart-Weimar 
zoo2, pp. 13-25; G. Vogt-Spira, «Der Blick und die Stimme: Ovids 
~arziB- und Echomythos im Kontext romiseher Anthropologie», 
zbid., pp. 27-40; Bettini- Pellizer 2003 ; Hutchinson 2006. 

II problema della foote mitologica va tenuto distinto da quello delle 
allusioni poetic he, dato che nell'episodio narrato da Ovidio operano, a 
prescindere dallo specifico tern a mitico, vari modelli e schemi form ali 
attinti soprattutto dall'elegia, dall'epigramma d'amore, dall'epos di
dattico lucreziano, e dalla poesia bucolica a tema amoroso, cfr. p. es. 
Rosati I 997; M. Labate, Et amarrmt me quoque nymphae (Ov. Met. III 
456), «MD» X-XI 1983, pp. 305-18; Hardie I988; Hardie 20o2b, pp. 
I43-72. Quello che colpiscee Ia coerenza di fondo del progetto che tra
sforma e fa convergere modelli tanto divcrsi in una poetica unitaria ba
sata su illusione, perversione, e frustrazione del desiderio. Fra questi 
modelli ve ne sono alcuni che gia nella tradizione ellenistico-romana 
precedence a Ovidio si presentano intrecciati fra !oro. II tema della fuga 
dai pretendenti seguita da innamoramento a prima vista e lamento 
dell'innamorato nella natura solitaria (con brusco passaggio dalla con
dizione di fanciullo «oggerro d'amorc», EQWilEvo;;, a quell a di fanciullo 
«amante», EQaat~;;) era trattato nella famosa elegia di Aconzio e Cidip
pe negli Ailia di Callimaco (frr. 67-75 Pfeiffer) , un testo di grande im
portanza per Ia storia dell'elegia romana (cfr. Rosati 1997). L'clegia di 
Callimaco ha in comune con l'episodio di Ovidio soprattutto !'idea di 
un primo am ore che sconvolge Ia vita di giovani an cora ingenui; Ovidio 
estremizza questo spunto facendo del suo Narciso perduto nella fore
sea il primo amante umano nel poema (cosl come Apollo era stato il pri
mo dio a offrire esempio della potenza d'Amore: I 4 p ), rna soprattutto 
mostra il tema dell'amore in una versione perversa, in cui tutto e illusio
ne, e i topoi dell 'elegia (amore insaziabile, amore e morte, morire 
d'amore, illudersi d'amore, fisica e ottica dell'amore, dominio degli oc
chi sulla ragione) vengono spietatamente presi alia lettera, mentre si 
realizza in uno scenario mitico e miracoloso, deliberatamente antilu
creziano, quella che era stata Ia condanna dell 'amore secondo Ia teoria 
epic urea delle sensazioni (cfr. Hardie 2oozb, pp. 1 5 8-6 3 ). Similmente, 
Narciso realizza una versione folle dell'ideologia pastorale dell'amore: 
se il pastore cerca di curare il proprio desiderio attraverso canzoni 
d'amore dedicate alia persona amata assente, facendo musica e poesia 
in luoghi solitari e cercando eco nella natura amena, Narciso rrae da 
questa stessa natura soliraria Ia visione di un fantasma d'amore e cosl si 
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autodistrugge. L'altra grande i~ovazio~e di Ovidio, ~~camo_a quella 
di Narciso «autoconsapevole», e lo spazto concesso all mtrecao con Ia 
leggenda di Eco. (Sulla tendenza della critics non femminis~a a focaliz
zare comunque Narciso piuttosto che Eco, cfr. G.C._ Sptvak, Ech~, 
«New Literary History» XXIV 1993, pp. 17-43). Non ct ~ono pro~e ~~
cure che questo collegamento fra Narciso e Eco sia antenore a Ovtdto, 
anche se sarebbe imprudente escluderlo del tutto. L'enorme successo 
del rnito nelle decorazioni pompeiane e compatibile con l'influsso di 
Ovidio, rna questo non e necessariamente l'unico_ fattore in g~oco, e 
tracce di una figura chiamata 'Hxw accamo a Narctso nd mosatco an· 
tiocheno del ill secolo d. C. non sono riconducibili con certezza all'in· 
flusso ovidiano (Daphne: Ankaya, Arch. Mus. 938; sulla tradizione fi. 
gurativa di Echo, che tende a presentarsi come «doppio». o «sfondo» 
per un personaggio che soffre, importan_t~ J. ~azant- E. ~unon_, LIM~ 
1986, pp. 68o-3l. Se poi si guard~ alla ptu anuca att~staz!one stcura dt 
Eco personificata in letteratura, Pmdaro, 0/. 14, 21, st puo~otare ch: la 
sua azione si esplica nel territorio di Orcomeno ~ del ~tume_ Cefts? 
(ibid., v. 1 ), Ia stessa zona da cui emerge Ia genealogta fluvtale d_t Narc~
so. In ogni caso, le d ifferenze fra l'Eco di Ovidio e il I;'ersonaggto tra~~
zionale greco sono notevoli. La figura di Eco come nmfa e/o person_tft· 
cazione e gia ddineata in modo autonomo nella cultura greca dt V 
secolo a. C. (ved. in particolare le note a 379; 380-92; 398 -4~I ), rna ~or· 
prende vederla in Ovidio nd ruolo activo di un personaggto «destde
rante». Da un lato questa funzione attiva della ninfa Eco contrasts co~ 
Ia passivita della voce tipica del fenomeno acustico; dall'altro le tenw 
tracce di una mitologia di Eco come ninfa nella culcu_ra ~r.ec~ ~ortano 
tutte verso i suoi rapporti con Pan, e Ia mostrano q~md~ mst~t~t~ dal 
desiderio rnaschile (cfr. Bonadeo 2003, pp. 88-93, e tl mtto dt Strmga, 
un'altra ninfa «sonora» inseguita da Pan, in I 704-12; per un riadatta· 
men to originale cfr. pero Mosco 6, I sgg., in cui anche Eco e i_nserita nel 
motive galante del girotondo d'amore). In questo modo, sta Eco che 
Narciso sono condannati alia frustrazione del desiderio e a una patolo-
gia della comunicazione erotica. . . . . 

Eco e Narciso sono accomunau da una contraddtztone dt fondo, 
che li rende incompatibili con se stessi e quindi con gli altri. Questa 
contraddizione presuppone l'ideologia dell'e~os tipic~ del mon_d~ _an: 
tico. Eco e intrappolata tra i ruoli comraddmon e mcomi;'aubilt ~~ 
puella elegiaca, che non puo parlare e diventare ~oggetto d1 un dest· 
derio e di dea che molesta sessualmente un bel gtovane mortale (cfr. 
Sharr~ck I994· pp. 28-9). Narciso sperimenta sulla sua pelle l'impo~
sibilita per un giovane di essere nello stesso momem_o «amato» (E~Ul
~evo~) e «amante» (ega01:-rj ~), dato che una re_laz10ne pederasnc~ 
presuppone asimmetria e differenza, non uguaghanza speculare fra I 
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due partner. Viene lasciato pero incerto il rapporto di causa-effetto 
fra I~ du~ s~orie: un _rapporto che sembra aver a che fare piu con Ia 
teona d~t st"!ulacra m Lucr~~io (cfr. Hardie 20o2b, pp. 1 5 2-4) che 
con Ia dmamtca della sessualita (cfr. Ia nota a 407-5 Io). La connessio
ne fra )e due Storie e rinforzata da un SOStrato fisico che e accessibile 
attraverso il concetto Iatino di imago, utilizzato sia per l'acustica 
dell' eco che per I' ottica della ri£lessione all a fome. U Iatino infatti 
usa imago non solo per l'immagine visiva, rna anche come co;rispetti: 
vo del greco T)xw, soprattutto, rna non solo, con il nesso imago uocis: 
cfr. Lucrezio, IV 57 I /ru~t~atur imagine uerbi; Cicerone, Tusc. III 3; 
Varro~e, Rust. III I6, 2 ttbt non resonant imagines; Virgilio, Geor. IV 
50 uoct~qu~ offe'!sa resul~at imago; Orazio, Corm. I 20, 5-8 ut paterni I 
flummrs rtpae stmul et rocosa I redderet laudes tibi Vaticani /montis 
imago. Ma gia in Aristotele (An. post. 98a 25; per Ia spiegazione com
pleta del fenomeno cfr. de anima, 419b 25; N. Scivoletto, in EV, s.u. 
«eco») e ancora di piu nella teoria epicures delle sensazioni (Hardie 
1988 e 20o2b, pp. I p-6; Bonadeo 2003, pp. 30-7) risultava un nesso 
fra Ia percezione visiva e Ia riproduzione sonora tramite eco: nel lin
guaggio della fisica greca e applicabile a entrambi il concetto di ava
xA.acn~. «riflessione». Nellinguaggio poetico questa vicinanza cono
scitiva era ulteriormente sottolineata da sinestesie, come p. es. in 
Sofocle, Phil. I 89 axw "tl'JAE<pavti;. 

Per entrambi i personaggi Ovidio sposta l'attenzione dalla dina· 
mica della metamorfosi all'esplorazione dei sintomi dell'amore come 
malattia, nei suoi aspetti sia melanconici sia maniacali; per Eco cfr. 
w. 395·8;yer ~arciso, ~- 480-93. Queste due situazioni patologiche 
sono le prune ncorrenze m assoluto, in tutta !'opera, dell'amore come 
f~n~"!eno umano, qui~di potenzialmente «normale»: nei primi due 
hbrt I eros era carattenzzato regolarmente come «libidine divina» e 
visto nell'ottica del desiderio maschile di dominare. Per un tentative 
di c?stituire una tipologia del «furore amoroso», basata sulla poesia 
elegtaca e su testi medici antichi, cfr. I. Mazzini «II folie da amore» 
in S. Alfonso et alii, ll poeta elegiaco e il viaggi; d'amore, Bari 1990: 
pp. 3_9-83 (che prende in esame l'episodio di Eco rna non quello di 
Narciso). La forza del narratore in questo episodic sta nell'aver svi
luppato alcune tipiche strategic verbali (Rosati 1983, pp. 32-3), che 
trovano una motivazione specifica nell'azione narrata e ne rinforzano 
il peculiare misto di pathos e ironia. Quesce strategic comprendono 
n~turalmente formule gia tradizionali della lingua poetica, rna le rav
vtvano attraverso il riferimento ai temi di fondo dell'eco e dello spec
chic: cosl ad esempio Ia ripetizione ecoica (per Ia sua tradizione ved. 
W_i~s 1~96, pp. 346-7; ~onad~o 2003); Ia distribuzione speculare, che 
ucilizza tl chtasmo (con mverswne destra-sinistra: p. es. v. 446 et pla-
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cet et uideo, sed quod uideoque piiJCetque); il, gioco_ tra att~vo ~ p~ss_iv? 
(p. es. vv. 465, 424-6; ved. Ia nota a 4?3·4); I u~o dt ~o~bma~!om upt· 
che del gusto manieristico del rovesctamento m Ovtd to (e pt~ tardt_ m 
Seneca) non senza agganci con Ia tradizione declamato~ta ~~tlls 
1996, 296-7); l'ambiguita che si addensa in~orno a formulaz10m tnn~
centi quali «suoi» (cfr. Ia nota a 420) e «DOt» (ved. Ia nota a 467-8); 11 
ricorso a fenomeni di «eco allusiva» (cfr. le note a 352-5 ; 376; 463; 

5
o1 ). Q ueste non sono solo strate_gie o~namentali : nella ve~sione di 

Ovidio si assiste a un vero e propno «tnonfo della gram~a.uca» (c_fr. 
M. Bettini, I/ ritratto de/L'amante, Torino 1992, p. 113): il r_Lspecchta
mento visivo si pone come problema linguistico, ad esempto nel r,ap
porto tra diatesi attiva e passiva, tra presenza. e ~ssenz_a . Anch~ I os
servazione di brevita o lunghezza nell'uso det dtscorst (Hutchmson 
2oo6) si e rivelata utile. L'uso della voce in tutto !'episodic e impor
tante anche alla luce dello statuto elegiaco di Eco (anomala puella ele
giaca) e di Narciso Due, il ragazzo nell'acqua che e ~n~ variazio~e 
«Strana» della puella elegiaca: Ia prima e ridotta a breVISSLme ecolahe, 
il secondo muto mentre straordinaria e l'espansione iniziale della vo
ce monologica di Narciso, che esordisce con una vera e propria po~
sia d'amore a se stesso, 441-73 (trentadue versi, una lunghezza medta 
normalissima perle poesie dellibro I di Properzio: cfr._ la nota a 442-
73) e continua con un enunciate p~u b_reve e dr~mauc? (vv. 477-9) 
fino al puro lamento (v. 495) e all ultmra uo~ dt com~tato (v. 5oo), 
avvicinandosi alla misura tipica della voce destderante dt Eco che non 
a caso li riecheggia. 

Un'altra conseguenza del collegamento fra i due miti e ~he Eco 
riappare nel finale della storia di Narciso come _una s~~ta dt «V?ce>~ 
del ragazzo riflesso: in una situazio~e di g_rande mtensna fantasuca e 
lei che ha voce e amore rna non tmmagme, a prestare Ia sua voce 
all:immagine inerte del ragazzo nell'acqua per l'impossibile dialogo 
d'addio (cfr. Cancik 1967, p. p ; Manuwald 1975, p. 367). Inoltre 
Eco e Narciso sono collegati dalla particolarita, insolita anche_ nel 
mondo innaturale delle Metamor/osi, di conservare Ia !oro passtone 
non solo oltre Ia metamorfosi (come accade p. es. nella storia per cer
ti versi omologa di Clizia, IV 260-70) rna anche oltre l'e~tinguersi di 
qualsiasi esistenza corporea: Eco contin~a ad _a~are e a ptanger~ Nar
ciso dopo che sia lui sia lei hanno perso tdenuta, e Narctso contmua a 
guardare i1 suo riflesso nello Stige. . . . 

Si possono notare numerosi punti di contatto con stone dt transt· 
zione adolescenziale mancata, in cui il desiderio si rivolge verso l' in
terno invece d i trovare un oggetto d'amore esterno (Zeitlin 1996, PP· 
223 e 279), come i miti d i Dafni (C. Zimmerman, The ~ast~ral N_a~CtS
sus, Lanham MD 1994), Ippolito nell'omonima tragedta dt Eunptde, 
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Ila in Teocrito, 13 (con il commento di Hunter 1999); Apollonio Ro
dio, I; ~roperzio, I 20 (con commemo diP. Fedeli, Firenze 198o); Er
mafrodno (cfr. Zanker 1966, p. 166). La connessione generale del mi
to con l'ideologia dello specchio e esplorata da F. Fromisi-D ucroux
J.P . Vernant, Dans l'oeil du miroir, Paris 1997 (trad. it., Roma 1998); 
Macho 2002 (cit. mpra). 

340. inreprehensa: e enfatico e non privo eli ironia, perche Ia po
tenza delle previsioni di Tiresia viene sempre confermata sulla scena 
~~gica~ rna trova _anche rego~armente forti opposizioni nel potere po
liuco dt Tebe, qut da parte d1 Penteo (vv. 513-26; cfr. Euripide, Bacch. 
170 sgg. e Ia nota a 51 •·73 2), da pane di Creonte neii'Anttgone di 
Sofocle, v. 988 sgg., di Edipo e Giocasta nell'Edipo re di Sofocle, v. 
300 sgg., e d i nuovo di Creome nelle Fenicie di Euripidc, v. 834 sgg.; 
cfr. anche Ia meno aggressiva strategia di Giocasta in Stcsicoro, 
PMGF 222b (con commento e bibliografia di G.O. Hutchinson, 
G_reek ~yric poetry, Oxford 2001, pp. r 20-39). In quelle famose trage
die, _e s1curamente anche in altre perdute (greche e latine), Ia «conte
staztone» delle profezie di Tiresia era diventata un modulo ricorren
te, sp~sso con. u~ gioco di allusioni fra un nuovo testo c una o piu 
rragedte antcrton. Nella poesia «di lode», di tradizione lirica si han
no invece esaltazioni della veridicita di Tiresia senza contraddittorio· 
~ed. in particolarc Pindaro, Nem. 1, 59-75 ; Teocrito, 24, 65-102. Ved: 
m gener~le G. Ugolini, «MD» XXVII 1991 , pp. 9-36; D. Lanza, II ti
ramro e t! suo pubblico, Torino 1977, p. 2 52 sgg. 

348. _«si se !ron nouer~~»: il responso di tono oracolare e una para- < 
doss~le mverst?ne del ptu famoso precetto dell 'oracolo di Apollo a 
Delf1, «con_osc~ te stesso»: un'inversione particolarmente pregnante 
dato che Ttresta nella rradizione tragica non e solo un indovino (co
me ve ne sono altri nella tradizione epica; cfr. l'uso di fatidica uates 
~er I~ madre di Evandro in Virgilio, Aen. VIII 340), rna i1 deposita
no d1 un autorevole legame con l'oracolo di Apollo a Dclfi. Il re· 
sponso e di ovvia rilevanza alla storia del piu famoso Cittadino di Te
be, Edipo: in un momenro cruciale della tragedia, Giocasta, che gia 
h~ afferr.at? Ia terribile v~rita , cerca di proreggere Edipo, che crede 
d1 esserst ltberato dalla mtnacciosa presenza dell'oracolo delfico con 
le parole «O in felice, possa tu non sapere chi sci» (v. 1068; sulle' ana
logic con Narciso cfr. Gildenhard - Zissos 2ooo; cfr. l'uso remarico 
del nome Autonoe in rap porto a! tema dell 'aurocoscienza in III 198 
e 719-~2); l 'importanza del precetto e confermato dalla sua comparsa 
come msegnamento erotico in Ars II 499-501 , dove Apollo in perso-
na lo adatta auto-ironicamente a fini pratici di seduzione (cfr. Shar
rock 1994, pp. 197-229). Qui, comunque, Ovidio da una versione 
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ancora diversa, e di nuovo ironica, del «conosci te stesso», una sorta 
di «non riconoscere te stesso». La storia di Narciso e cosl strana che 
il vero pericolo non e conoscere rna riconoscere se stesso, ambiguita 
radicata nel doppio valore intellertuale-visivo di nosco in Iatino, «im
parare a conoscere» o «riconoscere il gia noto». La catastrofe di Nar
ciso e incentrata, in modo significativo, sui suo rapporto con lo spec
chio, Ia cui funzione nel pensiero antico e strettamente legata alia 
conoscenza di se, cfr. p. es. Seneca, Nat. quaest. I 17, 4 inuenta sunt 
specula, ut homo ipse se nasset. Nel libro XII~ (vv: 766-7 e 840- ~) 
Ovidio rielabora un altro famoso modello poeuco d1 un personaggw 
che si specchia nell'acqua e si piace, il Ciclope innamorato di Teo
crito (6, 34-8 , cfr. Virgilio, Eel. 2, 2 5-7; M. Fantuzzi, «HSCPh» CII 
2004, pp. 217-8), usando sempre con particolare enfasi I'idea di au
to-conoscersi (XIII 840 ego me nolll). 

3 50. nouitasque furoris: furor anticipa Ia natura perversa e ossessi~ 
va della passione di Narciso, e nouitas !'idea che Narciso andra oltre 1 
tanti casi di furor tipici della poesia antica: del resto nouus e un agget
tivo chiave in tutto il poema, come risulta gia dall'incipit programm~
tico in noua (cfr. l I con Ia nota di Barchiesi 2005 , pp. I 33 -5); Narci
so stesso, divenuto consapevole, parla di uotum in amante nouum al 
v. 568. Ovidio non e i1 solo a segnalar~ il carattcr~ irrealistico della 
passione di Narciso, cfr. i dubbi espress.l da. Paus~ma, .IX 31, 7-.8. 

3 51 . ter ad quinos ... annum: Ia stona d1 NarciSo s1 colloca ~n . una 
delicata eta d i passaggio in cui Ia sessualita prende forma defmna e 
attiva, mentre Ia bellezza attira il desidcrio altrui proprio perche sug
gerisce un senso di transitorietit da confrontare i quindici anni di Er
mafrodito in IV 292. 

352-5. puer ... puellae: l'imitazione di Catullo 62, 39; 42-4; .49 e 
53-5 t: stata piu volte considerata esemplare della potenza auto-nflcs· 
siva che si ritrova nella poesia «colta» dei Romani (cfr. Conte 1986, p. 
90; Wills 1996, pp. 28o-r; Hinds 1998 •. pp. 6-8): (can~o nuzial.e delle 
fanciulle, vv. 39· 42-4): ut /los in saeptts secretus nascrtur hortts I ... I 
multi i//um pueri, multae optauere pt~ellae I idem cum tenui carptus de· 
floruit ungui I nulli ilium pueri. nullae oMauere puel~ae I (responsio.ne 
imenea dei ragazzi alle ragazze vv. 49, 53-5): ut urdua 111 nudo UJtts 
quae nascitur aruo I .. . I hanc nulli agricolae, nulli coluere iuuenci; I at 
si forte eadem est ulmo coniuncta marito, I multi i//ar:t a~rico!a~ ~nult~· 
coluere iuuenci («come un fiore nascosto che nasce m g1ardm1 cmtatl 
... molti ragazzi, molte ragazze lo vogliono rna poi, appena spiccato 
dall'unghia tagliente, sfiorisce, e piu nessun ragazzo, piu nessuna r~
gazza lo vuole; come vedova vite, che nasce in un campo senz'alben , 
... e non c'e contadino, giovenco non c'e che se ne ponga all'ombra; 
rna se per caso si avvinghia, maritandosi all'olmo, molti contadini, 
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molti giovenchi sene pongono all'ombra»). Ovidio riecheggia Catul
lo 62, ~2 e 44 con sostituzione dei dattilici cupiere, tetigere per lo 
sponda1co optauere, ed eliminazione dell'incontro vocalico, «miglio· 
rand~»> quindi il modello catulliano sui piano della fluida eleganza 
~etrtca (Conte I9.86, p. 90, che confronta Catullo, 66, 39-40 e Virgi
lio, A en. VI 46o); m questo Ovidio riecheggia Virgilio, Aen. XI 5 I 8-9 
multae tllam /rustra ... matres I optauere nurum (Virgilio aveva gia eli
minato l' incontro vocalico prodotto dal verbo optauere), un brano 
collegato anch'esso al tema del matrimonio negato, e condizionato 
non solo da Catullo, rna anche dal modello della storia di Aconzio e 
Cidippe in Callimaco (cfr. G. Tissol, An allusion to Callimachus' Aitia 
J in Virgil's Aeneid II , <<HSCPh>> XCIV I 992, pp. 26 3 -8; sui rap por
to tra Narciso e l'Aconzio di Callimaco cfr. Rosati I997). Significati
vamente, il modello catulliano parte dall'immagine di un fiore che 
nessuno coglie- esattamente cio che Narciso diventera materialmen
te alia fine della storia - e Ia usa come metafora della verginita. Narci
so non potra «cogliere» se stesso, e morira senza poter essere col to. ll 
fat~o che il modello appartenga al genere specifico della poesia nuzia
le e pregnante, dato che il testo di Ovidio si sviluppa come un vero e 
proprio ~ti-epitalami~ (Loewenstein 1984 [cit. alia nota a 339-5 ro] , 
p. 34; G1ldenhard- Z1ssos 2000, p. 140). Sradicato dal suo contesto 
o.rigina~io di ~oesia ~uziale, il ritornello di Catullo anticipa che Ia pas
Sione dt Narctso sara uno struggente desiderio di toccare seguito da 
frustrazione; d'altra parte Ia ripetizione di 62, 42-4 (semicoro femmi
nile) in 53 -5 (semicoro maschile) delinea il carattere indeciso della 
sessualita efebica di Narciso. Inoltre il modello di Catullo ha una 
struttura di responsione amebea (Hinds 1998, p. 7), una struttura sin
golarmente adatta a introdurre un episodio in cui sara dominante il 
fenom: no, naturale e intertestuale, dell'eco (cfr. le note a 380-92 e 
5or ; Hmds 1998, pp. 5-7 sull'eco come tropo dell'allusione letteraria). 

3 57-8. uocalis ... Echo: Eco non sara privata della parol a solo in 
gen~ralc, rna specificamente della parola come espressione del desi
deno e della sessualita femminile. Per l'importanza di uocalis ... reso
nah~lis ved. ~· Raval, «Stealing the language: Echo in Metamorphoses 
J», tn P. Th1bodeau - H . Haskell, Being there together. Essays in ho
nor of M.C.]. Putnam, Afton MN 2003, pp. 203 -21 ; sulla semantica di 
uo~alis ved. Fedeli 2005, pp. 975-6. Da reticere in poi, Eco sara perse
gunata nel racconto dall'implacabile ricorrere del prefisso re- che e Ia 
sua m.aledizione (vv. 358, 361, 369, 378, 380, 387, 392,496, ~98 , soo; 
Rosau 1983, p. 25 ). 

3 59· corpus ... uox: solo in questo verso Eco - non a caso ancora 
~ersona i~tegra, come appunto. si sta dicendo - sfugge all a posizione 
finale nell esametro, scelta quas1-formulare che Ovidio introduce al v. 
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358 e ripete poi per sei volte (cfr.la parodia di Pe~io, !. 102, e Ne~o
ne, fr. 3, 4 Morel, basati sui v. 507), fa~endone qua~t.un t~ona metnca 
della funzione assegnata al personaggto. Questa stilizzaz1on.e del ~o
rne non e documentabile prima di Ovidio in metro esamemco launo 
(comunque incerto anche a livello testuale il caso di Accio.' ved: Ia no
ta a 378); in greco e rigidamente applic~ta d~ No~o (d,ecme .d1 escm
pi senza eccezione alcuna), rna in poesta greca fmo ~ .f:ll~msmo ap
pare solo in modo occasionale, come una ~oss1b1hta fra altre 
(pseudo-Esiodo, Scut. 279 e 348; h. Pan. 21 ; C~lhmaco: Dta~. 245 ). 

361. reddere ... nouissima: ironia dram~au.ca: ~ pr~a v1sta uerba 
nouissima va interpretato come «le parole fmali» d1 un d1scorso, o ad
dirittura Ia parte finale delle parole; rna ai w . 495-50I tocchera pro
prio a Eco riecheggiare le «Wtime parole>> di Narciso moribondo (per 
nouissima uerba come ultime parole di una persona c&. II 363 con Ia 
nota di Barchiesi 2005 , pp. 266-7; Virgilio, Aen. IV 65o; Ov.id.io, Ars I 

5 39); rna quelle ultime parole suoneranno anche (uale) un uptco salu
to ai defunti (per questa accezione, cfr. Virgilio, Aen. VI 2 3 I ), e Nar
ciso in effetti muore come se fosse testimone della morte di un altro. 

363. sub laue: peril gioco ironico con l'espressione idiomatica cfr. 
Barchiesi 2005, nota a I 114. . . . . 

370. deuia rura: il nesso risale a Prope~zi<;>, II 19, 2, ~~ cu1 10d1ca lo 
spazio «elegiaco» della separnzione tra Cmzta ~ Properzto. ,. 

371-1. sequitur ... calescit: quesro genere dt for.~ula dell IOnam~
ramento a prima vista presuppone un modulo tradJZionale, p. es. Vtr
gilio, Eel. 8, 4 I ut uidi, ul perii, ut me malus abstulit error.' (bas~ to su 
una tradizione greca che risale a Omero, II. XIV 193-4: ~e~crtto : 3· 

42; cfr. Hunter I 999. ad lac. e S. Timpanaro, Contrzbutt dt /tlologza e 
di storia della lingua latina, Roma 1978, pp. 233-70). Incalesco, con Ia 
forza del suffisso incoativo piu il prefisso in- esprime il processo della 
passione sin dalla sua origine, mentre calesco .indi~a Ia . ~resci~a .di in
tensita (cfr. Rosati 1996 a Her. 18, rn). Negh altn cast 10 CUI rtcorre 
in Ovidio uidit et incaluit esprime il desiderio maschile: M et. II 574 
(Nettuno); Fasti U 307 (Fauno). 

374· uiuacia sulphura: cfr. Virgilio, Gear. III 449 uiu~que sulphura~ 
che si riferisce a un tipo di zolfo puro, utile nella terapta delle greggt 
dopo Ia tosatura, cfr. Celso, V 18, 14a; Plinio, Nat. Hist .. XXXV ~ 75: 
Quello zolfo era definiro CimJQOV, «che non e ~tato .brucl~to», q.umdt 
Ovidio sottolinea, con preciso riferimento alla sttuaztone dt Narciso, Ia 
«prima volta» in cui un materiale puro e. intatto vi~ne infia~mato. 
D' altra parte uiuax e aggettivo spes so usa to 10 con~esstonc con fl~m.e 
o braci (cfr. Aetna 41 ; Lucano, III 681-3; Apule1o, Mun. 2; Hzstorta 
Augusta, Pertinax I4, 3, I ). . 

376. natura repugnat: e un'importante eco (per usare un termme < 
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poco neutrale) di Lucrezio, IV 1088 quod fieri contra tatum natura re
pugnal. Il contesto di Lucrezio descrive come la razionalita della na
tura si opponga all'insaziabilita dell'istinto amoroso. Ma il contatto 
antagonistico con Lucrezio va oltre questa singola allusione. Ovidio 
sta infatti per invertire Ia logica lucreziana della razionalita naturali
stica. In tutta Ia situazione narrativa che si apre ora, Narciso speri
menta lo smarrimento ingenuo di chi- secondo Lucrezio, IV 568-8 I, 
ascoltando il fenomeno fisico dell 'cco o del rimbombo, crede neU'esi
~tenza di esseri soprannaturali (at quae pan uocum non auris incidit 
tpsas, I _Praeter lata peril /rustra dz//usa per auras. I pars solidis adlisa 
facts rezecta sonorem I reddit et inter dum /rustratur imagine uerbi. I 
quae bene cum uzdeas, rationem. reddere possis I lute tibia/que a !tis, 
quo pacta per loca sola I saxa parts /ormas 11erborum ex ordine red dam 
I palantis comites cum mantis inter opacos I quaerimus et magna dr~ 
spersos uoce ciemus. I sex etiam aut septem loca uidi reddere uocis I 
rmam cum iaceres: ita colles collibus ipsi I uerba repulsanles iterabdnt 
di~ta. re/erri. I haec loca capripedes Satyros Nymphasque tenere I finiti
mt /mgrmt et Faunas esse locuntur, «una parte di queste voci non cade 
nell~ ~ostrc ?recchie .continua Ia sua strada e va a perdersi e svanire 
nell ana. Un altra , evttando corpi duri che Ia rinviano torna a noi e 
t~l~olta si~mo.vittime di queU'eco ingannatrice. lstruito da queste ve
ma, po.tr~ spte~are a te stesso e agli altri come nci luoghi deserti le 
~occe c;• nmand~o le par~le nelloro esatto ordine quando, cercando 
• ~ostrt compagm sperdutt sulle montagne immerse neU'ombra, chia
mtamo a gran voce i dispersi. Ho udito echi ripctere fino a sci sette 
volte Ia parola che gli si lanciava una volta sola: le colline si incarica
v.ano di trasmctterla alle colline e le parole rispondevano docilmente 
n.n~iate. Questi luoghi, a quanto si immaginano gli abitanti della zona 
v1.c10a, sono dimora dei Satiri dai picdi di capra, delle ninfe e dei Fau
n!>>),: salvo. c~e ~cr.u~a volta, secondo Ia logica di questo pocma 
dell t~credtbtlc, I ong10e del suono ripetuto e dawero una ninfa, Ia 
fallac1a popolare chc Lucrezio voleva smaschera re. (U libro IV di L u
crezio e importante in questo episodio anche per l'analisi della pas
s~one amorosa, w. 1037- I z87, cfr. Ia nota a 339-519, c per Ia tratta
zione della visione e dei suoi simulacri, w. 706-822, cfr. Ia nota a 
463-4; Hardie 2oozb, pp. 1 52-8.) 
. 37~ ·- SOITOf . .. r~mit~at : l'esito doloroso della storia, e Ia disperata 
mtenstta dell ecolaha dt Eco, contrasta con Ia normale giocosita delle 
acrobazie verbali prodotte dall'eco: una giocosita che era riconosciu
ta in poesia, anche ncgli attributi tipici «giocosa» e «scherzosa» del 
fenom~no acustico dcll'eco, c.fr. Sofocle, Phil. r 88-9; Anth. Plan. 154, 
3; Aceto, Tragoedrae 571 -3 Ribbeck (Phimdae, fr. z = 457-9 Dangel) 
(testo cont roverso) simul et circum magna sonantibus I excita saxis 
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suauisona Echo I crepitu clangente cachinnat; Lucrezio, IV 582 noc
tiuago strepitu ludoque iocanti; Orazio, Corm. I 12, 3-4 cuius reczizet 
iocosa I nomen imago; I 20, 6-8 iocosa .. . imago, e comunque nella 
sfruttamento dell'eco in contesti di scherzo erotica, cfr. Callimaco, 
Epigr. 28, 5-6 (testo fondamentale rna mo!to controverso); Gauradas, 
Anth. Plan. 152. 

380-92. <<ecquis ... nostri»: con un virtuosismo che fa pensare alle 
tecniche di dialogo tipiche dell'epigramma, Ovielio frammenta il rae
como in un elialogo fatto eli brevi battute in equivoco fra loro. In stile 
drammatico lo scambio suonerebbe cos1: Narciso: Ecquis adest?; Eco: 
Adest.'; Narciso: Veni.'; Eco: Veni.'; Narciso: Quid me fugis?; Eco: 
Quid mefugis?; Narciso: Huc coeamus.'; Eco: Coeamus.'; Narciso: An
te emoriar, quam sit tibi copia nostn".'; Eco: Sit tibi copia nostri.' Eco, 
che puo solo riprendere parole altrui e solo la parte finale di un enun
ciate, mai piu a lungo di due-tre parole, sfrutta Ia possibilita di altera
re una frase attraverso l'intonazione e l'intenzione (il suo «vieni>> ha 
altra intensita da quello di Narciso), oppure quella di tagliare tenden
ziosamente quell a che diventa una vera e propria citazione ( ... sit tibi 
copia nostrr}, oppure quella del doppiosenso licenzioso (cfr. Ia nota a 
387). L'equivoco trae forza maggiore dall'uso idiomatico del Iatino di 
ripetere il nudeo di un enunciate come risposta affermativa con Ia 
funzione del nostro «SI». Ovidio suggerisce una sorta di progressiva 
estensione delle capacita ecoiche della ninfa: dopo aver sperimentato 
enunciati bisillabici - che sono in linea con le normali capacita ripro
duttive dell'eco - Ia ninfa, sotto lo stimolo del desiderio, arriva a un 
tour de force meno realistico e creelibile quale sit tibi copia nostri. La 
tecnica comunicativa di Eco fa pensare a quella tipica dell'arte allusi
va del poeta antico, che riesce a trarre nuove risonanze dalla ripetizio
ne di enunciati a!trui; tutto questa in un mondo che ancora non co
nosce altre tecnologie di ripetizione e memoria acustica (cfr. in 
genere]. Hollander, The figure of echo, Berkeley 1981; C. Perri, On 
alluding, «Poetics» VII 1978, pp. 289-307; Hinds 1998, pp. 5-8). 
Estrapolando il dialogo dal suo contesto epico si ottiene una vera e 
propria scena di commedia, con bisticci di parole, incomprensioni, e 
ironie. Del resto Ia piu importante comparsa di Eco nella letteratura 
antecedente Ovidio e nelle Tesmoforiazuse di Aristofane (vv. 1015-
13 5), in una situazione in cui c'e riferimento autoriflessivo attraverso 
Ia parodia deii'Andromeda di Euripide; cfr. F.I. Zeitlin, «Travesties of 
gender and genre in Aristophanes' Thesmophoriazusae», in H. Foley 
(ed.), Reflections of women in antiquity, New York-London 1981 , pp. 
169-21 7; su quanta e noto dell'Andromeda, della sua parodia e dei 
suoi adattamenti Iatini, Klimek-Winter 1993, e il commento alla com
media di Aristofane di C. Austin - S.D. Olson, Oxford 2004, pp. 

LlBRO Ill, ]78·]96 

LXI1-LX111 e a I015-135 ; sulla rilevanza di questa precedente per I'Eco 
ovidiana, Gildenhard - Zissos 2000. Come in Ovidio, Ia commedia di 
Aristofane intreccia insieme usi dellinguaggio, differenza sessuale, e 
:apporto fra generi letterari diversi, attraverso Ia figura eli Eco, che e 
unpersonata da Euripide fuori scena in un Sottile riecheggiamento del 
ruolo parlante di Eco nell' Andromeda dello stesso Euripide (TGF V 
114·22). 

382. uocat ilia uocantem: il poeta cornincia a trasmettere attraver
so il li~guaggio della sua narrazione I' effetto «ecoico» che risulta gia 
operauvo nelle battute dei personaggi. La corrispondenza «a eco» 
tra verbi attivi trapassa poi nell'episoelio di Narciso alia fonte in una 
c?rrispondenza «a specchio» tra attivi e passivi, del tipo petit I pe
lttur. 

385. imagine uocis: cfr. la nota a 339-510. 
387. coeamus: il desiderio di Eco produce un effetto srilistico piut

tosto crudo (forse memore della Eco «comica» e parodistica di Ari
s~ofane); coeamus significa «incontriamoci» rna anche «accoppiamo
Ct», come mostra l'uso del verbo a proposito di animali al v. 324· 

396-401. attenuant . .. ilia: con una serie di metamorfosi che si < 
succedono rapidamente, e secondo una logica particolarmente anti
realistica, Eco passa da essere umano a nude ossa (per l'essere «solo 
oss_a» come segno di amore tormentoso cfr. Callimaco, Epigr. 30, 3), 
pot a un qualcosa di «pietroso», infine a un fenomeno acustico che 
tutti possono sentire: Ia sua ambientazione nei boschi (non solo sui 
manti come ci si attenderebbe) serve a preparare il suo imminente 
rientro nella metamorfosi finale di Narciso. L'uso di in ilia alia fine 
del movimento c provocatorio, dato che il personaggio non ha piu Ia 
corporeita e l'identita che di solito si richiedono quando un elimostra
tivo si riferisce a persona umana. La progressiva dissoluzione della 
materia corporea trova ovviamente un contraltare nel finale del mito 
di Narciso (cfr. Ia nota a 486-510). Sucus corporis e una metafora trat-
ta dalle piante, cfr. Donato a Terenzio, Eun. 3 18 color uerus, corpus 
solidum et wei plenum (di una ragazza formosa): sucus est humor in 
corpore quo abundant bene ualentes: il termine e usato ad esempio per 
l'estratto dal fiore del narciso in Plinio, Nat. Hist. XIII 4-6. ll riferi
mento alla pietra presuppone il passaggio dall'individuo Eco al feno
meno acustico, che si produce (osservavano gli antichi) in prevalenza 
contra superfici rocciose. Nella trasformazione finale l'opposizione 
tra selve e montagna allude dottamente alla natura originaria di Eco 
come Oreade, cioe ninfa dei monti, non ninfa boschiva; cfr. Hender
son 1979, p. 8 1 e Euripide, Hec. 1109-1 1 (una delle prime attestazio-
ni della personificazione, dopo Pindaro, 0/. 14, 21 ); Ia possibilita di 
una Eco personificata nell'lmzo america a Pan e discussa (come del 
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resto Ia datazione del testo, cfr. R. Gusmani, <<RIL» XCVI 1962, pp. 
399-412; anche se vi giocano un ruolo significativo figure di suono e 
ripetizioni, cfr. R. Germany, The figure of echo in the Homeric Hymn 
to Pan, «AJPh» CXXVI 2005, pp. 187-2o8). II riferimento ai monti e 
aile !oro pareti rocciose e cos tame nella teo ria a mica dell' eco e nelle 
descrizioni poetiche, cfr. Bonadeo 2003, pp. 77-9; In no omerico a Pan 
21; Limenio, Paean. Delph. II 115, p. 149 Powell; Lucrezio, IV 573-
94; in panicolare, e probabile che la famosa Eco deii'Andromeda di 
Euripide fosse localizzata in un amro mentre l'eroina dialogava con 
lei, cfr. Aristofane, Thesm. 1019; Euripide, TGF V 118, 2. 

400-1. L'espunzione di Tarrant puo essere sostenma da buoni ar
gomenti (cfr. Galasso 2006), rna i due versi rendono ancora piu para
dossale lo sviluppo della metamorfosi (cfr. Ia nota precedente). 

404-6. manus ... dixerat: Ia maledizione che spiega il destino di 
Narciso e narrata in forma ellittica; l'autore e uno dei tami maschi di
sprezzati da Narciso, non una delle tame ninfe. Una versione piu det
tagliata, senza paralleli neUe altre fonti, e nel compendia mitologico 
di Conone, Diegeseis 24 (cfr. Lightfoot 1999, pp. 227-9 per una carat
terizzazione dell'opera): Narciso aveva offerto al suo innamorato re
spinto Ameinias una spada, perche si uccidesse: prima del suicidio, 
Ameinias pronuncia una maledizione e Narciso soffre di un impossi
bile amore per se stesso (sulla logica del mito ved. E. Pellizer, in J. 
Bremmer (ed.), Interpretations of Greek mythology, London 1987, 
pp. 108-11; Lighfoot 1999, p. 311; nota a 339-po). 

406. Rhamnusia: ricorre in poesia latina in Catullo, 66, 71; 68, 77; 
Ciris 228 , sempre in appelli patetici e nello stile dotto dell 'elegia o 
dell'epillio. Nemesi era venerata come dea della punizione a Ram
nunte, sulla costa nord-orientale deii'Anica, dove era famosa Ia sua 
statua di culto in marmo pario. II riferimento a Nemesi non lascia 
presagire nieme di buono, cfr. Esiodo, Theog. 223 -4 «poi Ia Notte fu
nesta genera anche Nemesi, covina per gli uomini mortali». 

407-510. Narciso alia /on /e. L'incomro di Narciso con il suo riflesso < 
presuppone, come dimostra Ia tipologia del paesaggio, un tipo di sco-
ria piu tradizionale, come queUe di Ila e di Ermafrodito, in cui l'ac
qua e animata da un desiderio esterno -Ia ninfa o le ninfe che deside
rano il giovinetto- memre qui, con una poteme sorpresa, il desiderio 
si rispecchiera in se stesso. Piu in generale, illettore antico avrebbe si
curameme pensato a! modello della «ninfolepsia», Ia pericolosa pos
sessione legata aile fonti e al culto delle ninfe, con veri e propri feno
meni di allucinazione erotica in luoghi solitari, cfr. Larson 2001, pp. 
19-20; W .R. Connor, Seized by the Nymphs: Nympholepsy and symbo-
lic expression in Classical Greece, «CA>> VII 1988, pp. 15 5-89, idea le-

gata in Iatino a conceni come lymphatus e lymphaticus, cfr. Varrone, 
Lat. VII 87. Peril nesso fra ricchezza di vegetazione e sessualita laten
te cfr. soprattutto Ia fome di lla in Teocrito 13, 39-45; Properzio, I 
20, 33-8; per illegame dell'acqua pura con Ia verginita e desiderabi
lita, ved. Ia nota a 407. E significativo che Ovidio scelga di operare 
sull'asse dell'assenza piu che della presenza (cfr. Ia nota a 408-12). La 
presenza di un contrasto implicito con il modello della ninfolessia, 
poss~ssione «dal di fuori», rende ironico ed enigmatico iJ rapporto 
con il precedence mito di Eco, ninfa desiderante rna frustrata, visto 
anche che Ia coppia Eco-Narciso potrebbe essere stata un 'innovazio
ne di Ovidio. Se si collegano le due storie con Ia teoria dei simulacri e 
delle sensazioni di Lucrezio (come ha fatto Hardie 2oo2b, pp. r 5o-6), 
si puo dire che Narciso accetta l'evidenza della vista- innamorandosi 
del suo riflesso- dopo aver scoperto che l'udito «non mente»; se per 
Lucrezio bisogna tagliare illegame tra i sensi e le illusioni di una pre
senza sovrannaturale, per Narciso l'incontro con Eco ha gia mostrato 
una realra che trasgredisce, o precede, le leggi naturali. Avendo sco
perto a sue spese che l'eco e una Eco, una persona, Narciso e ora 
promo all'illusione che l'immagine sia un altro. Tuttavia questa colle
gamento, se esiste, non e reso esplicito dal narratore. 

407. /ons . .. undis: Ia descrizione della fonte puo sembrare con- < 
venzionale, rna l 'accentuazione della limpidezza prelude a una vera e 
propria rragedia della visione: non a caso/ons erat sembra a prima vi
sta un'innocua descrizione d i luogo come tame, rna indica di fatto lo 
stmmento dell 'implacabile punizione divina. E fondamemale quindi 
peril destino di Narciso che quella sia fra Je tame fonti poetiche (co
~e ad esempio Ia Bandusia di Orazio) veramente Ia foote perfetta, 
c10e lo specchio del suo desiderio, e piu tardi il prima accenno al rur
bamento dell'acqua (vv. 475-6) portera a! parossismo l'ossessione di 
Narciso. Non a caso quindi Ovidio adona al principia una terminolo-
gia descrittiva abbastanza originale: innovativo l'uso di argenteus rife
rita all'acqua, per cui si puo confrontare l'epiteto poetico greco ciQ
yuQoO[vT)~. usato di fiumi (Omero, II. II 753 ecc.; Esiodo, Theog. 340 
ecc.; cfr. Apuleio, Met. IV 6, 4); inlimis, da limus «melma», e senza 
paralleli conosciuti. Nel prima caso, come nella scelta di nitrdis (cfr. 
Ovidio, ~on/. III 4, 2 3 e Seneca, Nat. quaest. I 17, 6 nitor argentt), de-
ve aver gtocato un ruolo decisivo il fatto che l'argento fosse il materia-
le piu prevedibile per uno specchio di buona qualita; specchi d'ar
gento sono attestati in tune le epoche della latinita (Piauto, Most. 
268; Virruvio, VII 3, 9; Seneca, Nat. quaest. I 17, 8; in particolare, Pli
nio, Nat. Hist . XXXIII !28 e 130; XXXIV I6o; Apuleio, Flor. XV 5; 
cfr. Filosrrato, Imagines I 6; RE XXI 1921 , col. 30, s.u. «katoptrom>). 
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Gli specchi erano di norma circolari (orbis, Seneca, Nat. quaest. I 17, 
6), e per analogia nella tradizione figurativa su Narciso Ia superficie 
riflettente e a volte raffigurata come una pozza rotonda, o anche co
me un recipiente tendo pieno d'acqua. Peril tema dell'acqua inlimis, 
«senza limo», e interessante notare che il «here alla fonte» ha un si
gnificate particolare nell'immaginario pederastico: Teognide, 961 -2 
parla di una fonte che «si e intorbidata, si mescola al fango» mentre 
prima era pura, in riferimento, evidentemente, a un bel ragazzo che e 
diventato promiscuo. La bella fonte di Narciso e quindi associata sia 
alla verginita del giovane sia alla sua desiderabilita come oggetto 
d'amore. n lettore e coinvolto nella seduzione del luogo, con un po
tente effetto illusionistico (cfr. Hinds, in Hardie 2002a, p. 1 37), per
che l'intensificazione dell'irnmaginario visivo, sempre tipica delle de
scrizioni poetiche di «luoghi ameni», coinvolge il lettore, in questa 
caso, proprio nell' attivita di «guardare» che risultera fatale a Narciso, 
proprio mentre egli viene «posseduto» da quello che dovrebbe essere 
un oggetto di tranquilla contemplazione estetica. 

408-12. neque pastores ... nullo: Ia descrizione ha una precisione 
quasi botanica nel delineare lo scenario adatto allo sviluppo del fiore 
di narciso, che ama l'umido e l'ombra (cfr. vv. 509-1o), rna ha anche 
valori simbolici importanti (cfr. H . Parry, Ovid's Metamorphoses: 
violence in a pastoral landscape, «TAPhA» XCV 1964, pp. 268-82). II 
luogo ha caratteri di bellezza rna non di calore o fecondita (sole . .. te
pescere nullo), e si collega quindi all'intoccabile verginita di Narciso, 
secondo una logica che risale all'Ippolito di Euripide (v. 70 sgg.), in 
cui Ia narura incontaminata si lega alla castita del giovane proragoni
sta. Rispetto al modello euripideo pero mancano i fieri, che agivano 
come figura del desiderio e della repressione sessuale: niente che ac
qua, erba e alberi per Narciso, che alla fine diventera un fiore, nulla 
che possa distrarre l'attenzione dalla fonte seduttiva. L'abbondanza 
di piante e fieri caratterizzava invece Ia fonte in cui lla venne rapito 
dalle ninfe (Teocrito, I 3· 40·2). In Ovidio e significativa l'insistenza 
su frasi negative: neque ... neque ... contigerant .. . nee turbarat, tanto 
piu alla luce del v. 35 5 nulli ilium iuuenes, nullae tetigere puellae, ~o
ve e evidente il richiamo di Catullo. La differenza fra il tema narrauvo 
e quello tipico della poesia pastorale, in cui Ia verde ombra pona pia
cere e bellezza senza affanni, e quasi glossata ai vv. 408-9 quem neque 
pastores neque ... capellae ... contigerant aliudque pectts. 

414. procubuit : da questa mom en to in poi, dapprima per bere, poi < 
per Ia fissazione sull'immagine, poi per languore e ossessione, cfr. vv. 
420 humi positus; 43 8 /usus in herba; 440 paulumque leuatus, Narciso 
adotta una posizione semi-sdraiata, che assomiglia solo in superficie 
alla tipica posizione del pastore bucolico che canta l'amore in un ri-
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lassante locus amoenus; qui serve piuttosto a creare un parallelismo 
con l'immagine urbana ed elegiaca (non campestre e bucolica) del 
<Jamento davanti alla pona chiusa» o 1tagaxA.auob'h!gov. Nella tra
dizione lirica ed elegiaca di questi lamenti si sottolinea spesso come 
l'amante sia fisicamente umiliato dall'essere proiectus (Ovidio, Am. II 
19, 2I-2 con Ia nota di McKeown 1998, ad loc.), iacens (Properzio, I 
16, 23; Tibullo, II 4, 22), po"ectus ante /ores (Orazio, Corm. Ill Io, 
3). L'analogia con l'amante infelice dell'elegia, in cui Ia postura 
sdraiata e ambientata in uno scomodo contesto urbane, crea un ironi
co contrasto con l'intenzione iniziale di Narciso, che ha ache fare con 
un ben diverse schema iconografico, quello del languido rilassamento 
pastorale di chi gode di un locus amoenus lontano da ogni preoccupa
zione. Puo sembrare a prima vista che questa impostazione plastica 
derivi da una consolidata, specifica tradizione figurativa, rna in effe tti 
la fioritura di immagini di Narciso alia fonte risulta successiva all'ope
ra di Ovidio (cfr. Bettini- Pellizer 2003, pp. 94-9), e anche in questa 
fase l'immagine di Narciso sdraiato none affatto prevalente; Ia tipolo
gia piu comune e un Narciso stante, o che si specchia comodamente 
seduto (Bettini- Pellizer 2003, pp. 2JJ-2). Nell'immaginario ovidia
no deve aver giocato un ruolo importante l'abitudine romana di pia
nificare l'ambientazione di statue nei giardini, con uso suggestive di 
specchi d'acqua riflettenti; cfr. le importanti considerazioni di A. 
Kuttner, «Delight and danger in the Roman water garden: Sperlonga 
and Tivoli>>, in M. Conan (ed.), Landscape design and the experience 
of motion, Washington 2003, pp. I03-57; e l'£xcpgam; di Callistrato, 
Statuarum descriptiones 5 (Ill o IV secolo d.C.), in cui una statua di 
marmo di Narciso e esposta accanto a una piscina bosch iva; cfr.]. Els
ner, in N.B. Kampen (ed.), Sexuality in ancient art, Cambridge 1996, 
p. 250, sull'ambivalenza fra descrizione di naturae di arte, e il riferi
mento alla statuaria in marmo ai vv. 419-20. 

415 . dumque ... creuit: il verso e espunto da Merkel e Tarrant con 
il4I7: i due versi insieme possono sembrare un'anticipazione disordi
nata che covina Ia sequenza. Tuttavia Ia menzione della sete e coeren
te con il modello di Callimaco, Pall. 77, in cui il giovinetto cacciatore 
Tiresia nell' ora del mezzodi (cfr. v. 413 studio uenandi lassus et aestu) 
non puo stare lontano dalla fonte; l'accostamento chiarisce sia lo svi
luppo infausto sia il carattere unico e paradossale della vicenda di 
Narciso, e il teste di Callirnaco e familiare al poeta, come dimostra 
!'episodic di Atteone (ved. Ia nota a I 38-2 p). II passaggio dalla sete 
alia metafora del desiderio e coerente sia con l'ideologia «terapeuti
ca>> dei Remedia amoris, in cui l'amore-sete e idea ricorrente (vv. 247, 
533 , 632), sia con l'analisi dell 'amore in Lucrezio, IV 1097·101 ut bi
bere in somnis sitiens quom quaerit et umor I non datur, ardorem qui 
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membris stinguere possit, I sed laticum simulacra petit /rustraque ./abo
rat I in medioque sitit torrenti flumine potans, I sic in a more Venus si
mulacris ludit amantis, (<<simile all'uomo che in sogno vuole placare Ia 
sete e non trova acqua per spegnere l'ardore che lo consuma, si Iancia 
verso simulacri di sorgenti, si affatica invano e rimane assetato in 
mezzo al torrente in cui si sforza di bere: gli innamorati sono 
nell'amore il divertimento dei simulacri di Venere»), con evocazione 
del supplizio di Tantalo (cfr. La nota a 417). 

416. correptus imagine /ormae: trova un corrispettivo, e un possi
bile modello, nellinguaggio del nuovo frammento elegiaco POxy. 
4711, 11 jlOQcpfjc; i]g<ioato ocpEtEQTlc; (cfr. Henry 2004, con Gregorio 
Nazianzeno, Carmina I 2, 29, I 5 5-6; II 2, 3· 5 5-6); imago mantiene vi
vo il nesso con le «immagini acustiche» di Eco (ved. Ia nota a 339-
po; parallelismo e riecheggiamento del v. 38 5 deceptus imagine 
uocis); ved. v. 434 imaginis umbra; forma riceve nuova intensita, ri
spetto a jlOQcp~. dal contesto del poema e dalla convivenza dei signifi
cati <<forma» e <<belta». 

417. spem .. . est: I' espunzione di Merkel e Tarrant priverebbe Ia 
sequenza di un elemento significative. Ovidio qui e vicino alia stiliz
zazione del mito di Ila in Properzio, I 20, 41-2 et modo formosis in
cumbens nescius undis I errorem blandis tardat imaginibus (<<Curvan
dosi sulle belle onde, ritarda il suo errare mirando soavi immagini»), 
un 'altra storia distruttiva di un bel giovane che incontra una fonte. 
Naturalmente il mito ha una conclusione diversa, rna Properzio aveva 
probabilmente avuto presente il mito di Narciso (cfr. non solo l'uso 
di errorem e imaginibus rna anche di/ormosis, e il riferimento alia pas
sione di Ila peri fiori a I 20, 37-40;]. Bramble, in T. Woodman- D. 
West, Quality and pleamre in lAtin poetry, Cambridge 1974, pp. 90-
I ), e in ogni caso Ovidio non si lascia sfuggirc il modeHo di Proper
zio. Inoltre spem sine corpore amat ha un preciso parallelo in Her. 19, 
182 a proposito del supplizio di Tantalo, spemque suo re/ugifluminis 
ore sequi (cfr. Rosati 1997. ad loc.), e il mito di Tantalo e pertincnte 
alla situazione di Narciso, cfr. Hardie 2002b, pp. I 56·9· La variante 
umbra va tenuta in seria considerazione (cfr. Rosati 1983, p. 4 nt. 2): 
infatti potrebbe essersi generata per influsso di corpus (in base alia 
poJarita fra COrpo e fantasma, ombra); unda tuttavia e paro)a tcmatica 
negli altri casi di figure che si specchiano nell'acqua, loin I 640, cAt
teone in III 200. I codici sono divisi fra umbrae undo in Her. 14, 93· 
dove ancora si parla di lo che si specchia nell'acqua, e undo appare 
preferibile. Umbra ha il vantaggio di essere una parola piu difficile 
per indicarc il riflesso (D.R. Shackleton Bailey, <<CQ» n.s. VI 1956, p. 
86), e di poter significare in Ovidio e altrove anche <<vana apparenza» 
(ved. v. 434 ista repercussae, quam cemis, imaginis umbra est; Plauto, 
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Mil. 625 umbra es amantis magis quam amator); inoltre, se si accetta 
umbra, si ha una romamica anticipazione dei vv. 504-5. in cui )'umbra 
nell'acqua riflette non piu un corpo rna un altro tipo di ombra, uno 
spettro nell'Ade. La ricca semantica del corrispondente sostantivo 
greco mud (cfr. G. Guidorizzi, in M. Bettini (ed. ), LA maschera, il 
doppio e il ritratto, Rom a-Bari 1991, pp. 3 1-46) offriva a Ovidio e ad 
altri poeti romani uno stimolo per sperimentare. 

418-9. immotus ... signum: Ia similitudine descrive l'immobilita 
e, implicitamente, Ia bellezza del ragazzo, rna assume anche, visto il 
contesto, un valore riflessivo; Narciso e anche l'immagine di Narciso 
vista nell'acqua, e Ia statua e insieme Ia persona e il suo rispecchia
mento. 

420-5. special ... probalur: ha grande valore emozionale il fa no 
che il narratore scelga di presentarci per Ia prima volta nei dettagli Ia 
bellezza efebica di Narciso (che pure era stata finora , senza essere vi
sualizzata, al centro di tuna Ia dinamica narrativa) non come quclla di 
un personaggio che agisce, rna come quella del riflesso che il perso
naggio stesso osserva affascinato (cfr. p. es. Rosati 1983, p. 37). La 
mescolanza di bianchezza e rossore e un tema ricorrente nelle descri
zioni di giovani bellezze femminili o efebiche, rna in questo racconto 
avra sviluppi imprevisti: il contrasto di colore sara accresciuto dalla 
violenza autodistruttiva (vv. 482-5 ), poi svanira per l'eccesso di pas
sione (vv. 491-2), e infine rinascera nel cromatismo del fiore di narci
so (vv. 509-10). 

4 20. geminum ... sidus: lo stile risente della tradizione elegiaca per 
cui l'amore e un fenomeno di trasmissione ottica da occhio a occhio, 
e gli occhi della persona amata sono luci e stelle; cfr. anche per lo sti
le Properzio, II 3, 14 (con Fedeli 2005. ad loc.) oculi; geminae, sidera 
nostra, /aces; Ovidio, Am. II 16, 44. rna l'imitazione della poesia eroti
ca serve anche e soprattutto a sottolineare Ia perversione di Narciso. 
lnfatti quegli occhi che un poeta d'amore potrebbe chiamare <<mie lu
ci» (ndera nostra in Properzio) sono in effetti i <<Suoi» occhi (sua lu
mina, con suus usato in senso letterale e lumina nella comune accezio
ne poetica di occhi). 

421. Baccho ... Apolline: avendo narrato Ia nascita di Bacco, il < 
poeta e in un certo senso legittimato a introdurre questo paradigma 
di bellezza efebica, che poi appare di scorcio nel raccomo di Accte al 
v. 6o7: tanto piu che, se si combina il tempo del racconto d i Ovidio 
con un'idea di continuita cronologica, Ia storia di Narciso si colloca 
in una fase intermedin fra Ia nascita del dio e Ia comparsa del dio gio
vinetto a Tebe (v. 553); i sedici anni della breve vira di Narciso citra
sportano con ironica precisione annalistica dalla nascita di Bacco sino 
al suo <<ritorno» a Tebc, cfr. Cole 2004, pp. 372-3. Per paragoni con 
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Bacco e Apollo insieme, cfr. Tibullo, I 4, 37-8 (in un contesto di poe
sia pederastica) Solis aeterna est Baccho Phoeboque iuuentas, I nam 
decet intonms crinis utrumque deum («solo Bacco e Febo detengono 
giovinezza perenne; all'uno e all'altro dio si addicono chiome che non 
sono recise»); Ovidio, Am. I 14, p-2; essi presuppongono Ia centra
lira dell'arte figurativa nell'immaginazione antica, cfr. il paragone con 
Ia statua di marmo a! v. 419, e l'esistenza di tipologie statuarie di bei 
fanciulli amati dagli dei di cui si poteva dubitare se fossero piu prossi
mi ad Apollo o a Dioniso (quest' ultimo ovviamente rappresentato se
condo Ia sua prevalence iconografia ellenistica, non secondo Ia tradi
zione greca arcaica del Dioniso piu maturo e barbuto). 

422. ebumea colla: nell'uso estetizzante di ebumeus per parti del 
corpo umano Ovidio e preceduto dall'immagine delle dita eburnee di 
Cinzia in Properzio, II 1, 9· 

423. niueo ... ruborem: Ia mescolanza di biancore e rossore corri
sponde a una tipologia elegiaca consolidata relativa a idealizzazioni 
della bellezza femminile, cfr. Properzio, II 3, 10-2 (con Fedeli 2005 , 
ad foe. ). 

427-8. quotiens ... quotiens: per Ia ripetizione di quotiens in conte
sti patetici ved. McKeown 1998 a Ovidio, Am. II 19, r 1-2. 

433 · quod amas: l'eccezionalita della situazione e evidenziata, per 
contrasto, dal fatto che si tratta di espressioni amorose normalissime, 
proprie della lingua d'uso, cfr. Terenzio, Eun. 308-9 a liquid 00. quod 
ames, «qualcuno da amare»; Lucrezio, IV ro61 ; illivello stilistico e 
confermato dall'uso della paratassi colloquiale in auertere (il tipo 
esemplificato da espressioni tradizionali quali rem tene, uerba sequen
tur). L'apostrofe a1 personaggio e una tecnica normale in poesia di 
fronte a situazioni patetiche, rna qui il pathos e accompagnato da iro
nia metaletteraria: in questa situazione, l'apostrofe del narratore alia 
sua creatura non e piu artificiale e innacurale di quanta lo sia l'apo
strofe di Narciso al suo riflesso acquatico. 

434· repercussae: l'uso di repercttssus fa pensare a un approccio 
scientifico a! tema del riflesso: l' unico precedence in poesia e una si
militudine ottica di Virgilio, A en. VIII 23; in Ovidio, usato peril ri
flesso della luna (Her. 18, 77) e del sole (Met. II 1 10l. Data Ia conti
nua interferenza fra il tema <<Visuale>> di Narciso e quello «sonora» di 
Eco, non e forse casuale che repercussus sia usa to, ad esempio in pro
sa storica, per descrivere il rimbombo e il riecheggiamento delle voci 
(cfr. Livio, XXI 33, 6; Curzio Rufo, III 10, 2; Tacite, Germ. 3, 2): si
milmente iJ greco (av't)OVUXAOOL<,; e termine scientifico sia per iJ ri
verbero visivo sia per quello sonora. 

441 . tendens sua bracchia: i1 gesto patetico di appello alia foresta 
solitaria che pure capisce l'amore richiama Properzio, I 18, che a sua 
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volta risente (cfr. Rosati 1997) dell'elegia callimacbea di Aconzio (cfr. 
in particolare i1 commento di Fedeli 1980 a Properzio, I 18, 20, e Vir
gilio, Eel. 2, 3-5 ). Nacuralmente l'affermazione ingenua che «molti» 
(v. 443 ~ innamorati ~anno gia trovato rifugio nelle selve allude a per
sonaggJ come Aconz10, Cornelio Gallo in Virgilio, Eel. 10 (come pure 
ad altri personaggi poetici e poeti di tradizione elegiaca, Properzio, 
ecc.); rna Ia domanda d i Narciso aile selve se hanno visto, in tutta Ia 
l?ro lunga vita, un a~ante che si consumi come lui, e altrettanto per
unente, e sottolmea m modo autoriflessivo Ia novita della poetica ovi
diana rispetto ai modelli. La differenza consiste nel farco che mentre 
gli amanti solitari dell'elegia e della poesia bucolica si aggrappano a! 
nome della persona amata, che e assente e viene apostrofara in absen
tia, facendolo echeggiare tra i boschi e intagliandolo nella corteccia 
degli alberi (cfr. p. es. Proper.lio, l r8, 31 , e in precedenza Callimaco, 
fr. 73 Pfeiffer; Virgilio, Ed. 1 , 4-5; 10, 52·4; F. Cairns, «CR» XIX 
19.69, pp. 131-4; D.O. Ross, Backgrounds to Augustan poetry, Cam
bndge 1975. pp. 71 -3), qui e assente persino il nome dell'amato, che 
per Narciso e solo ipse (v. 450), hie (vv. 452, 472), isle (v. 463), puer 
(vv. 454, 50o); se nei modelli era Ia persona amata assente ad essere 
apostrof~t~ c~n. «tu>>, qui l'apostrofe di retta (a partire dal v. 454 quis· 
qllls es) Sl mdmzza a una persona che e ine.ristente per chiunque non 
sia l'innamorato: nessun amante solitario e mai state solo quanta lo e 
Narciso. 

442-73. «ecquis 00 • moriemur in IIIIa»: lo sviluppo del d iscorso di 
Narciso non e eccezionale per Ia media dei discorsi del poema, ma Ia 
sua specifica importanza consiste nel fa tto che Narciso e accompa
gnato unicamente dalla voce «breve>> di Eco, e che in nessuna delle 
versioni a noi accessibili del mito e rimasta traccia di un monologo, o 
di qualsiasi enunciazione dirctta del personaggio, che nellc fonti anti
che e dotato di formalbellezza, rna non di voce. E possibile che Ovi
dio abbia voluto comporre una sorra di elegia erotica - di facto 
un 'elegia di Narciso a se stesso, i1 che none privo di implicazioni pa
rodistiche se si pensa al carattere monologico e autoriflesso chc con
traddistingue l'elegia romana nel suo insieme. La misura del discorso 
e compatibile, p. es., con Ia durata media di un'clegia del Monobiblos 
di P roperzio (ved. Ia nota a 339·5 10), che presenta anche paralleli 
formali con l'ecquis iniziale (I 11, 1 ecquid; con ecquis si apriva anche 
Ia pri~a.b.attuta di Narciso nel poema, al v. 380 ecquis adesl?); l'apo
strofe IDIZJale aile selve fa pensare a Properzio, I 17 e, soprattutto, I 
18 ( I sgg. baec eerie deserta loca et tacituma querenti; 19 uos eritis te
stes, si quos habet arbor a mores; ved. Ia nota a 441 ); il cambiamento di 
tonalita emozionale prima della fine (v. 463 isle ego sum.' sensi) con 
presa di coscienza della precedence illusione e tipico della tecnica 
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espositiva di Properzio; il pensiero finale della mone per amore (v. 
473 nunc duo concordes anima moriemur in una) e della separazio
ne/riunione portata dalla morte e non solo un topos, rna un motivo di 
conclusione talora perfino ossessivo in Properzio (cfr., p. es., i fina li 
di II 13b, 14, q, 24, 26). Naturalmente il riconoscimemo di queste 
similarita rafforza l'assurda irriducibilita del caso di Narciso. Avendo 
finalmente compreso che Ia vita dell'amato e tun' uno con Ia sua, Nar
ciso soffre della perdita di quella distanza, di quella resistenza al desi
derio su cui si fonda Ia poetica elegiaca, e si trova alia fine defraudato 
della tipica fantasia di morte del poeta elegiaco, che si augura solo di 
trovare pace in una morte debitameme compianta dalla puella che gli 
soprawive (anche se ved. Properzio, ll 26). 

442-5 . siluae 00. aeuo: l'insistenza sulla lunga vita degli alberi puo < 
essere un aspetto dell'ingenua semplicita di Narciso, rna si collega an
che alia credenza secondo cui alcune ninfe (in particolare le cosiddet-
te Hamadryades, «insieme alle querce») erano legate a un albero per 
tutta l'esistenza, nascendo e morendo insieme a lui; cfr. h. Ven. 264-5; 
Pindaro, fr. 165 Maehler; Apollonio Rodio, II 477; Callimaco, Del. 
8o-1 ; Ovidio, Met. VIII 771 -3· II riferimento aile ninfe ricorda allet
tore che una di esse, Eco, e stata vittima della stessa malattia del desi
derio, e Ia fine di Narciso e Ia sua rivincita. Per il confronto con Ia 
storia di Aconzio, dove un innamorato infelice si rivolgeva agli alberi 
come testimoni del suo amore, ved. Rosati 1997. II successive accen-
no al mare e alia poca acqua come ostacolo fa pensare a un altro tipi-
co amante appassionato, Leandro (sulle epistole di Ero e Leandro e il 
linguaggio della separazione ved. Rosati 1996, p. 129; pertinente an
che il caso di ostacolo «minimalista» del muro di Piramo e Tisbe, cfr. 
Met. IV 73 <<inuide» dicebant «paries, quid amantibus obstas?»). G. 
Davis (Ovid's Metamorphoses J, 442 // and the prologue to Menan
der's Misoumenos, «Phoenix» XXXII 1978, pp. 339-42) ha proposto 
anche un plausibile confronto con il Misoumenos di Menandro, un 
autore che Ovidio conosce e ammira: gli elementi comuni sono 
l'amore non corrisposto, l'appello alla natura, e Ia figura di un exclu
sus amator paradossale, anche se per motivi ben diversi da quello di 
Narciso -Ia ragazza e in casa, tutto sembra possibile, rna Trasonide e 
exclusus nella sua stessa casa. L'uso di tabesco al v. 445 e particolar
mente pertinente perche si tratta di un verbo tipico della passione 
elegiaca, dell' a more come morbo (p. es., Properzio, I 1 5, 20; ill 6, 2 3; 
III 12, 9, a calco del greco t'lixo~-taL; ved. Fedeli 1980, pp. 347-8); 
Narciso pero sta per trasformare questa metafora in realta, cfr. w. 
487 intabescere; 489-90 atlenuatus ... liquitur. 

447· non 000 amantem: gli editori tradizionalmente riportano tan
Ius tenet error amantem come battuta di Narciso, rna a partire dall'in-
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~ervento diE.). Ke~ney, ln parenthesis, «CR>> n.s. XX 1970, p. 291 , si 
e affermata (anche m Tarrant 2004) ]'idea che si tratti di un commen
to del narratore, del tipo discusso da M. von Albrecht Die Paremhese 
in Ovids M etamorphosen und ihre dichterische Frmktt~n, Hildesheim 
196~, p. 93 (il quale pero registra questo esempio fra i casi di ironia 
tra~t:a~ p. 142 m. q~). P~iche e importante che queste parole non 
anuctpmo troppo Ia nvelazwne del v. 463, Kenney attribuisce Ia bat
t~ta al narratore e non al personaggio, dunque in parallelo con l'uso 
d.r err~r al. v. 431. Tuttavia Rosati 1983, p. 43 e nt. 103, osse;:rva che se 
sr attnbursce Ia battuta a Narciso si ha il significate accettabile di 
«follia d 'am.ore>> (basato quindi sul lessico della passione elegiaca), 
memre per illettore l'error ha un significate piu radicale: non esiste 
quindi .il pericolo di ~n ·a~t!cipazione della presa di coscienza del per
sonaggro che parla (tmphcnameme a favore anche Hardie 2oo2b, p. 
154). Questa ambiguita ironica appare preferibile all 'attribuzione 
della battuta al narratore, tanto piu che illeuore antico, che non ave
v~ a dispo~izione alcun segno grafico per segnalare inserzioni in un 
drscorso d1retto, doveva comunque, almeno in fase iniziale, rendere 
ad attribuire a Narciso l'espressione tantus tenet error amantem. 
L'ambiguitii. e valorizzata dal fatto che error in Iatino puo cssere riferi
to sia a forme comuni di illusione, legate a emozione o passione sia a 
vere e ~ropric patologie men tali: cfr. Ia nota di Brink 1982, pp. j 56-7, 
a Orazro, Ep. II 2, 140 mentis gratissimus error. C'e inoltre rovescia
mento ironi~o di una famosa semenza di Virgilio, A en. IV 296 quis 
/a,flere ~osstt amantem? («chi potrebbe ingannare un amante?»). 
L uso d1 amans e amantes in contesti di intensificazione patetica e di 
piu o meno esplicita generalizzazione e comunissimo in Ovidio, cfr. , 
p. es.' ' Her. 2, 7; Met. IV 68; VI1719 cwtcla timemus amantes; lX 141 
credrt amam; X 57; XIV 384-5. L'amore pona con se l'illusione: Nar
ciso usera fallis (v. 454) ncl senso di «mi eviti» rna illettore compren
de che il vero significate e «mi illudi con un miraggio». 

:448-~o. mare ... aqu~: il tema dell'ostacolo fisico e della separazio
n~ .e ba~tlare nella poes1a elegiaca latina, che conosce una forma spe
cifica d1 lamento alla porta chiusa dell'amata, il1tagaxA.auolt>1Jgov 
(cfr. la nota a 414). 

454· puer llllice: e detto nel registro del corteggiamento («come te 
non .c'e nessun?») rna ha un crudele doppiosenso, dato che l'essere 
un smgolo fanc1ullo c non potersi fare in due per poi cercare l'unione 
perfetta e il nucleo della tragedia di Narciso (cfr. Ovidio, FastiV 225 -
6 Narcisse ... in/elix, quod non alter et alter eras). 

456. amarun/ .. . nymphae: sui difficile problema csegetico cfr. M. < 
Labate, Et amarunt me quoque nymphae (Ov. Met. III 456) , «MD» 
X-XI 198 3, pp. 305 -18. L'interpretazione piu frequeme «mi hanno 
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amato persino le ninfe» richiede un insolito uso di quoque preposto 
alla parola cui si riferisce, e lascia piuttosto nel vago Ia funzione sin
tattica diet: suggerisce inoltre uno stato d 'animo di soddisfatta arro
ganza. Piu promettente interpretare me quoque come un normale 
<<anche me». Labate nota che tutto il modulo del corteggiamento pre
sup pone Ia situazione di Coridone in Virgilio, Eel. 2 , 2 5 nee sum adeo 
in/ormis e Teocrito, 11 , 77-9, in cui il Ciclope si convince che, a ben 
guardare, le ragazze lo apprezzano e aggiunge «sono anch'io qualcu
no». La struggente insicurezza di Polifemo e Coridone cede il passo 
in Narciso a un'insicurezza diversa, rna pregnante. L'ironia colpisce 
Narciso attraverso questi moddli poetici, dato che sia il Ciclope sia 
Coridone avevano cercato nel riflesso dell'acqua una conferma alla 
propria desiderabilita (cfr. v. 463 nee me mea fat/it imago); Narciso 
invece proprio nel rillesso trova un ostacolo insormontabile. Questa 
interpretazione ha inoltre il vantaggio di collegare Narciso, attraverso 
il quoque, al modello poetico del fanciullo amato dalle ninfe per ec
cellenza, lla, che prima di essere rapito dalle ninfe dentro Ia fonte, si 
era rispecchiato nell'acqua secondo Ia versione elegiaca di Properzio 
(I 20, 41-2). ll quoque di Narciso potrebbe quindi presupporre un 
tentative di razionalizzare Ia figura inspiegabile del bel fanciullo nella 
fonte come una versione di lla, e Ia volonta di assimilarsi a lui. Si 
avrebbe in questo modo parallelismo con moduli espressivi tipici del
la poesia pastorale di Virgilio, Eel. 3, 62 et me Phoebus amat; 5, 52 
amauit nos quoque Daphnis. Piu in generale, Ia localizzazione presso 
Ia fonte suggerisce l'aspettativa della <<ninfolepsia», che puo essere vi
sta sia come estasi donata dalle ninfe sia come pericoloso rapimento, 
metaforico e letterale, cfr. Ia nota a 407-510. 

4 5 8-6o. porrexi ... tuas: Ia responsione dei verbi e dei gesti disegna 
lo scenario di una perfetta corresponsione amorosa, troppo perfetta 
per avere un esito fel ice: Ovidio si ricorda (auto-}ironicamenre dello 
stile a responsione perfetta che aveva sperimentato nell'Ars amatoria, 
quando ancora clava consigli pragmatici agli innamorati: arguet: argui
to; quidquid probat ilia, probata; I quod dicet, dicas; quod negat illa, ne
ges. I riserit: adride; siflebit, /lere memento (II 199-201; Wills 1996, p. 
305 ). D'altra parte l'uso di adrideo e Ia polarizzazione riso-pianto ri
salgono alla teoria dello OJ.lO:n:al'tEtv di Orazio, nell'ambito della di
scussione dello stile drammatico (Ars 101-2 ut ridentibus adrident, ita 
flentibus adflent [correzione del tradito adswzt] I humani uultus): il 
Narciso della fonte sembra un esempio anche troppo «omopatetico» 
di spettatore dell'illusione drammatica, rna e il Narciso vero che resta 
vittima dell'illusione. 

463 . iste ego sum: il momento cruciale della rivelazione avviene 
all' interno d i un lungo e sognante monologo, senza alcun segnale 
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esplicito da parte del narratore: lo choc di Narciso e espresso dalla 
combinazione di iste e ego, combinazione non idiomatica, dato che il 
Iatino iste e riservato alla sfera della seconda persona. Nel linguaggio 
dell'elegia erotica l'opposizione tra ego e iste indica piuttosto Ia figura 
del rivale: cfr. p. es. Properzio, II 9a, 1 isle quod est, ego saepe fui. II 
nesso di identificazione tra iste + ego non pare in effetti attestato al
trove, mentre ille + ego e espressione regolare; altrove il ragazzo 
nell'acqua e indicato come hie (vv. 452. 472). Ille ego sum e formula 
comune negli elegiaci e in Ovidio (Gartner 2005 a Pont. I 2, 33). Sem
bra quasi che Ovidio abbia voluto proporre un esempio grammatica
le di frase impossibile come espressione della Iucida follia di Narciso. 
(Prisciano, lnstitutionum grammaticarum Ill r8o, 11-6 Hertz mostra 
che questo tipo di casi-limite poteva essere importante nell'insegna
mento grammaticale: nemo enim dicit «ego tu eS>> uel <<ttl ego sum»). A 
questo punto l'episodio si rivela un'anticipazione della tematica del 
Doppio, tale da mediare fra l'ideologia del doppio nel mito greco 
(cfr. M. Bettini, Construire !'invisible, «Metis>> n.s. 2004, pp. 217-30) 
e lo sviluppo della letteratura europea (cfr. M. Fusillo , L'altro e lo 
stesso. Teoria e storia del doppio, Firenze 1983). II presupposto piu 
importante per Ia situazione di Narciso nei termini del <<doppio» po
trebbe essere stato I'Amphitruo di Plauto, in cui un personaggio, So
sia, deve convincersi che un suo doppio esiste veramente sulla scena: 
Ia <<grammatica dell'assurdo» in questa commedia e analizzata da L. 
Pasetti, llle ego: il lema del doppio e l'ambiguita pronominale, «Lexis» 
XXIII 2005, pp. 237-5 3· Notevole in particolare A mph. 598 donee So
sias ille egomet facit uti crederem, con paradossale costruzione di ille, 
legato a due referenti. Si e cercato in vari modi di sanare lo iato fra il
le e ego: una soluzione interessante e di interpretare lo iato come 
espressivo del conflitto logico-sintattico e della confusione menrale di 
Sosia (ved. A. Traina, in Pasetti, art. cit., p. 241). Per Ia diffusione di 
creativita linguistica neii'Amphitruo di Plauto intorno all'idea di ge
minazione e sdoppiamento (cfr. D. Christenson [ed.], Plautus Ampbi
truo, Cambridge 2ooo, pp. 16-7) si noti ad esempio, oltre al v. 598 gia 
citato, il v. 6o1 neque lac lactis magis est simile quam ille ego simi/est 
mei. AI contrario di Narciso, Sosia parte da una precisa conoscenza 
della propria immagine (Piauto, A mph. 441-2/ormam cognosco meam 
I quem ad modum ego sum - saepe in speculum inspexi) rna deve ac
cettare lo sdoppiamento causato dall'intervento divino: il confronto 
con Plauto evidenzia maggiormente l'assenza di intervento divino nel 
racconto di Ovidio: un'assenza del tutto eccezionale nei primi libri 
del poema. nee me mea fa/lit imago: allude a Virgilio, Eel. 2, 25-7 
nee sum adeo in/armis: ltuper me in litore uidz; I cum plactdum uentis 
staret mare. non ego Daphnin I iudice te metuam, si numquam fa/lit 
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imago. Qui il pasrore Coridone si specchia nel mare e si piace; Ia pen
sosa riserva si 11umquam fa/lit imago, un'aggiunra di Virgilio rispetto 
al modello teocriteo, presuppone (come ha mostrato acutamente A. 
Traina, Si numquam fallit imago. Riflessioni mile Bucoliche e l'epicu
reismo, «Atene e Roma» X 1965, pp. 72-8) il dibattito epicureo sulla 
veridicita dei simulacri. Anche il testo di Ovidio e coinvolto nello 
stesso dibattito (ved. Hardie 2oo2b, pp. 145-56). Narciso e sicuro che 
l'immagine non possa ingannare, e in effetti Ia bellezza dell'immagine 
non e affano in dubbio come lo era in Virgilio e nel suo modello teo
criteo: e invece il suo giudizio sulla real/a del referente dell'immagine 
rillessa a essere ingannevole, e anche quando Ia realta gli appare ine
vitabile, Ia sua passione divorame non puo essere comrollata dalla 
comprensione razionale della natura (con un altro preciso rovescia
mento della concezione del mondo in Lucrezio). Con una splendida 
intuizione, Ovidio ha voluto che il momento esatto della presa di co
scienza (un aspetto non molto significative nelle altre versioni del mi
to di Narciso: cfr. Rosati 1983 , p. 27) coincidesse con una situazione 
in cui Narciso «vede» rna non «sente» le parole dell'immagine amata. 
Eco non e ancora ricomparsa nella storia, ma Ia situazione propone 
quasi un contrappasso del suo infelice rapporto con Narciso, in cui 
questi ascoltava senza vedcre. La ninfa e ora una voce senza corpo; il 
fanciullo nella fome ha invece un'immagine bella rna puo solo mima
re parole senza suono, e Ia lettura delle labbra rivela a Narciso una 
realta inaccettabile. Ancora una volta si nota In preferenza di Ovidio 
peril tema della comunicazione e delle sue parologie nella rappresen
tazione della metamorfosi (cfr. Barchiesi 2005, p. CXlll). 

464. a more mei: suona come Ia perversione di una categoria filoso- < 
fica il concerto aristotelico di «amore di se», che ha owiamente valo-
re ben diverso: cfr. l'uso di q>LAalll:o~ (Aristotele, Eth. Nic. 1 168a-
1169b; Magna Moralia II 13-4; Pol. 1263b z; Rhet. 1371 b 20-1; 1389b 
3 5-7). Quella di Narciso e come Ia riduzione all'assurdo, Ia «presa al -
Ia lettera» della catcgoria etica dell' «amore di se», che comprende sia 
aspetti positivi (autostima, istinto di conservazione) che negativi 
(egoismo, egocemrismo, vanita) , rna comunque a un livello interioriz
zato: l'astratto q>L~mrda e testimoniato in Cicerone, ad Att. XIII 13, 
1. I1 corrispondente concerto Iatino, amor mi, e usato sia in comesti 
di critica morale verso l'eccesso di autocompiacenza (Orazio, Corm. I 
18, I4 caecus amor sui) sia come definizione (in ambito stoico) 
dell'istinto di conservazione (Seneca, Ep. 82, 1 5; 4): per Narciso, un 
anomalo amor sui «innamoramemo per se stesso» genera invece l'au
todistruzione. In questo contesto perverso, anche il normale uso della 
forma uror, che in elegia di solito indica il processo dell'innamora
mento (Catullo, 75, 2; Tibullo, II 4, 6; Ovidio, Am. I 1, z6), diventa 
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problematico; sulla tematizzazione di forme passive e mediali in tutto 
l'episodio ved. A. Borghini, Categorie li11guistiche e categorie antropo
logiche: il mito di Eco come passivita della voce, «Lingua e Stile» XIII 
1978, pp. 489-500; Id., L'inganno della sintassi: il milo ovidiano di 
Narciso, «MD» I I978, pp. I77-92. 

467-8. 11ostro ... amamus: dopo una lunga sequenza di prime per
sone, il plurale, pur linguisticamente legittimo, ha un effetto patetico, 
perche implica il desiderio impossibile di trasformarsi da «uno» in 
<<due»; al v. 473 Narciso chiudera il suo monologo con un plurale 
che, nelle sue intenzioni, e vero: moriemur. 

472. diutumior. l'aspirazione impossibile di Narciso e evidenziata 
dall'uso di un termine anomalo in poesia: l'aggettivo e frequente in 
prosa repubblicana, rna compare qui per Ia prima volta in versi, e so
lo qui in tutto il poema (diuturnitas si affaccia in Publilio Siro, Sen
tentiae 46) , dopo Ovidio in poesia solo in Germanico, fr. 4, 55, e in 
Manilio, Ill I 2 5. 

473· duo ... in una: Ia situazionc rcnde vero- se questo e l'aggetti
vo giusto - il tema tradizionale, rna utopistico, dell'unitil degli amanti 
di fronte alia morte; nelle Metamor/osi, questa aspirazione si realizza 
altrimenti per una coppia di vecchi miracolata dagli dei (VIII 709 au
/era/ bora duos eadem); per altri esempi della formula ved. Bomer, a 
III 544· 

477· quo refugis?: forse non casuale il parallelo con Euripide, Bacch. 
53 3 «perche mi rifiuti, perche mi sfuggi?», rivolto alla fome Dirce che 
rifiuta di accogliere le baccanti (cfr. DiBenedetto 2004, p. 363); Ia tra
gedia dovcva essere ben presente ad Ovidio durante tutta Ia composi· 
zione dellibro Ill . 

479· alimenta: il suo uso traslato, in un conresto di passione amoro
sa, e tipico dell'ideologia <<medica» dell'elegia latina (mentre piu pro
saiche sono locuzioni simili con cibus o esca), cfr. Propen:io, ill 2 I, 4 
ipse alimenta sibi maxima praebet Amor (che ha anche il nesso con 
praebeo); Ovidio, Am. II IO, 25; Rem. 95 (sempre in contesto erotico), 
rna c'e particolare ironia nel fatto che Narciso (cfr. v. 437) alimema Ia 
sua languida passione mentre si strugge fisicamente nel digiuno e 
nell 'insonnia. Lucrezio (IV I06I -7; cfr. Hardie 2002b, p. I62) aveva 
parlato di pabula amoris nella sua analisi della passione amorosa, di 
struttiva e generatrice di pericolosi simulacra quando si attacca a un 
unico oggetto del desiderio in modo ossessivo: nam si abest quod ames, 
praesto si"mulacra tamen sunt I illius etnomen dulce obuersatur ad auns. 
I sed /ugitare de eel simulacra et pabula amoris I absterrere sibi atque olio 
conuertere mentem I et iacere umorem coniectum in corpora quaeque I 
nee retinere semel conuersum tmius amore I et seruare sibi curam cer
tumque dolorem (<<In assenza dell 'oggetto amato, Ia sua immagine c 
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sempre presente ai nostri occhi, sempre il suo dolce nome ci ossessiona 
le orecchie. Conviene fuggire senza tregua questi simulacri, respingere 
que! che puo nutrire il nostro amore, rivolgere il nostro spirito ad altri 
oggetti; meglio gettare nel primo corpo venuto a tiro illiquido cumula
tosi in noi, piuttosto che conservarlo per un unico amore che ci prende 
interamente, e riserbarci una pen a e un dolore sicuri»). 

480- t . dolet .. . palm is: i commentatori di soli to si limitano a nota
re che si tratta di una gestualita patetica tipica, rna sottovalutano Ia 
questione dell'identita sessuale: questi comportamenti, che estendo
no i gesti rituali dellamento funebre, sono propri in poesia di femmi
ne «eccessive» in preda all'emozione dell'abbandono e dell'amore fe
rito: Arianna in Catullo, 64, 63 sgg., e ancora piu Didone in Virgilio, 
Aen. IV 589-90; le eroine abbandonate di Ovidio, Her. 5, 71-2 rupi
que sinus . .. pectora planxi; XI 92 inque meas unguibus ire genas (i 
due passi so no glossati «extravagant gestures of grief» da Knox 199 5, 
ad foe.); XII I 53; XV I I 3 pectora pumgi. Ovidio non poteva indicare 
con piu chiarezza il passaggio a un nuovo grado difuror autodistrutri
vo e di scissione mentale, che coinvolge anche l'identita sessuale di 
Narciso. La triplice allitterazione del v. 481 , insolita in Ovidio, fa 
pensare all'influsso di Ennio, Amzales 310 Skutsch perculsi pectora 
Poeni (argomentato da S. Mariotti, Lezioni su Ennio, Urbina I99I 2, 

p. I 46, che ritiene il frammento genuino; rna ved. anche Catullo, 64, 
3 p putrrda . .. pectora palm is; Pease a Virgilio, Aen. IV 673). 

483-5 ._poma . .. colcrem: l'estetizzazione ed erotizzazione della na
tura riprende una serie di modelli di poesia «bella», come Teocrito, 7, 
I I 7; Virgilio, Eel. 9, 49 duceret aprids in collibus uua colorem; Geor. II 
6o uua racemos; Orazio, Corm. II 5> Io-2; Properzio, IV 2, 13 prima 
mihi uariat liuentibus uua racemis; rna Ia serenita di questi modelli e 
ormai perduta per Narciso. 

486. lique/acta: Ia modalita della morte, una sorta di consunzione 
seguita dalla scomparsa totale del corpo e della stessa voce, e dalla so
stituzione con un fiore, e quasi unica nel poema ed e costruita come 
contrappasso alia sorte toccata a Eco (vv. 396-4oi ; cfr. l'uso di atte
nuatzt a! v. 396 e attenuatus amore a! v. 489; a livello lessicale, questa 
eccezionalita e rispecchiara dall'uso anomalo di lique/acta e di liqui
tur); le altre fonti e tracce rimaste di questo mito (Bettini - Pellizer 
2003, pp. 74-6) fa rebbero pensare o a una scomparsa entro l'acqua 
sorgiva (in parallelo con le storie di bei fanciulli alia fonte delle ninfe, 
Ermafrodito o Ila), o a un suicidio con sangue versato (data che e dal 
sangue che normalmente nascono i fiori «metamorfici», cfr. i casi di 
Giacinta, X 2I0-9; Adone, X 73 I-9; Aiace, XIII 394-8). 

487-90. non tulit ... igni: Apollonio Rodio, ill IOI9-2I, in un'ele- < 
game similitudine, paragona l'effetto dell'amore su Medea a! fonder-
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si, cioe evaporare, della rugiada sulle rose. Per Ia descrizione visiva e 
tattile della cera che si fonde cfr. Lucrezio, VI 5 I 5-6 quasi igni I cera 
super calido tabescem; per l'azione del desiderio nascosto, Virgilio, 
Aen. IV 2 et caeco carpitur igni. Forse e legittimo collegare !'idea della 
cera che si fonde con Ia magia erotica, dato che nelle defixiones anti
che t~oviamo spesso testimoniati rituali con fuoco e figurine di cera, 
che st p ropongono effetti simili a quelli (endogeni, invece) che si pro
ducono su Narciso, uno struggimento causato dal desiderio. Cfr. Vir
gilio, Eel. 8, 8o-1 limus ut hie durescit, et haec ut cera liquescit I uno 
eodemque igni, sic nostro Daphnis amore (cfr. Teocrito, 2, 28-9; C.A. 
Faraone, «CPh» LXXXIV I989, pp. 294-300). Per matuti11a pruina, 
uno fra i tanti riflessi della poesia elegiaca in questo episodio, cfr. 
Properzio, II 9, 41. 

49 I-3. color . .. Echo: il cambiamento nello status d i Eco e impor
tante, cfr. S. Raval, «Stealing the language: Echo in Metamorphoses 
3», in P. Thibodeau -H. Haskell, Being there together. Essays in ho
nor of M.C.]. Putnam, Afton MN 2003, pp. 203-21. Eco ricompare 
esattamente quando Ia sorte di Narciso divema parallela alia sua (cfr. 
nee corpus remanet con i vv. 396-4o i ), anche se non e lei ad aver sca
tenato questa punizione. L'uso di locus a! v. 501 lascia aperta una cer
ta ambiguita fra l'identita personale della ninfa offesa e Ia spiegazione 
fisica, in stile lucreziano, del fenomeno acustico. 

495-8. quotiens .. . eundem: sui rapporto tra Eco e il carattere ripe- < 
titivo dellamemo funebre, forma di espressione riservata di solito ai-
le donne, cfr. A. Bonadeo, I/ pian to di Eco, «QUCC» LXXI 2002, pp. 
133-45; h. Pan. I7 sgg. E probabile che Eco come riecheggiatrice di 
lamenti femminili fosse presente gia nell'Andromeda di Euripide (cfr. 
TGF V I I4 con l'apparato di Kannicht). Esiste inoltre una tradizione 
bucolica di lamemi funebri arricchiti dall'antifona di Eco, legata alia 
figura del bellissimo Adone, cfr. Bione, Epita/io di Adone 38 (Eco 
moltiplica il ritornello funerario «e morro il bell 'Adone») e, basato 
sui precedente, Epita/io di Bione, 30- I dello pseudo-Mosco (Eco si la
menta fra le rocce perche non puo piu imitare le labbra di Bione); 
Nonno, XV 389 !Eco lamenta Ia morte del pastore lnno). Significati
vamente, si tratta sempre di cataloghi di divinita o potenze naturali 
che si dolgono per Ia morte di qualcuno, e Eco va a occupare il posto 
finale nella sequenza delle voci di lamento. Interessante anche Ia noti-
zia che il re alessandrino Tolomeo IV Filopatore aveva inserito Eco in 
una sua tragedia su Adone (TGF I I I 9 F I). 

495-6. <<eheu ... ehew>: questa imeriezione compare solo qui nel 
poema e solo qui in poesia epica latina sino a Ovidio (cfr. Knox I986, 
pp. 32-3: frequeme nella poesia drammatica repubblicana e in autori 
elegiaci 0 lirici), con un effetto che e insieme patetico e «parlato». 
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501. «uale» «uale»: Ia voce di Eco e quella di Na~ciso si .congeda: 
no con un ultimo saluto, rna ironicamente anche qw non st tratta dt 
un dialogo: Ia voce di Eco sta surrogando per Narciso l :imp~ssibil.e 
voce della sua immagine riflessa (cfr. la nota a 463). Una srtuaz10ne SI

mile si avra, per concessione divina, nel caso della coppia ideate di 
vecchi coniugi, Filemone e Bauci, in VIII 717-8 «u~le»q~e. ~ «? co
niunx» dixere simu/. n verso e un altro capolavoro dt allustvtta rtfles
siva dopo quelli di 353-5 e 463 e un altro esempio del rapporto fra ri
petizione e intertestualita nel mito di Eco (cfr. Ia nota a 380-92). 
Ovidio incrocia due modelli virgiliani. ll prima e Eel. 6, 44 ut litus 
«Hyla, Hyla» omne sonaret, il richiamo inutile degli Argonauti che 
echeggia a vuoto mentre il bellissimo lla e sparito nella foote. 11 nome 
entra due volte in iato e viene misurato prima come giambo, poi, en
trando in iato prosodico, come pirrichio: icona della «spegnersi di un 
saluto, di un grido, verso il silenzio definitivo» (A. Traina, in A. Trai
na- G. Bernardi Perini, Propedeutica a! Iatino universitario, Bologna 
1992, p. 28o; sulla possibilita che questa particolare esempio risal~a a 
Nicandro ved. I. Cazzaniga, in M. Gioseffi (ed.), E io sara tua gwda, 
Milano 2000, pp. 66-72). Qui c'e corrispondenza di vari temi: il bel 
fanciullo perduto, Ia fonte,l'eco e !'ultimo saluto. ~ulla forma espr~s
siva agisce il secondo modello, anch'esso carattenzzato d~ enantto
metria: Eel. 3· 78-9 (detto dal cantore Menalca nel corso dt una gara 
amebea di canto): Phyl/ida amo ante alias; nam me discedere fleuit I et 
longum «formose, uale, ua/e.'» inquit <<folia], an~h'e~so.probabilm~nte 
con il secondo termine ripetuto, ua/e, abbrevrato m tato prosodtco. 
L'anomalia metrica e attenuata, rna non resa inefficace, dal fatto che 
in eta augustea bisillabi originariamente giambici come uale sono or
mai portati verso Ia scansione pirrichia dall 'evoluzione della lingua. II 
saluto in Jiminuendo si sovrappone alia disperata eco degli Argonau
ti, e i due modelli virgiliani formano una matrice unica. Sull'acustica 
dell 'eco come icona del rapporto intertestuale in questo passo ved. 
Hinds 1998, pp. 5-8. 

504-5. se ... aqua: Ia continuita dell'identita personate neUe ombre 
dell'Ade viene di solito sottolineata in poesia mitologica solo nel caso 
di «grandi peccatori» che sono condannati a ripetere come pun~zione 
un gesto o un atteggiamento che li ricollega alia vita terrena (dtverso 
il caso di anime beate o eroizzate nell'Elisio o in altri spazi ultraterre
ni rna non propriamente infernali). Ovidio consegna il suo Narc~so a 
una specie di status eccezionale e ufficiale, come se Ia sua poesta lo 
avesse reso farnoso quanta i canonici e allegorici peccatori dell' Ade 
greco, p. es. Tantalo (cfr. Hardie 2002b, p. 158) con il suo inesauribi
le desiderio frustra to. C'e un chiaro rinvio all'ideologia elegiaca 
dell'amore incurabile, che solo l'acqua dello Stige potra sanare, cfr. 

LIBRO Ill , JOI ·J 1/ 

Properzio, II 34.91-2, sul fondatore dell'elegia latina Cornelio Gallo: 
et modo formosa quam multa Lycoride Gallus I mortuus in/ema uulne
ra lauit aqua.' (basato sull'appropriazione - da parte di Properzio, o 
forse gia di Gallo stesso - del topos ferita incurabile + acqua infernale 
attestato in Euforione, fr . 43 Powell; per altre imitazioni del passo di 
Properzio in Ovidio ved. Am. I 14, 40). In questo caso perc) l'acqua 
infernale e trattata non come una estrema terapia, rna come uno spec· 
chio riflettente che fissa Ia sofferenza del desiderio per l'eternita. Nar
ciso e ancora «se stesso» non tanto percbe I' umbra continua l'esisten
za del corpo, rna, paradossalmente, percbe il riflesso permane (cfr. 
Hardie 2002b, p. I 89), e non cambia natura se Ia forma riflessa e un 
famasma incorporeo, o una qualsiasi immagine anificiale, invece che 
una persona viveme. Probabilmente Ovidio sfrutta in modo implicito 
Ia parentela semantica fra om bra, immagine e riflesso che si ritrova sia 
nel greco oxui che nellatino umbra. 

505-7. planxere ... planxerunt: Ia ritualita del lamento funebre e 
del taglio dei capelli contrasta bizzarramente con l'incorporcita del 
defunto. 

507. Dryades: in Nonno, XI 323 illamento per Narciso e attribui
to alle Naiadi, mentre Eco rientra propriamente tra le ninfe montane, 
le Oreadi. 

509-10. croceum ... albis: il riferimento a un colore misto di rossa
stro e bianco crea un 'analogia con Ia carnagione di Narciso (un tema 
importante in tuno il racconto, ved. le note a 339-510 e a 423 ), men
tre manca qualsiasi rapporto di continuazione o contiguita tra il cor
po umano e il fiore, ad esempio attraverso il sangue, Ia tomba, o 
l'iscrizione di un nome sui petali. Nelle metamorfosi che riguardano i 
fiori , a differenza delle piante, di solito e assente un rapporto di tra
sformazione diretta e totale: e piuttosto il sangue del personaggio a 
lasciare una traccia nel fiore: cfr. Forbes Irving 1990, p. 279. L'uso di 
croceus pot reb be non essere casuale, dato che Krokos era un altro bel 
fanciullo mutato in fiore (su questa mito ved. le testimonianze in For
bes Irving 1990, p. 283; cfr. Met. IV 283 ; Fasti V 227). Ovidio pre· 
suppone un tipo di narciso selvatico come ilnarcissus poeticus, con un 
contrasto cromatico bianco-rossastro, non il narciso a petali intera· 
mente gialli che e piu comune nella floricultura commerciale e nel Jin
guaggio quotidiano di oggi. 

p 1·733· Penteo. La storia di questo personaggio e determinata dal < 
successo delle Baccanti di Euripide (per tutta Ia tradizione relativa 
ved. i commenti di Dodds 1960; Roux 1970-72; Guidorizzi 1989; 
Seaford 1996; DiBenedetto 2004), anche se non va dimenticato che 
dovevano esserci trattazioni di Eschilo (per varie proposte di ordina-
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memo di titoli attestati in trilogie e tetralogie ved. TGF III, p. I 17; T. 
Gantz, «AJPh» CI 198o, pp. 133-64; «CQ» XXXI 1981, P~· I6-32 e 
nt. 43 a p. 29; sono testimoniati inolrre Baccanti o Penteo dt Iofonte, 
TGF I 22 F 2; Xcnocle, TGF I 3 3 F I; Cleofonte, TGF I 77 F; Dioniso 
di Cheremone, TGF I 71 F 4-7) e aRoma fu importante Ia ripresa ~ 
Pacuvio e di Accio. Le tragedie romane piu immediatamente rilevann 
sembrano essere i1 Pentheus di Pacuvio (per Ia cui ricostruzione si ha 
solo Ia testimonianza di Servia, ad Aen. IV 469, importante per un 
aspetto cruciale della narrazione di Ovidio, ved. Ia ~ota_ a 568) e I~ 
Bacchae di Accio (2 3 5-6 I Rib beck = 406-3 I Dangel) , 1 cut frammenu 
offrono pumi di contatto con Euripide; non va pero dimenticato che 
il culto orgiastico di Bacco era importante in una serie di altri dram
mi, che dovevano avere notevole risonanza anche in rap porto alia dif
fusione dei Baccanali nella cultura romano-italica di III-II secolo 
a.C.; cosl p. es. il Lucurgus di Nevio (20-53 Ribbeck) e l'Athamas di 
Ennio (di cui e nota solo un'invocazione rituale a Bacco, I 20-4 Jo
celyn, che sembra presentare punti di contatto con l'inno a Bacco di 
Met. IV 11 -7). Sarebbc sbagliato trascurare Ia possibilita di modelli 
tragici «diagonali» che si rifcriscono a storie simili sui piano t_em~tic~ 
e ideologico; sulla ricostruzione della celebre rna perduta trilogta di 
Eschilo lcgata a Licurgo (l'altro proverbiale nemico di Bacco con 
Penteo e Acrisio) ved. p. cs. M. West, The Lycurgus trilogy, «BICS» 
XXX 1983, pp. 63-71, 81-2 = Stt~dies in Aeschylus, Stuttgart 1990, 
pp. 26-5o; su influssi in poesia romana, S. Casali, «SIFC» XCVIII 
2005, pp. 233-50 (con bibliografia). 

Una divergenza fondamemale rispetto a Euripidc, l'inserimento 
del personaggio di Accte, potrebbe spiegarsi con il modello di Pacu
vio, se si accetta Ia testimonianza isolata di Servia; permangono pero 
gravi sospetti che Ia versione li attribuita a Pacuvio si~ in r~a!ta bas~ta 
su reminiscenze ovidiane (sui problema ved. P. FrassmetU, «Pacuvta
na» in Antidoron H.H. Paoli oblatum, Genova 1956, pp. 117-23; M. 
Pa:Uvii/ragmenta, ed. I. D'Anna, Romae 1967, pp. 135-8). L'alrra di
vergenza consistc nella mancanza di un qualsi_asi _cedi_mento di Pe~tc~ 
e di un corrispondentc raggiro operata da Dtomso: il personagg10 dt 
Ovidio rimanc fino al crollo finale un aggressive tiranno, patriottico, 
militarista, mascolino e nemico del nuovo dio. Sarebbe interessante 
sapcre se questa trasformazione del personaggio ha un nesso con Ia 
rappresentazione di Penteo e altri nemici di Dioni~o sulla sc_ena ro
mana proprio a partire dall'epoca della scandala det Baccanah.. . 

Sullo sviluppo della storia di Pen teo aveva pesato Ia fugura dt DJO
niso come dio della metamorfosi animate, rna anche del cambiamento 
interne prodotto da invasamento, ebbrezza e follia (Scarpi 1996, p. 
55 I). La metamorfosi e quindi espressa da Ovidio in termini fisici 
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nell'apologo dei pirati tirreni, rna riso!ta tutta come allucinazione or
giastica e follia nella narrazione principale. Vi sono possibili modelli 
narr~tivi e/o innici in poesia ellenistica con divergenze significative, in 
parucolare T eocri_to, 26 (su cui F. Cairns, <<PCPhS» XXXVIII 1992, 
PP·. 1-38; Fantuzzt- Hunter 2002, p. 5 50), e pseudo-Oppiano, Cyne
getzca IV 230-353 (racconto eziologico sui leopardi: commento in 
Hopkinson 1_994, J;>P· 19?·203). ~a versione dei Cynegetica, che puo 
avere modelh greet a not pcrdun, mostra bene come Ia conclusione 
della storia potesse essere svolta secondo i modi della mctamorfosi na
turalistica: le Baccanti che sbranano il Pemeo-toro si sono prima tra
s~~rmate in leopardi e agiscono quindi (se e Ia parola giusta) in modo 
ptu naturale. Questa acccntua Ia responsabilita di Ovidio nel narrare 
una versione «psichica» della passione di Penteo, in accordo sostanzia-
1~ con ~uripide, rna con mezzi espressivi assai diversi, e porta verso Ia 
dtmc.~Sl~ne ~etapoet~ca, perche Ia mania dionisiaca e spcsso avvicina
ta alltsptrazJOne poeuca, o a una particolare versione di essa. Platone 
avev_a_ paragona_to l'esperienza dionisiaca all'invasamcnto poetico in 
passttmportantt (/on 5 34a-b, rna senza Ia diffusa associazione con iJ vi
~o del simposio; differenziazione tra i vari tipi di invasamento divino 
m ~h~r. 245a), rna l'identificazione era diventata piu comune in eta el
lemsuco-romana, quando si puo isolare un filone bacchico delle teorie 
di poetica; questo filone e ovviamente fondamentale nelle Dionisiache 
di Nonno, in cui l'imero poema presuppone, anche a livello di stile, 
una fus ione tra la persona del pacta e quella di un baccante. Gia in eta 
arcai~a si p_uo no_tare come i due inni omerici dedicati a Dioniso, il pri
mae il setumo, Stano eccezionali nel contemplare una formula di com
minto in cui l'aedo (o rapsodo, naturalmente) si auto-ammonisce a non 
dimenticare questa diose vuole avere successo nella sua attivita poeti
ca (cfr. DiBenedetto 2004, p. 44). 

. Altrettanto cruciale e iJ tema dell'importazione, l'idea del nuovo 
dto venuto dall 'esterno (i paesi dell' Asia o del Nord) come pure 
dall'interno (attraverso Ia passione di Semele). Sin dall'esordio delle 
Baccanti Dioniso e insieme nato a Tebe e proveniente daii 'Asia do
mestico e straniero: alia fine della tragedia potrebbe rivendic~re il 
trona di Tebe, di cui e iJ piu autorevole erede maschio, se non fosse 
che ormai e un dio; Penteo si e trovato a combattere come se fosse 
uno straniero invasore colui che in realta e suo cugino. Si e ipotizzato 
che le Baccanti recepiscano motivi di tensione, o di ricezione contra
stata ~i cu!ti stranieri, quali quelli di Adone, Cibele, Bendis, Kotys, 
Sabazw, presenti ad Atene nell'eta di Euripide (cfr. H. Versnel In
consistencies in Greek and Roman religion. I. Ter tmus: Isis, Dion;sos, 
H~rmes: Three !tu~ies in Henotheism, Leiden 1990, pp. roo-89). II 
muo assume qumdt valore contemporaneo perche trasporta le tensio-



110 COMMENT() 

ni dei nuovi culti indietro ~el tempo, rievocando l'opposizione a un 
nuovo culto che ormai non e solo accettato e assimilato dalla polis, 
rna e, paradossalmente, parte della tradizione ellc:nica. La vera. d!~e: 
renza in realta non e fra culti originari e stranien, rna fra culu ctvtct 
accettati in modo collettivo e culti di scelta individuate (cfr. R. 
Parker, Athenian religion: a history, Oxford 1996, p. 163). Ved. inol
tre W. Allan, Religious syncretism: the new gods o/ Greek tragedy, 
«HSCPh» en 2004, pp. I 13.5 5. Q uesto tern a e ben presente nella 
versione di Ovidio, cfr. p. es. w. 5 20 nouus ... Liber; 5 30 ignota ... sa
cra; 558 commentaque sacra (cfr. IV 37); 581 moris .. ,. ~wui ... sacra; 
691; 732 11011~ sacr_a; in Eurip!de, cfr. P.· es. B.acch. 40 a:EAEO~ov; 2 19-
20 tOV VEU>01:l oaq.IOVO I t.wwoov, O<Ttl~ EOn; 2 56 tOV Oaq.IOVQ .. : 
veov. Lungi dal perdere significato, !'ide~ di Bacco v~n~to. da ~uon 
raddoppia Ia sua valenza a Roma. Come c1 conferma L1v10, m eta au
gustea e an cora viva la memoria collettiva de.llo scandala. con~luso da~ 
cosiddetto Senatus Consultwn de Bacchanalrbus (sulla dmamtca degh 
eventi e sulloro significato politico-culturale nel quadro dell'Italia r?· 
mana di II secolo a.C. ved. soprattutto E. G ruen, Cul/1/re and n.atro
nal identity in Republican Rome, London 1992, p. 259; ld., Stud1es m 
Greek cull/Ire and Roman policy, Leiden 1990, pp. 34-78; 15 8-7o; H . 
Flower, «Fabula de Bacchanalibus: the Bacchanalian cult of the se
cond century BC and Roman drama», in G. Manuwald (ed.l, Iden
titiit und Alteritiit in der /riihromischen T ragodie, W urzburg 2000, pp. 
2
3
-35); inoltre episodi piu recenti di integrazione di .culti.estatici o or

giastici (Cibele e Attis, !side) mantengono viva Ia ~mamtca cult~rale: 
Nel frattempo i Romani avevano accesso a una n~ca mess7 dt tesn 
teatrali ateniesi che meuevano in scena e d rammauzzavano 1 proble
mi di adattamento e di sincretismo delle varie tradizioni religiose (cfr. 
p. es. Cicerone, Leg. II 37, a proposito di Aris~o~ane). . . . 

La pluralita di riferimenti del mondo rehgtoso d~ <?vtdto - ~h~ 
comprende Ia Roma augus~ea, Ia '?emori~ ?i suc~ess1v1 mome~m ~~ 
tensione e integrazione nell evoluztone rehgtosa. d t Roma e ?ell Itah~ 
in epoca repubblicana, Ia memoria del teatro launo re~ubbhcano e ~~ 
diversi momenti della cultura e della letteratura greca - e del resto antJ
cipata da una pluralita di allusioni nella s.tessa tragedia di .Eu.rip~de . In 
essa convivono infatti allusioni al menadtsmo, aile fes te dt ptoms? ~r
ganizzate dalla polis ateniese e ai misteri dionisiac!: tre ambm rehgtosl ~ 
cultuali non del tutto identificabili fra !oro. Se s1 vuole mterpretare il 
testo di Ovidio occorre sbarazzarsi dell'idea che Ia messa in scena del 
culto orgiastic; di Dioniso sia solo un e.sped!e~te l.e~te~~rio ed ~stetico, 
che corrisponde a uno svuotamento det culu dtomstaci m ambtente ro
mano, o piu in generale in ambiente ellenistico-romano. Quest~ delu: 
dente e distratto approccio al Dioniso romano (per un esempto fra 1 
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tanti ved. il com men to di Nisbet -Rudd 2004 a Orazio, Corm. III 2 5) 
dipende da una serie di pregiudizi ormai superati: che si possa netta
mente separare una religione vera, Ia cui sede e il culto misterico, da 
una religione finta, che si manifesta nella letteratura; e che si debba 
separare Ia cultura ellenistico-romana da quella della Grecia arcaico
classica in termini di religiosita superficiale opposta a religiosita auten
tica e collettiva. In realta nei poeti rom ani della generazione preceden
te a Ovidio il dionisismo ha un'importanza fondamentale. Virgilio 
inserisce temi dionisiaci nei punti cruciali della sua opera, in siruazioni 
che non sono suggerite dai modelli greci rna appaiono regolarmente 
come sviluppi autonomi e deliberati: ved. p. es. Ia rivelazione del dioni
sismo di Dafni (Eel. 5, 27-32: senza precedenti noti in poesia bucolica); 
nelle Georgiche, lo spazio concesso al Bacco della vite e del canto, sino 
alla rivelazione distruttiva dei nocturni orgia Bacchi (IV 5 21 ); neli'Enei
de, l'articolazione della svolta centrale dell'opera, l'csplosione di vio
lenza nellibro VII intorno a una scena di ispirazionc dionisiaca (373-
405 ) che non ha parallcli nell' cpos precedente a noi nom; una seen a in 
cui il narratore parla di «simulazione» di Baccanali proprio come ave
va fateo Penteo in Euripide (cfr. v. 218 JtAaota'iol ~axxEimmv). In 
Orazio, due odi , II 19 e Ill 2 5, sono controverse rna anche difficilmen
te separabili dalla costruzione di una poetica lirica e di un rapporto 
con Ia societa contemporanea; in Properzio, e dedicata a Bacco l'unica 
poesia elegiaca che si presenti come vera e propria composizione inni
ca Oll t7l. Persino Ia presenza di allusioni implicite a simbologie e ri
tuali iniziatici, mol to discussa dagli studiosi di Euripide e da quelli del 
romanzo antico, rna di scarso interesse per gli studiosi della poesia elle
nistico-romana, continua anche in autori come Virgilio (cfr. Bocciolini 
Palagi 2001 ' pp. 565-8 1; un lavoro di impostazione analoga su Ovidio 
sarebbe utile; sulla presenza allusiva di tradizioni rituali nel grande 
poema dionisiaco di Nonno e nelle sue fonti ellenistiche ved. p. cs. C. 
Anne Wilson, «PLLS» VI! 1993 , pp. 213-9). La novita piu cospicua di 
Ovidio rispetto a Euripide e Ia mtale assenza di riferimenti espliciti 
all'aspetto inizintico e misterico del nuovo culto. In Euripide il culto 
del nuovo dio oscilla, talora ambiguamente, tra una pratica religiosa 
pubblica che deve essere integrata a livello collettivo e politico, e una 
pratica privata ed esclusiva riservata agli iniziati : in Ovidio c'c interesse 
solo per il primo di questi aspetti. 

La questione di come idenrificare Ia metamorfosi in questo episo
dio e quindi ancora piu pregnante rispetto ad altri episodi, perche si 
collega in profondita con Ia tradizione dei culti dionisiaci e con illoro 
impatto emotivo. Siamo di fronte a una scrie di rrasformazioni a piu 
livelli: psiche, identita sessuale, animalizzazione. Gia nelle Baccanti 
come si comprende retrospettivamente a partire dalle Metamor/osi -, 
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iJ testo e costellato da momenti significativi di me~amorfosi, ~orne se 
Euripide fosse un precursore di Ovi~o: J?~oni~o s1 propone m s_cena 
«avendo cambiato forma» (v. 4 f.LOQcpr]V b Of.LEL'Ijla~) nel passagg10 da 
dio a uomo; «avendo convertito Ia mia forma in natura d 'uomo» (v. 
54 f.LOQqJTJV 1:' Ef.LTJV llE"tE~al..ov EL~ uvbQ~~ ~U?L v' un verso ch~ se~
bra in nuce un anticipo delle Metamorfosi ov1diane). Al passagg10 ?~o
uomo segue una fitta casistica di passaggi, pi~ o meno metafoncl e 
psicologici, da uomo ad animale: Ia baccante e «come. una puledr_a» 
(vv. 165-6); Penteo e figlio dell' uomo nato. dal dente d1 se~pe, Ech10; 
ne (cfr. Ia nota a p 3li Dioniso e preda, flera (vv. 434-6 ayQOV ... 0 
'fhiQ); le baccanti vestono pelli di cerbiatto, familiarizzano con serpen
ti allattano cuccioli di bestie selvatiche (vv. 695 -701), Ia baccante del 
c~ro e «simile» a cerbiatta festosa sfuggita ai cacciatori (vv. 866-76); 
Penteo vede Dioniso diventato toro (v. 922 "tE"tOUQWOOL yag ouv~. 
oppure, naturalrriente, <<vede>> Dioniso diventato toro, dat? che tl 
pubblico teatrale poteva immaginare una maschera dotata _dt cor~a, 
simile a quella che si puo ipotizzare per Io nel Prometeo dt Eschilo; 
Dioniso e invitato ad apparire in forma di toro, serp~nte ~aile molte 
teste, leone fiammeggiante (vv. 1017-9); nella scena f~ale e Pent~o a 
essere visto e descritto nel delirio come un «essere fenno, arramptca
tore» (vv. 11 07-8 ); un «leone montanO» (vv. I I4I-2; I_2 I 5_i 1278; 
1283); una «belva» (vv. 1182; II90i 1204; 12_Io~; un «Vlt~lhno» ~v. 
11 g5); un «animale selvatico» (v. 1 I88); <<c~cct~gtone» ~a tmbandire 
(v. I 24 I), mentre chi lo guida verso Ia sua fmc e percep~to come «un 
toro» (v. I 159). Questo tessuto di richi~i ~ '?ondo arum~le fa _d_ell~ 
Baccanti un'anticipazione del poema d1 Ov1d1o, un t_esto m_ CUI. e d1 
continuo problematica Ia distinzione tra met~orfosl, allu~maz1one, 
metafora, e similitudine, fra il dire «come un an1male» o «?lventand~ 
un animale» o «essendo percepito come un animale». A d1ffere~z.a d1 
Ovidio, Euripide puo contare sui retroterra della_ cultura rel_lgJOs_a 
dionisiaca, oggi per noi piu chiaro grazie aile_ recenu_ sc~perte d~ !ami
ne orfico-dionisiache e allo stile tipico delle mvocaz1om culrual1: «ap
pari toro», <<capretto, saltasti nellatte», invece c~e «s~ile a un ~oro»! 
«come un capretto». In Ovidio, invece, quesu effetu s~no. ~tla~atl 
all'intero tessuto di un poema in cui il dionisismo e parte Slgnl~l~atlva, 
rna non dominante esclusiva. II rapporto privilegiato fra diom~1smo e 
poetica, che si era espresso in Euripide in termini met_a-teatrali, a~l~
ra in Ovidio in termini, in un certo senso, post-teatrall, ~orne se I epl
ca che con Omero aveva nutrito sin dagli inizi Ia traged1a greca, fosse 
or~ l'erede di una lunga tradizione tragica piu che di una sua autono-
ma tradizione. . . 

Per Ia documentazione delle varie tradizioni su Penteo e D1omso, 
letterarie e figurative, ved. soprattutto D .E. Oppenheim, Pentheus 
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(Eine Quellemmtersuchung zu Ovzd Metam. III 5 I I ·7JJ), «WS» XXI 
I9o9, pp. 97-127; Gasparri I986. ll mito, come gli altri narrati neJii
bro III, e attestato come tema di pantomime, cfr. Luciano, de salta
tione 4 r. 

5 I r -2. Cognita . .. in gens: ancora una volta l'indovinq cieco fa da < 
guida nel passaggio da una storia a un 'altra. La presentazione di Tire
sia e molto piu tradizionale rispetto a quella della scena corrispon
dente (il primo episodio, v. I70 sgg. ) delle Baccanti: Euripide aveva 
operato una scelta coraggiosa e pungente, indebolendone le tipiche 
funzioni mantiche, facendone piu un commentatore che un profeta, e 
scaricando Ia consapevolezza del futuro sulla figura quasi demoniaca 
di Dioniso. Ovidio invece restaura Ja tipica personalita dell'indovino 
infallibile di altre tragedie, e accemua ancora di piu Ia cecita di Pen
teo riguardo le conseguenze delle sue azioni alia luce di una profezia 
tanto precisa. Per Ia tradizione scenica degli scontri fra Tiresia e i so
vrani di Tebe e le diverse modulazioni del conflitto scatenato dalle 
sue profezie ved. anche Ia nota a 340. 

5 I 3 .. Echionides: Ia discendenza di Pent eo dal «figlio del serpente» < 
il cui nome significa in greco <<uomo-vipera» e uno dei temi conduttori 
delle Baccanti, modello di Ovidio (sul ricorrere di paragoni metafore e 
metamorfosi animali ved. Ia nota a p r -732). Per le occorrenze di 
Echione nelle Baccanti di Euripide ved. vv. 2 I 3 (prima entrata in scena 
del personaggio, battuta di Cadmo); 229-30 (Penteo spiega Ia sua ge
nealogia; forse interpolazione drammaturgica); 264-5 (il Coro); 540-4 
(il Coro: «terrestre virgulto, generato da Echione il terrigeno»); 995-6 
e 1o i 5-6 (il Coro: «di Echione nato dalla terra Ia prole atea, empia, in
giusta»); 1030 Oa notizia della morte data dal Messaggero); 1119 (ulti
ma supplica di Penteo alia madre); I 15 5 (Coro: Penteo «nato dal ser
pe»); 1274 (Agave che si avvia a recuperare coscienza). Come si vede, 
Ia genealogia comporta sia potenziali aspetti positivi (l'autoctonia, Ia 
nobilta di stirpe) sia forti aspetti di negativita: non solo le origini sel
vagge, rna anche il parallelismo con gli empi giganti nati dalla terra e 
associati ai serpi (ved. Met. I I p -62; I 83-4). Da notare che nella tradi
zione figurativa, soprattutto ateniese, Dioniso e spesso associate alia 
vittoria degli dei sui G iganti (cfr. Gasparri 1986, pp. 474-7). 

5 I4. contemptor superum: definisce s.inteticamente il ruolo di Pen
teo nella tradizione mitologica: corrisponde al greco {}eof.LO:X.£1v, che 
e molto presente proprio nelle Baccanti (vv. 4 5, 32 5 e 12 55 ), e con piu 
precisione rende il concetto di <<disprezzare gli dei» (batllovwv u:rtEQ
qJQOVEl) con cui Cadmo spiega Ia punizione esemplare di Penteo (cfr. 
Bacch. I 32 5-6; cfr. v. 199, detto pure da Cadmo, <<nato mortale, io 
non disprezzo gli dei»). Nelle Metamor/osi un altro personaggio che 
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disprezza le divinita e l'ancora piu empio Ciclope di XIII 761 e 857; 
cfr. anche I 161 (i Giganti); VIII 612-3 deorum I spretor, di. u~ perso
naggio figlio di Issione (anch'egl! fam~~o per Ia sua. e~~lt;ta); Vlii 
739-40 (Erisittone); il modello launo utiliz~ato da Ov1dto e il Mezen
zio dell'Eneide, cfr. Vli 648 (con/emptor dzuum) e Vlll 7 (contemptor 
deum). . • 

p 5-25. tenebrasque ... tenebris: l'insistenza polemica. sulla ce~tta 
di Tiresia non ha corrispetrivo nelle Baccanti: st tratta dt un mottvo 
importante in altre scene che rientrano nella tipologia del «conflitto 
fra l'augure e il tiranno», ved. soprattutto Sofocle, Oed. tyr. 3??·6~ 
412; 454 (dove un altro tiranno di Tebe i_nveisce comro Ia cectta dt 
Tiresia e sara punito con cecita non solo mtellettuale, come Penteo, 
rna fisica), e in Ovidio e intensificato dal precedente racconto sulle 
cause dell'accecamento dell'indovino. 

518. Bacchica: l'aggettivo e attestato pr~a di Ovidio solo. in trage
dia repubblicana (Nevio cd Ennio). I1 cornsp?ndent~ prosa~co e sto
rico di Bacchica sacra, Bacchanalia, e presente m poesta solo tn Plauto 
e G iovenale. 

522-3. mille Lacer .. . sorores: Ia prof:z~a e prccisa in mod? ag-
ghiacciame, e il futuro spargere crea una smtst.ra a~sonanza con tl ter: 
mine quasi tecnico, a sfondo rituale, che esprtme 10 greco Ia sorte d~ 
Penteo il dionisiaco mtaQUY!!O£ (cfr. Keith, in Boyd 2002, p. 267l.Ct 
sono a~sonanze con lo smcmbramento di Dirce in Properzio, Ill I 5, 

4o in multis mortem habitura /ocis, e con quello di O rfeo a opera del-
le Menadi (Met. XI so); l'uso di spargo e ancora piu forte ne~'evoca
zione della morte di Penteo in Ibis 533-4 (cfr. vv. 539-40; Tm t. III 9· 
27-8 (su Absirto)). Nelle Baccanti era stato il vecchio Cadmo ~ dar: 
un quadro sconsolato e quasi scientifico nella sua esattezza de!. resu 
umani di Penteo dopo lo smembramento (vv. 1216-20 «ecco.cto che 
ho rrovato negli anfratti del Citerone ... nessun pczzo ho rttrovato 
nella stessa pianura, rna giaceva in selve difficili da esplo~are»~ .. 

5 26. talia ... nat us: in Euripide, dopo un lung? tentauvo d t dtssua
sione da parte d i Cadmo e Tiresia, ~enteo.esce dt scena ~op.o aver or
dinato Ia distruzione della postaz10ne dt augure dt Ttresta (Bacch. 

343-57), e Tiresia ha !'ultima parola prima di avviarsi con Cadmo a 
raggiungerc i riti bacchici (vv. 358:6?)· . . . . 

5 28. Liber adest: dopo aver anuctpato dt molto Ia profezta dt Tlre-
sia rispetto al modello euripideo, e av:ro:i impress~ un ac~cntu.ato 
senso di fatalismo e predestinazione, Ov1dto passa a rtechegg1are I av
vento di Dioniso a Tebe che costituisce il punto di partenza nel pro-
logo della tragedia d i Euripide (cfr. Bacch. 1; 5; 23 s~g.~ . . . . 

529-30. turbo ... feruntur: il superamemo delle dtstmztont e d1ffe- < 
renze di genere, di eta e di status sociale e un aspetto fondamentale 
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del culto bacchico; nelle Baccanti di Euripide il terna del «tutti insie
me indistintamente» e sottolineato piu volte (cfr. v. 206 <<il dio non fa 
distinzioni»; Seaford 1996, pp. 38 e 48); a esso si aggiunge, nel conte
sto culturale di fine V secolo a.C., l'ansia di una cancellazione dei 
confini tra grecita e mondo asiatico. L' insistenza suJ superamento 
delle divisioni puo portare a una visione di concordia necessaria 
all'ideologia della polis democratica (p. es. Seaford, in Carpenter -
Faraone I993 . p. I 34 e nt. 90), rna specialmente in ambito romano si 
colgono apprensioni di segno diverso: sovversione, anarchia, confu
sione.emica. ~i noti anche che ai vv. 582-91 il prigioniero Acete, pri
ma d1 tmparttre una vera e propria lezione all'aristocratico Pemeo 
spiega in dettaglio le sue umili e povere origini. In ogni caso Ovidio: 
rispetto aile Baccanti, anticipa di moho il successo «popolare» del 
culto appena importato. uulgusque: il terzo -que nella serie di 
quattro e misurato lungo davanti a muta cum liquida, una licenza che 
si rifa a precedenti alessandrini e virgiliani. Lo stile polisindetico sara 
ripreso e rinforzato nell'esteso inno a Sacco che apre illibro IV fa 
cendo da ponte con Ia nostra storia, IV 9-12 (cfr. Wills 1996, pp. 383 -
4). C?me ha. nota to piu in ge~erale C. Weber, «CPh» XCVII 2002, p. 
327, m poesta romana sono pluttosto ricorrenti anomalie metriche le
gate a un tema dionisiaco, come se a livello formale i poeti volessero 
rendere omaggio a contenuti orgiastici e trasgressivi. II fenomeno po
trebbe avere precedenti in poesia scenica medio-repubblicana: i tri
metri anomali di tipo grecanico analizzati in Ennio da S. Mariotti, Le
zioni su Ennio, Urbino I99I 2, pp. I I9-25, sono appanenemi a una 
scena di rituale orgiastico dionisiaco (Athamas 120-4 Jocelyn· cfr. 
Ovidio, Met. IV 11-30). ' 
. 53 I. tjuis furor: questo esordio ha una tradizione specifica in appel
~ romam contro Ia discordia civile, cfr. Virgilio, Aen. V 670 quis/uror 
zste nouus?; con un riferimento al fratricidio di Romolo, O razio, Epod. 
7. 1 sgg. Quo, quo scelesti ruitis? . .. /urorne caecus an rapit uis acrior I 
an culpa? responsum date .. . ut immerentis fl.uxit in terram Remi I ... 
cruor. Nei poeti di eta triumvirale e augustea/t~ror e un sostanziale si
non.~o patetico di «guerra civile», cfr. P. J al, Laguerre civile a Rome, 
Pangt 196 3. II contesto suggerisce una forte ironia drammatica, dato 
che nel suo tentativo di opporsi al furor collettivo, il tiranno Pemco 
precipitera verso una follia autodistruttiva. II suo tentativo di costruire 
l'imero discorso come un richiamo alia comunita sotto assedio da un 
nemico esterno, con percepibili richiami al mito dei Sette contro Tebe 
risulta assurdo (cfr. Ia nota a 540-1 ). I due epiteti che completano ii 
verso articolano Ia comraddizione fondamentale di tutto il discorso di 
Penteo fra Tebe come Roma e Tebe come altrove (per l'eredita di que
sta opposizione dalla tragedia attica cfr. Ia nota introduttiva al libro 
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III). Mauortia, pur riferendosi al serpe del v. 37 sgg. e non a Romola, 
non puo che far pensare aRoma: Ovidio e J'unico poera Iatino che usa 
Martius e Mouortius in riferimento a una citta che non sia Roma. Ved. 
p. es. Virgilio, Aen. I 276-7 Romulus ... Mauortia condet moenia. D'al
rra parte anguigenae, artestato solo qui (cfr. gli isolati drac~ni~e~t~, Fa
sti III 865 , di Tebe, e serpentigena, Met. VII 212), mostra I umcua del
la situazione di Tebe, e coinvolge personalmente Penteo con Ia sua 
discendenza da Echione (cfr. le note a 513; 543-7). ll richiamo all'allat
tamento di Romola da parte della lupa offre un parallelo debole e am
biguo, rispetto all'orgoglio senza compromessi di Penteo e alla ferina 
mostruosita del suo mito di autoctonia. Nel seguito del discorso Pen
teo sfrutta l'incompatibilita e l'opposizione tra Ares e Dioniso, un te
ma importante, p. es., in Euripide, Phoen. 784-90. Sull'importanza del
la discendenza di Penteo da Agenore, da Cadmo, e dal Serpente 
insistono con strumenti di lettura psicoanalitici P. James, Pentheus An
guigena: sins of the «/ather», «BICS» XXXVIII 1991-3, ~p 81-93 ; M. 
Janan, The snake sheds its skin: Pentheus (re) - tmagmes Thebes, 
«CPh» XCIX 2004, pp. 130-46. 

532-3. aerane ... ualent: Pen teo evoc~ polemica~en.te tutto l:ap- < 
parato sonoro del tiaso bacchico: cembali, strumenu a .ftato, e pot (v. 
5 37) il timpano o tamburello, oltre naruralm~nte. aglt ~Julat~ ~ aile 
modulazioni vocali. Ovidio ha presente una sene dt passt tn cut 1 poe-
ti romani esprimono il fascino e Ia pericolosita delle manifestazioni 
estatiche e orgiastiche: Lucrezio, II 618-20 tympana tenia tonant pal
mis et cymba/a circum I concauo, raucisonoque minantur cornua cantu, 
I et Phrygio stimulat 1mmero cauo tibia mentis («i tamburelli tesi tuo
nano sotto il colpo delle palme, i piatti concavi strepitano intorno all~ 
statua, le trombe proferiscono Ia minaccia del !oro canto rauco, e tl 
ritmo frigio del flauto getta il deliria nei cuori»: i seguaci dell~ Magna 
Mater); cfr. anche II 637 armoti in numerum pulsarent aerrbus aera 
(«armati battevano in cadenza, bronzo contra bronzo»); IV 543-4 
cum tuba depresso grauiter sub murmure mugit I et reboot ra~cu;n re~ 
tro cita barbita bombum («quando Ia barbara tromba fa senttre 1 suot 
muggiti gravi e profondi») ; Catullo, 63, 21 -4ubi cymbalum so11at uox, 
ubi tympana reboant, I tibicen ubi ca11it Phryx cu~uo graue calamo, I 
ubi capita Maenades ui iacitmt hederigerae, / ubt sa~ro sanct~ acutts 
ululatibus agitant («dove risuona Ia voce det cembalt, dove nmbom
bano i timpani, dove il flautisra frigio emerte cupi suoni dalla canna 
ricurva, dove le Menadi coronate d'edera agitano con forza il capo, 
dove esse celebrano le sacre orge con squillanti ululati»); 63 , 28-9 
thiasus repente linguis trepidantibus ululat, I leue tympanum remugit, 
caua cymba/a recrepant («ecco che Ia brigata ulula con voce tremante, 
illeggero timpano rimugghia, i vuoti cembali rimbombano»: il culto 
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di Cibele I Magna Mater nella storia di Attis); Catullo 64, 261-4 plan
gebant aliae proceris tympana palmis, I aut tereti tenues tinnitus aere 
ciebant; I muftis raucisonos ef/labant cornua bombos, I barbaraque hor
rtbili stridebat tibia cantu («altre a palme aperte battevano i timpani e 
traevano dal bronzo rotonda acuti rinrinnii; suonati da moire, i corni 
emettevano rauchi boati, e il barbara flauto srrideva con orribile suo
no»: l'epifania del tiaso bacchico di fronte ad Arianna). Come si vede 
in particolare dagli esempi di Catullo, 63 e 64, poesie complementari 
dello stesso autore, e usuale in queste rappresentazioni fonciere insie
me elementi specifici del culto bacchico e di quello della Magna Ma
ter, con un effetto che non e solo di analogia lerteraria, rna anche di 
sincretismo. Particolarmente vicina, dato il contesto poetico, l'invetti 
va di un guerriero italico contra l'orientalismo dei Troiani in Virgilio, 
Aen. IX 617-20 o uere Phrygiae, neque enim Phryges, ite per alta I 
Dindyma, ubi adsuetis bi/orem dot tibia can tum. I tympana uos buxus
que uocat Berecyntia Matns I ldaeae; sinite arma uiris et cedite ferro 
(«o frigie davvero, non frigi, andate per !'alto Dindimo, dove il flauto 
suona agli iniziati con duplice canna! I cembali e i legni berecinzi del
la Madre Idea vi chiamano; lasciate le armi agli uomini , rinunziate al 
ferro» con specifico riferimento al carme 63 di Catullo). L'assimila
zione o sincretismo fra i culti di Dioniso e quelli delle divinita femmi
nili presuppongono una lunga tradizione anche greca, come mostra
no vari riferimenti sulla scena attica, cfr. Diogene di Atene, TGF I 4 5 
F 1 (dalla Semele, cfr. Ateneo, XIV 636a); Euripide, Cretes, TGF V 
472; soprattutto, Bacch. 58-9; 78-82; 123-4, a conferma che nella tra
gedia bacchica di Euripide viene incorporate il culto asiatico di Cibe
le.; cfr. anche Fedeli 198 5 a Properzio, III 17, 3 5-6 e III 18, 6. Gia 
nella tradizione greca classica, dunque, questi strumenti stabiliscono 
un nesso fra Dioniso e Ia Grande Madre (e altre dee assimilate), cfr. 
Pindaro, fr. 70b Maehler (da un ditirambo); hymn us ad matrem deo
rum 3-4; Eschilo, TGF III 57 (dalla rragedia dionisiaca Edoni); Me
nandro, Tbeophoroumene, pp. 141-2 Austin; DiBenedetto 2004, pp. 
85 -7). Per altri esempi ved. T ibullo, I 3. 23 -4 (culto di lside; cfr.l'uso 
di aero . .. repulsa in Ovidio) Quid tua nunc Isis miht; Delia, quid mihi 
prosunt I ilia tua totiens aero repulsa manu; Properzio, Ill 17, 3 3-6 
(culto di Bacco e Cibele a Tebe) mollia Dircaeae pulsabunt tympana 
Thebae .. . uertice turrigero iuxta dea magna Cybebe I tundet ad Idaeos 
cymba/a rauca choros; IV 7, 61 aero rotunda Cybebes; III 18, 6 (culto 
di Bacco) cymba/a Tbebano increpuere deo; Orazio, Corm. I 18, 13-4 
saeua tene I cum Berecyntio cornu tympana. La scelta e Ia sequenza 
degli strumenri appattiene dunque a un modulo tradizionale: i bronzi 
sono i cembali (cfr. l'uso di aeribus aero in Lucrezio, II 637; aere in 
Catullo 64, 262; aero repulsa in Tibullo, I 3, 24; Properzio, IV 7, 61 ); 
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Ia tibia dal corno ricurvo e un tipo Speciale di strumento a fiato a due 
canne con una canna incurvata, spesso chiamato frigio o berecinzio; il 
tympanum e un tamburello di pelle bovina. 

5 34· magicae /raudes: l'accusa d i magi.a e parallela a q~ella m?ssa 
contro i culti bacchici da Penteo in Euriprde, Bacch. 218 (srmulaztone 
da parte delle Menadi), e sopranutto 2 34 Oo Straniero e per Penteo un 
«mago ciarlatano [ y6Tj:;] che fa incantesimi»)- per entrambe le accuse 
c'e una sanzione penalc sia nella legislazione ateniese sia in quella ro
mana; in ambito romano, inoltre, vi e Ia risonanza degli scandali che 
portarono a1 Senatus Consullllm de Bacchanalibus. be/licus emis: 
da qui prende le mosse una ricorrente stilizzazion~ dell 'opposiz!one al 
cui to bacchico in termini di bellicosita opposta a rmbelle effemmatez
za. Non e possibile precisare se e quanto questa opposizione fosse im
portante in fonti intermedie tra Euripid~ e Ovi?i?, rna e. ce~o ch~ s~ 
tratta di una scelta coerente con Ia narraztone ovtdtana det pnmordt dt 
Tebe e della ascendenza di Penteo, e ha un' importante legame con 
l'implicito accostamento tra Tebe e Rom ache percorre tutto illibro !I~ 
(ved. la nota introduttiva allibro III; Hardie 1990, spec. p. 225) . Ct sr 
potrebbe aspettare che l'allineamento di Pen~eo ~~n i~portanti s:gni 
dell'identita romana, l'ascendenza da Marte e il mtlltartsmo mascoltno, 
l'anti-orientalismo e Ia fedelta agli antenati, fosse destinate a produrre 
solidarieta nei lettori romani e ad accrescere almeno Ia statura tragi
ca del personaggio, rna diversi tratti della retorica di questo discor
so scombinano questa strategia. E inevitabile che il richiamo a Tebe 
«nuova Tiro» (cfr. v. 539) e il fiero richiamo all'origine da un rettile 
(w. 544-5 ), Ia rappresentazione di Bacco come una sort a di Enea visto 
dagli ltalici (w. 55 5-6), scatenino un processo di riduzione all'assurdo, 
in cui Ia crisi ideologica d i Tebe coinvolge, sia pure a distanza e per 
analogia, anche le tensioni dell'ideologia augustea. Penteo ha comun
que anche qualche buona ragione di richiam.arsi a un.a specifica ~anche 
se futuribile) tradizione militare tebana; fra 1 Romam erano parttcolar
mente ammirati i generali Epaminonda e Pelopida, oggetto di due Vi
tae di Cornelio Nepote, e si puo pensare anche alia celebre com pattez
za della Legione Sacra (Plutarco, Pel. 18; cfr. anche Ia nota. a 54~-1} .. 

53 5. strictis agmina telis: corrisponde a un modulo ep1co d1 tradt
zione virgiliana, cfr. Aen. ll449; VII 526; XII 288, 663. 

537· inania: l'aggettivo ha valore descrittivo rispetto al suono dei 
tamburelli (cfr. Fasti IV 18 3 et inania tympana tzmdent, di una festa 
della Magna Mater) rna assume anche un 'implicazione polemica dato 
il contesto. 

53 8. per aequora uecti: questa e altre simili so no formule solen~i i~ 
Catullo, 101 , 1; Virgilio, Aen. I 376; III 325; VI 335· 692, dove st n
corda, in particolare, la grande migrazione dei Troiani verso l'ltalia; a 
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questo modello si ispira anche }'idea di trovare una sede per Tiro e i 
Fenati profughi, per cui cfr., p. es., Aen. I 68 Ilium inltaliam porions 
uictosque penatis; I 2 ltaliam Jato pro/ugus ... uenit. Curiosamente Ia 
«nuova Tiro» dell 'Eneide (cfr. Aen. I 338) e Cartagine, Ia nemica 
mortale di Roma. 

5 40-1. uos ... tenere: dopo essersi riferito agli immigrati fenici, or
mai anzi~ni, Penteo passa ai giovani della polis, e si richiama poi ai di
sce.ndenu del Serpente. Per l'appello a combattere per Ia patria, il ri
fenmento a un assedio, e Ia precisa distinzione fra le classi di eta, un 
modello classico e offerto da1 discorso di Eteocle ai Tebani che apre i 
Sette COI/tro Tebe di Eschilo, w . 10-20 «Quanto a voi, questo ora e il 
vost~o dovere: sia c~i r:on c giunto a piena giovinezza, sia chi quella 
stagtone ha passato, tnsteme a quanti sono nel fiore degli anni, ciascu
no, per quanto gli spetta, dia linfa, rigoglio al vigore del corpo e di
fenda Ia sua citta e gli altari degli dei di questa terra, che mai non ven
gano cancellati i !oro culti. I vostri figli, difendete! e Ia Terra madre, 
vostra prima nut rice ... vi educe a essere i suoi abita tori e a portare lo 
scudo, confidando che foste qui, ora, pronti a questo dovere» (trad. 
M. Centanni ); cfr. anche Ia «schiera di coloro che divennero uomini 
dai denti di serpente» che combatte valorosamente in Euripide, Supp. 
703-4. e l'eroismo di Meneceo, unico soprawissuto fra chi e «disceso 
dalla mascella del serpe» che sacrifica Ia sua vita per Ia patria in Euri
pide, Phoen. 941 sgg. Il riferimento e consono allo spirito patriottico 
e militarista di Penteo, rna e anche deviante rispetto alia situazione 
reale, che pone un'emcrgenza ben diversa. 

542. thyrsos .. . /ronde: vengono citati di scorcio due elemcnti fon
damentali del culto bacchico, il tirso (bastone o stelo vegetale) c 
l'e?era (piu probabilmente che Ia vite; cfr. w . 664-7; 712, in cui pro
pno l'apparentemcnte innocuo tirso diventa arma centro Penteo in 
un memento decisive della sua catastrofe). 

543-5· memores ... serpentis: puo sembrare bizzarra l'insistenza 
patriot.tica sulla discendenza dai denti del drago e dalla terra, rna in 
tragedta greca non mancano tentativi di valorizzare in questo senso 
l'ereditit degli Spartoi, in termini di autoctonia e marziale orgoglio 
(cfr. Eschilo, Sept. 16-20; Pindaro, fr. 29, 2 Maehler; Euripide, Phoen. 
821 e 1oo6-8; 1-Ier./ur. 797; Mastronarde 1994, p. 388), anche se ri
mane sempre possibile l'implicazione alternativa, brutalita e istinto 
fratricida (cfr . Euripide, Supp. 578-9; Bacch. 537-44). 

54 5. pro /ontibus ... lacuque: Bomer, ad loc., osserva che sarebbe 
piu esatto pro lacu font is, rna l'cspressione risulta piu chiara se si con
sidera quale sa reb be, in Iatino normale, il cliche per esortare un valo
roso combattente a dare Ia vita per Ia patria, o per lodarne il sacrifi
cio: pro oris /ocisque (Livio, V 30, 1; Quintiliano, Dec!. 3, 13 ). Di 
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nuovo si nota ]'ironia per cui Penteo si appropria della virtu patriotti
ca e oratoria di un huon comandante romano. 

5 48-so. si/ata ... sonarent: Ia solennita dell'espressione e garantita 
dal richiamo alla catastrofica visione della storia dei grandi imperi 
propria di Virgilio (Aen. VIII 398-9 nee pater omnipotens Troiam nee 
/ata uetabant I stare). Del resto il desiderio irrealizzato di Penteo di 
vedere piuttosto Tebe messa a ferro e fuoco da veri guerrieri ha una 
risonanza di ironia tragica, se si pensa che proprio Tebe e proverbiale 
nel mito e nella storia per assedi e distruzioni terribili: in mite e trage
dia a opera dei Sette, e degli Epigoni, nella storia a opera soprattutto 
di Alessandro Magno (p. es. Plutarco, Alex. I I), un eroe spesso asso
ciate a Dioniso nel bene e nel male. 

55 s-6. murra ... aurum: l'accusa a Bacco di promuovere un culto < 
effeminate richiama Ia reazione ambivalente di Penteo verso l'aspetto 
efebico e le chiome ben curate delle Straniero in Euripide (Bacch. 2 3 5 
«dai riccioli biondi della sua chioma em ana un huon profumo»; 4 55-
6; 493), rna soprattuuo ha analogie con le accuse e le offese lanciate 
centro Enea e i Troiani in Virgilio, Aen. IV 2I 5-7; IX 6I4-2o (dove le 
accuse sono in relazione al culto effeminate della Grande Madre fri
gia); XII 99- Ioo. Penteo coincide quindi con una linea ideologica an
ti-orientale che trova risonanze nella cultura romana rna che nel
l'Eneide e sconfitta dall'assimilazione dei Troiani al progetto di una 
unificazione costruttiva fra Occidente e Oriente. Per Ia rappresen
tazione di Dioniso come giovanetto languido e femmineo, comune 
nell'arte auica a partire dall'epoca di Euripide e poi in eta ellenistica, 
cfr. Gasparri I986, pp. so8-14. 

5 57· actutum: il suo uso e eccezionale in poesia augustea, mentre 
l'avverbio e usato da poeti scenici repubblicani come Pacuvio; il trat
tamento della sequenza quem quidem ego e metricamente ccceziona
le. Sene puo concludere che c'e una ricerca specifica di pathos conci
tato, o addirittura una speciale eco di Pacuvio (cosi J. Soubiran, 
L'elision dons la poesie latine, Paris 1966, p. 229); sull'altro caso di ac
tutum in Ovidio come memoria di poesia drammatica cfr. Bessone 
1997 a Her. 12,207. 

5 59· A crisio: per Acrisio ad Argo cfr. IV 607 sgg. con relativa no
ta. Va notato che Ia sua storia, parallela a quella di Penteo quanto Ia 
piu diffusa leggenda del re trace Licurgo, viene di solito considerata 
posteriore e non anteriore a quella di Penteo (sulle motivazioni di 
questo trattamento del tempo cfr. Cole 2004, p. 375 ), rna Ovidio ha 
volute anticipare Ia trattazione di Tebe rispetto a quella di altre ge
nealogie eroiche ed altre citta greche. 

s62. ite .. 0 ite: questi imperativi ripetuti sono tipici di formule di 
comando, come pure di espressioni rituali greche e romane: qui c'e 
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dell'ironia perche Ovidio ha ripreso le parole del coro in Euripide, 
Bacch. 8 3-5 «andate, Baccanti, andate, Baccanti» (nota to da Wills 
1996, p. IOJ ) artribuendole pero a un nemico che sta cercando di 
soffocare i riti bacchici. 

563. mora segnis: esprime l'impazienza di Penteo con un registro 
tipico della poesia elevata (cfr. Virgilio, Geor. III 42-3; Aen. X 308, ri
ferito al proverbialmente irruento Turno). 

564. Athamas: Atamante, zio di Penteo, none citato nelle Baccan
ti, rna Ovidio lo ricorda sia per Ia sua importanza nella tradizione tra
gica (da il nome a tragedie di Ennio e Accio) sia perche sara orribil· 
mente colpito da Giunone nel libro IV (v. 489 sgg.). 

s68-7 I 0 sic ego 0 0 0 r'bat: Ia notazione personale sic ego e insolita non 
solo nella tradizione delle similitudini epiche, rna anche nello stile as
sai piu imprevedibile e soggettivo di Ovidio. In Virgilio, Aen. II 496-
9 si ha una comparazione epica simile, in cui l'azione di un personag
gio infuriate e paragonata a uno straripamento, rna Ia formula uidi 
ipse e usata dal narratore Enea per indicare non il tema della similitu
dine rna il ritorno all'azione principale. L'uso di mdi da parte del nar
ratore e generalmente riservato alla poesia didascalica 0 a quella ele
giaca, ved. p. es. Ovidio, Am. I 2, I 1; III 4, I 3; Ars lii 67; Trist. II 
143; V 8, I r. II non aliter utdi che introduce una similitudine a Met. 
IX 46 e detto invece da un narratore interne. Forse non e un case che 
qui il poeta (come poi nell'inno a Bacco di IV 1 1-30, che comincia in 
stile narrative rna poi trapassa in una diretta apostrofe ex persona poe
toe) proprio in quanto tale, abbia una sorta di interesse personale nel
la vicenda, che rappresenta il momento fondante del dionisismo, il 
culto a cui i poeti sono consacrati. Nevio, Lucurgus 39 Ribbeck sed 
quasi anmis tcist rapil, sed tamen in/lexu /lectitur (sui teste ved. S. 
Mariotti, Scritti di/ilologia classica, Roma 2ooo, pp. 23-7, che discute 
le congetture cita, ceteris e acris) preserva una similitudine che descri
ve il contrasto di forze tra un corso d'acqua in piena e un ostacolo. 
Mariotti (pp. 25-7) porta buoni argomenti per interpretare i1 passo 
come un contrasto fra Licurgo e Dioniso: sarebbe interessante se Ia 
similitudine ovidiana, nella sua apparente immediatezza (sic ego ... 
uidi) avesse, ironicamente, riscontro in una tradizione di imagery 
drammaturgica ben precisa. 

5 72-700. Acete e i pirati tirreni. La storia dei pirati tirreni e introdotta < 
come risposta all'interrogatorio del tiranno, in una situazione dram
matica parallela a Euripide, Bacch. 432-p 8, dove lo Straniero, che e 
Dioniso in incognito, risponde brevemente all'interrogatorio di Pen
teo prima di essere incarcerate; Ia vicenda pero e estranea a Euripide 
e chiaramente modellata sull'lnno omerico 7, a Dioniso; non esiste al-
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cuna prova che Ia storia figu rasse nella tragedia di Pacuvio che po
trebbe, rna anche questo e comroverso (cfr.la nota a 51 1-732; M. Wi
godsky, Vergil and early Latin poetry, Wiesbaden 1972, p. 84 e nt. 
413), avere fatto da modello peril personaggio di Acete. Ovidio stes
so accosta Ia metamorfosi dei Tirreni alia fine di Penteo in Fasti III 
72 1-6 come pure nell'inno a Sacco che apre il libro IV delle Meta
mor/osi, vv. 22-4 (cfr. anche IV 423-5 ; ved. S. Hinds, in J.P. Schwindt 
(ed.), La representation du temps dans Ia por!sie augusteenne, Heidel
berg 2005, pp. 208-9). Nei Fasti si tratta di una sorta di rimando in
crociato al poema epico, visto come sede appropriata per celebrare 
questi miracoli; nelle Metamorfosi, di una sorta di inno istantaneo che 
indica il passaggio dalla narrazione al discorso religioso (cui apparcie
ne il modello dell'inno omerico). Se il collegamento trail mito di Pen
teo e quello dei Tirreni e innovazione di Ovidio, questi rimandi in
crociati possono essere interpretati come atti di consapevolezza 
letteraria. Alia fine del racconto, che come e tendenza generale delle 
Metamor/osi non sorrisce alcun esito pragmatico (cfr. Barchiesi 
1997), Penteo dichiara di aver ascoltato con pazienza per far sbollire 
Ia sua ira (vv. 692-3), rna e subito chiaro che Ia sua violenza none de
stinata a fermarsi. Questo aspetto ha un interessante parallelismo con 
Ia versione del mito di Pemeo in. Nonno, XLV 102-69. Nonno intro
duce Ia storia dei pirati tirreni come apologo, facendolo narrare a Ti
resia, con l'intenzione di mettere in guardia Penteo contro Ia perico
losita dell'ira di Dioniso. Anche Nonno ha quindi utilizzato Ia trama 
di Euripide - dove, in una scena Tiresia insieme a Cadmo tenta di 
ammonire Penteo con escmpi e argomentazioni (vv. 215 -369)- per 
recuperare un modello del tutto diverso, quello dell'inno arcaico. Nel 
quadro generale dei rapporti Nonno-Ovidio, in cui si tende oggi a 
svalutare l'ipotesi di una dipendenza diretta dal poeta Iatino, questo e 
uno dei casi in cui e piu difficile escludere questo tipo di dipendenza 
(cfr. Accorinti 2004, p. 346, con bibliografia; contro un rapporto spe
cifico fra i due testi, A.W. James, Dionysus and the Tyrrhenian pirates, 
«Antichthom> IX 1975, pp. 17-34; a favore di un modello ellenistico 
comune a Ovidio e a Nonno, 0. Crusius, Der homerische Dionyso
shymnus tmd die Legende von der Verwandlung der Tyrsener, «Philo
logus>> XL Vlll 1889, p. 226): in ogni caso, appare scelta originale di 
Ovidio quella di sviluppare un racconro di metamorfosi in prima per
sona, non in terza come avviene nell'inno omerico e in Nonno. 

Acete, sulla cui identita molto si e discusso, sarebbe il primo nar
ratore umano del poema, se non ci fosse il sospetto che si uatti di un 
dio sotto copertura. Infatci Ia critica moderna ha giustameme ipotiz
zato che il timoniere sia in realta Dioniso, e che questa identificazio
ne, contro le regole tradizionali dell'epos, dipenda dal rinvio implici-

LIBRO Ill, 572-575 2lJ 

to aile Baccanti. Quindi il personaggio rimarrebbe senza modello di
retto in Euripide, rna coerente, in senso profondo, con il suo audace 
sperimentalismo drammaturgico: per far funzionare un dramma di ti
po nuovo come le Baccanti «ci vuole un clio disposto a imbrogliare e a 
mentire» (Di Benedetto 2004, p. 6). La questione dell'identita, dun
que, resta aperta a due sole soluzioni, o meglio sfumature diverse del
la stessa soluzione: «Ovidio non idemifica Acete con Dioniso, rna si 
aspetta chiaramente che sia il pubblico a operare questa identificazio
ne>>, cfr. vv. 658-9 nee enim praesentior illo I est deus (con Ia nota re
lativa) , con l'addizionale ironia che Dioniso, oltre a essere virtual
mente presente se si accetta l' identificazione con il personaggio, e a 
essere per eccellenza «clio delle maschere», e anche in generale il piu 
presente in un testo poetico e nella sua composizione in quanto clio 
della poesia, tanto piu se si tratta di un poema dedicato alia meta
morfosi; oppurc «Ovidio lascia aperta Ia questione dell'identita di 
Acete con Dioniso>> pcrche vuole richiamarc l'attenzione sulla forte 
unita che si instaura tra i «Baccanti>> e il dio, e sulla capacita di Dioni
so di creare illusioni che i monali non possono controllare. 

L'impostazione deii'Inno america 7 e fortemente apologetica (cfr. 
DiBenedetto 2004, pp. 42-5; 277-8) : il tcsto, che sembra risalire al VI 
secolo a. C., non presupponc certo Ia stessa problematica di resistenza 
al dionisismo c incorporazione del culto di Dioniso nella polis chc 
troviamo in Euripide (cfr. Cassola 1975 , p. 287). Tuttavia e chiaro 
che le scclte narrative de.ll'lmro tendono a correggerc l'impostazione 
ncgativa del piu autorcvole testo epico relative a Dioniso, il pusso del 
libro VI dcll'IIiade (vv. t 32-7) sui clio e Licurgo. Ovidio inserisce nel
la narrazione del mito di Pen teo, come ammonimento curico di ironia 
tragica, uno dei piu «filo-bacchici>> tra i canti greci dedicati a Dioni
so, e lo mettc in bocca a un personaggio che e insieme un sopravvis
suto (l' unico) alla metamorfosi narrata nell'lnno, e una sorta di incar
nazione o maschcra di Dioniso stesso. (Per l'uso ricorrente di modelli 
innici nelle Metamor/osi ved. Barchiesi, in Hardie- Barchiesi- Hinds 
1999. pp. I I 2-26; T. Fuhrer, «HermeS>> cxxvn 1999· pp. 356-67; 
Y. Sycd, in A. Barchiesi - ] . Ri.ipke- S. Stephens (edd.), Rituals in 
ink, Stuttgart 2004, pp. 99-1 12.) La storia del rapimento da parte dei 
pirati tirreni e abbastanza nota alla fine del V secolo a.C. da formare 
il presupposto iniziale del Ciclope di Euripide ( 10 -22) . 

575 · manibus ... ligatis: il prigioniero appare in scena come Sino· 
ne in Virgilio, A en. II 57 manus iuuenem .. . post terga reuinctum: an
che Virgilio in quell'episodio aveva rielaborato modelli tragici. Se 
Penteo sapesse decifrare l'allusione a Virgilio , avrebbe motivo di 
preoccuparsi: Ia storia di Sinone e un esempio da manuale di come un 
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prigioniero indifeso possa provocare, solo con le sue parole e Ia sua 
capacit3 di suggestione, Ia cadura di un'intera citta. L'insistenza sulla 
cattivira di Acete in tutto il raccomo crea un ovvio parallelo con il to
tale dominio che i rapitori hanno su Dioniso nell'apologo: un tema 
ironico alia luce sia della possibilira che i due personaggi ne nascon
dano uno solo, sia del fatto che il nome Iatino del dio e normalmente 
Liber, il dio della liberta e della liberazione. 

576. Tyrrhen~ gmte: i cattivi dell'Inno omerico sono velocemente < 
identificati (w. 6-8) come «pirati tirreni», e si comporrano subito di 
conseguenza, balzando su Dioniso che credono una facile preda. Ovi
dio caratrerizza i suoi personaggi come marinai, disponibili anche a 
gesta criminali, come Licabante, uno dei peggiori fra i membri della 
ciurma, «espulso da una citta dell'Etruria» (vv. 624-5 ). Nel testo gre-
co TuQOTJVOL deve avere il valore originario di abitanti di alcune isole 
greche, come Lcmno, rna in epoca piu tarda il termine e comunemen-
te sinonimo di «Etruschi». Forse Ovidio ha un motivo particolare per 
fare un riferimento agli Etruschi; nel raccomo dcllo scandalo dei Bac
canali in Tito Livio, XXXIX 8, 8-9. 1 multo dolo, p/eraque per uim au
debantur. occulebat uim quod prae ululatibus tympanorumque et cym
balorum strepitu nulla uox quiritantium inter stupra et caedes exaudiri 
poterat. huius mali tabes ex Etruria Romam ueluti contagione morbi 
penetrauit («molte azioni erano perpetrate con l' insidia, rna nella 
maggior parte dei casi prevaleva Ia violenza. Era una violenza che re
stava celata tra gli strepiti e il frastuono di timpani e cembali, che im
pedivano di udirc Ia voce di quanti chiedevano aiuto in mezzo agli 
stupri e aile uccisioni. Questo male penetro come un conragio 
dall'Etruria a Roma») Ia descrizione negativa dci tiasi bacchici (al
quanto simile a! punto di vista di Penteo ai w. 533-7) e seguita da un 
riferimenro all'origine ctrusca dell'infiltrazione di questi riti e di que
ste sene in territorio romano. In ogni caso al v. 583 Acete si presenta 
come meonio, popolazione identificata con gli Etruschi sin da Erodo
to, I 94· Alla luce di questi collegamenti, non sembra probabile che il 
v. 576 sia spurio (come ritengono Heinsius e Tarrant 2004). Restano 
pero ragioni di sospetto almeno per quondam, Ia cui funzione narrati
va none chiara, e non si puo negare che l'anticipazione sarebbe elimi
nabile senza danno (a parte Tyrrhena, ved. sopra), con un risultato 
anchc sintatticamente elegante (cfr. Galasso 2006). 

577-8. Pentheus .. . differ!: di nuovo, come al v. 565 e sgg., Ovidio 
attira l'attenzione sull'ira di Pemeo, che e un vero filo conduttore di 
rutta l'azione, e trova espressione in moduli srilistici aspri (cfr. l'ab
bondanza di suoni -r- ai vv. 565-7 e 692-5, e Ia rima in-ureal v. 579). 
Si tratta di una costante della rappresentazione del tiranno in trage
dia, ma per questo aspetto Ovidio si allontana dal Penteo di Euripi-
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de, che e un personaggio meno monocorde e prowisto di una sua 
evoluzione psicologica; cfr. le note a 70I -33 e a 706-7. 

580. nomen ... parentum: Ia domanda corrisponde a quella che 
Penteo fa allo Straniero in Euripide, Bacch. 46o: questo e il punto di 
unione fra Ia trama di Euripide e Ia ripresa dell'Inno omerico 7· 

583. Maeonia: questa regione dell' Asia Minore, idenrificabile con < 
Ia Lidia, ripropone il problema della provenienza dei Tirreni in que
sto episodio, cfr. v. 576. D'altra parte Bacco stesso e definito «Meo
nio» in poesia, con riferimento al vino farnoso di Lidia e al culto hac
chico, cfr. Virgilio, Geor. IV 380, e , soprattutto , nclle Baccanti si 
presenta in scena proveniente «dalle terre aurifere di Lidi e Frigi» 
(w. 13-4); il suo tiaso che forma il coro viene dal lidio Tmolo (vv. 55, 
I 54); cfr. v. 234 «Un ciarlatano dalla terra Iidia» (detto da Penteo); so
prattutto, nello scambio con Penteo che per Ovidio fa da modello
cerniera fra le Baccanti e 1'Imro omerico, Dioniso-lo Straniero si pre
senta cosl: «[Penteo] "Dunque: per prima cosa dimmi a che stirpe 
appartieni" . [Dioniso] "Sai tu, forse ne hai sentito parlare, del fiorito 
Tmolo? ... dill io sono: Ia mia patriae Ia Lidia"» (vv. 460-4). Solo qui 
in Ovidio si ha patria con sillaba iniziale lunga, su piu di cenrocin
quanta attestazioni del sostantivo o dell'aggettivo corrispondenre; no
minativo e vocativo, con Ia normale misurazione breve, diventano im
possibili nell'csametro, salvo che ricorrere, come Virgilio fa piu di 
una volta, a sinalefe o prodelisione nella sillaba finale. Keith , in Boyd 
2002, p. 265 nota finemenre che Ia provenienza meonia di Acete, il 
narratore, puo funzionare come una glossa della fome di questo epi
sodio, J'Inno omerico a Dioniso. Gli inni omerici maggiori erano pro
babilmeme attribuiti a Omero in tutta Ia cultura ellenistico-romana di 
quest'epoca (cfr. Barchiesi, in Hardie- Barchiesi- Hinds I999. pp. 
123 · 5). Maeonides ha sei attestazioni in Ovidio, tuttc a indicare Ome-
ro; per usi analoghi di Maeonim, cfr. Orazio, Carm. I 6, 2 e IV 9, 5; 
Laus Pisonis 232; Ciris 62; Columella, I praef 30; si potrcbbe con
frontare l'imporranza d i Chio nel seguito del racconto , cfr. v. 597 
(Omero «uomo di Chio», cfr. h. Ap. 169-8 1, in riferimento anche a 
Delo; per Ia tradizione successiva ved. A. Barchiesi, «CA» XV I 996, 
p. 36 em. 104). 

588. ars ... erat: il tono sentenzioso e Ia visione cruda della vita dei 
lavoratori sui mare ricordano (anche se in una versione di stile voluta
mente piu eleva to) lo spirito dell' idillio 2 I del Corpus teocriteo, I Pe
scatori, che inizia con «Solo Ia poverta ... risveglia le arri: e lei che in
segna Ia fatica»; Ia vita del pescatore e quella del padre di Acete, vv. 
586-7. Per una visione ancora piu aspra del mestiere di pescatore cfr. 
Plauto, Rud. 290-305 . 

593· regimen ... carinae: il ruolo di timoniere coincide con quello 



226 COMMENTO 

dell'unico pirata che viene risparmiato dal dio, personaggio che 
nell'lnno omerico a Dioniso (v. 15) resta anonimo. Sia in greco sia in 
Iatino, il timoniere (xu~EQvTJl:T)~. guhernator) e figura di responsabi
lita usata anche come metafora di chi guida una comunita politica: 
puo darsi quindi che il ruolo, oltre a contrassegnare Ia superiorita 
morale e intellettuale di Acete sui suoi brutali compagni, agisca come 
ammonimento simbolico nei confronti di Penteo, «timoniere» della 
citta lanciato verso una catastrofe. 

594-6. Oleniae ... aptos: Acete da prova della propria arte di noc
chiero con una sofisticata enumerazione di punti di riferimento astro
nomici, tutti significativi per l'orientamento e soprattutto per Ia me
teorologia. La Capra e detta Olenia Secondo l'uso di Arato, 164, un 
epiteto dotto gia discusso dagli scoliasti antichi (cfr. Kidd 1997, p. 
243; Rosati 1996, a Her. 18, 188); si tratta di un'indicazione legata al 
pericolo della navigazione autunnale (come Arato enfatizza a 1 57·9 e 
679-82), un segnale confermato dal successivo nome delle Iadi. Tai
gete e una delle Pleiadi, gruppo stellare proverbialmente difficile da 
osservare e collegato anch'esso ai rischi della navigazione fra autunno 
e primo inverno (cfr. Kidd 1997, p. 274). II nome delle ladi e spesso 
ricondotto al greco iiELV «piovere» (cfr. Michalopoulos 2001 , p. 94), 
concerto che e anticipato dall'aggettivo pluuiale nel verso precedence: 
cfr. Virgilio, Aen. I 744 =Ill 516, con O 'Hara 1996, pp. 130 e 145; 
Ovidio, Fasti V 166. Infine,l'Orsa, segno fondamemale peri naviga
tori, probabilmente l'Orsa maggiore dato che si tratta di un greco e 
non di un fenicio (cfr. Ia nota a 44-5) . 

597· De/on ... oras: dopo Ia dettagliata autopresentazione del nar
ratore, che non ha owiamente paralleli nel modello innico, ci ritro
viamo nel pieno di un viaggio per mare, nel punto in cui si colloca 
l'incontro soprannaturale. La cotta della nave e verso Delo, e il rapi
memo del giovinetto awiene durante uno scalo a Chio, isola assai vi
cina alla costa Iidia; successivamente Bacco chiede di essere portato a 
Nasso (v. 636), rna Ia rotta viene deviata dai rapitori, sino ache il dio 
prende il controllo della nave e si fa portare da Acete a destinazione 
(v. 690 Dian, ved. nota ad Loc.).Il modello innico non contiene alcuna 
specificazione geografica. Nella versione di Apollodoro (Ill 5, 3 [38]) 
si dice che Dioniso prese a nolo una nave per andare da lcaria a Nas
so, rna i marinai lo rapirono per trarne riscatto facendo vela verso 
I' Asia. !gino, Fa h. 134, parla di un viaggio verso Nasso e di propositi 
di stupro da parte dei pirati tirreni (un tema che Ovidio race, purse
gnalando all'inizio l'aspetto virginale dell'adolescente, v. 6o7). Le iso
le menzionate in queste varianti hanno legami con il culto e Ia mitolo
gia di Dioniso (e con Ia viticolrura). 

6o5 . Opheltes: i nomi dei marinai (ne vengono forniti nel com pies-
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so nove sui venti totali: ved. v. 687; gli altri sono ricordati nel vivo 
della narrazione, ai vv. 615 sgg., 647, 671 sgg.) non sono presenti 
nell'lnno omerico, che ha una trama meno dettagliata, e comunque 
parla di «pirati» non di «marinai», rna ricorrono quasi idemici nella 
lista di dodici fornita da Igino, Fah. 1 34· Ovidio ha evitato di propor
re uno statico catalogo e ha valorizzato (se non escogitato lui stesso) il 
carattere espressivo di alcuni nomi (cfr. Ia nota a 617-9). L 'uso di no
mi greci parlanti, o almena rimotivati dal comesto, e un fenomeno ti
pico della poesia latina, rna il rapporto che si instaura qui tra alcuni 
degli antroponimi e l'attivita lavorativa (p. es. Proreus, «vedetta di 
prora») suggerisce anche una sorta di realismo basso: nomi parlami 
di que! tipo si adattano a umili marinai o a schiavi (cfr. il catalogo dei 
cani e quello delle ninfe nell'episodio di Atteone); alcri nomi sono in
vece dettati dalla tradizione epica. 

6o7. uirginea ... forma: l'immagine di giovinetta di Dioniso rap
presenta una correzione del modello innico, in cui si parlava di un dio 
«simile a un giovane uomo nel fiore dell 'eta» (v. 3); questa scelta reo
de ancora piu drammatico il rovesciamento dei rapporti di forza che 
seguira, e si collega bene con il contrasto tra femminilira e mascolinita 
che ha grande importanza sia nella cornice di quesro racconto sia nel 
modello di Euripide. 

6o8-Io. somno ... uideham: il riconoscimento da parte del nar
ratore e progressive e deduttivo, neli'Inno, invece, c'e un immedia
te impatto del soprannaturale. La descrizione e del tutto ellittica: cul
tus cfacies non sono rapprescmati, e questa senso di mistero va a in· 
trecciarsi con l'incerrezza sull'identita del narratore Acete (ved. Ia 
nota a 572-700). Mero SOIIIIIOque grauiS e basato su una formula epica 
solenne, come uino domiti somnoque sepulti di Ennio (Annales 288 
Skutsch) e somno uinoque so/uti di Virgilio (Aen. IX I 89; sepulti 236; 
urhem somno uinoque sepultam, II 265 ; cfr. Livio, TV 37, 2 graues 
somno epulisque incolas), rna l'uso di merum <<vino puro, non annac
quato» introduce una nota piu forte e trasgressiva- questa giovinetto 
e i1 dio dell'ebbrezza, del paradiso artificiale (cfr. Curzio Rufo, VIII 
9, 30 regem mero somnoque sopitum, in una presenrazione negativa di 
Alessandro, giovane eroico rna vizioso e <<dionisiaco»; Valerio Massi
mo, II 5, 4 mero somnoque sopitos). 

6 I 7-9. Lihys ... Epopeus: i nomi greci possono avere, in modo oc
casionale, qualche implicazione a livello di senso:f/auus ... Melantbus 
crea un contrasto fra aggettivo e nome, «biondo .. . Fiore Nero» (an
che in tensione con il precedente Lihys, che puo suggerire un uomo 
di pelle scura); forse significativa anche l'assonanza rispetto a Me
lanthius (!Melantheus, fratello di Melanto) , che e il piu depravato tra 
i lavoratori dcll'Odissea (XVII 212-4 ecc.); Epopeus potrebbe cssere 
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un nome di tipo professionale, dato che per btWl'tEU~ e linguistica
mente ipotizzabile il valore di «sorvegliante» dei rematori; poco pro
babile il nesso con Epopoios ipotizzaro da Michalopoulos 2001, pp. 
14-5; piu interessante (F. Williams, in Michalopoulos 2001 ) il nesso 
con le grida ritmiche dei rematori greci, anestate in Aristofane, Ran. 
208 come w OltOJt, w Ol'tOlt. lnoltre il nome e attestato in un paio di 
contesti che potrebbero essere significativi (un pescatore: Ateneo, 
VII 283b; Eliano, Nat. An. XV 23; un re famoso per Ia sua empieta, 
Diodoro, VI 6, 2). La frase adotta un modulo stilistico «infausto»: cfr. 
Virgilio, Aen. II 394-5 hoc Ripheus, hoc ipse Dymas omnisque iuuen
tus I laeta /acit (dove i Troiani portano in citta il rovinoso cavallo di 
Troia: Dioniso sulla nave e destinate a produrre un effetto simile 
all'inganno del cavallo). In contesto marinara, hortator e un calco del 
greco XEAE\JO't~~. gia attestato in Plauto, Mere. 695-7 sed coquos, I 
quasi in mari solet hortator remiges hortarier, I ita hortabatur; Ennio, 
Annales 467 Skutsch; Servia, ad A en. V 177, rna Ovidio sceglie una 
perifrasi elegante e complessa piu che un recnicismo. 

620. caeca cupido: e nesso di origine filosofica, cfr. Lucrezio, III 59 
bonorum caeca cupido. 11 proposito di trarre profitto da un riscatto 
non e dichiarato esplicitameme, mentre e chiaro nelle altre fonti del 
mito. 

623-5./urit . .. luebat: sui problemi creari dal riferimento all'Etru
ria in rapporto ai «pirati tirreni» dell'Inno omerico ved. le note a 576 
e a 583 . Lycabas ha un nome dalle implicazioni non evidenti (significa 
«anno» o altra misura di tempo in grcco; e conccpibile che abbia gio
cato un ruolo l'assonanza con /..uxo~. <dupo» dato il carattere spietato 
e violento del personaggio); Ia sua qualifica di esule bandito da una 
citra errusca ricorda il personaggio di Mezenzio nell'Ene1de, anche lui 
esiliaro da una citra etrusca per crudeli misfatti (per le analogie con 
Pemeo ved. Ia nota a 5 14). 

632-48. quid/acitis ... posita est: i dialoghi raggiungono un Livello 
di nervosa brevita che e insoliro in poesia epica; c'e da chiedersi se 
Ovidio stia consapevolmenre suggerendo un tono da poesia scenica: 
in tragedia classica, rna non nell'epos, dialoghi fatti di batture brevi 
(«sticomitie») sono parte della stile normale. Q uesto ci ricorda che il 
racconro e inserito in una situazione drammatica, parallela a! modello 
delle Baccanti di Euripide; sul problema dell 'influenza di tragedia co
mana ved. Ia nota a 511 -73 2. 

6 3 8. per mare ... iurant: il giuramento per il mare e naturale da 
parte di marinai (maria aspera iuro: il nocchiero Palinuro in Virgilio, 
A en' VI 3 5 I)' rna e anche un legame con un elemento potenzialmente 
traditore e infido, come mosrra l'ordine delle parole che accosta «ma
re» a «ingannatori». Quando un innamorato giura «per il mare» 
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(Her. 2, 35-6) non c'e da aspettarsi grande fedelta, visto che e un ele
memo proverbialmenre mutevole; piu solenne il giuramenro di Ovi
dio sresso ad Augusto in Trist. II 53· 

64 r. quid /acis, o demens: e Ia riscrittura, argutamente deformata, 
di un modulo della poesia amorosa (con il piu patetico a.'), cfr. Virgi
lio, Eel. 2, 6o quem fugis, a demens; Properzio, II 3oa, 1 quo fugis, a 
demens. 

642. "persequiturr retinens: e correzione di Tarrant per pro se 
quisque timet della tradizione manoscritta, che e insostenibile e po
trebbe derivare da imerferenza (cfr. forse Orazio, Serm. II 1, 23 cum 
sibi quisque timet). Per una congettura alternativa ved. M. Possanza, 
«BMCR» 2005 , o6.27; tuttavia, come nota Galasso 2006, l'incertezza 
rimane notevole e ci sono ragioni di pensare a cruces. 

656. /lebam: Ia reazione di pian to del narratore coincide con Ia si
mulazione del pianro da parte del dio, forse un altro indizio della ideo
rita fra i due che sta per essere ironicameme suggerita ai w. 6 58-6o. 

658-6o. praesentior ".fide: dicendo che nessun dio e piu presente < 
di lui, lo straniero propane un caso complesso di ironia drammatica: 
da un Ia to offre bona /ide un ammonimento a Pen teo, perfettamente 
funzionale alia situazione, dall'altro potrebbe voler insinuare che 
Dioniso e cosl presenre perche e proprio lui che parla - rna questa li
vello di ironia, conrro le regole normali della poesia drammatica, di
pende da un'informazione che non verra mai resa esplicita. In ogni 
caso questo narratore si esprime in modo assai consono alla poetica 
di Ovidio quando dice che cose troppo grandi per essere vere devono 
essere recepite come vere dall'ascoltatore. In questo ammonimento, 
se accettato, risiede per Penreo Ia salvezza, e per illettore di Ovidio 
una strategia di fru izione dell'intero poema. Se il narratore e dawero 
Dioniso, sarebbe una conferma dell'analogia che !ega il dio della fin
zione teatrale al poeta delle trasformazioni impossibili. D'altra parte 
dire che iJ dio C «piu preSCntC» di altri dei non e affatto illogico in Un 
quadro di pratica religiosa antica: le parole di Ovidio suonano quasi 
come Ia versione latina di certi studi moderni sui dionisismo, cfr. 
Seaford I 996, p. 3 5 «more than most Greek deities, Dionysos is imagi
ned as present (corsivo dell'autore) among his worshippers»; Henrichs 
in Carpenter-Faraone 1993, p. 19 «deus praesentissimus»; ved. anche 
Henrichs 199 5 sugli efferti dell' estasi e dell ' invasamenro. Questa 
aspetto e fonre di ironia tragica, sicuramenre con forte influsso su 
Ovidio, nella sticomitia fra Penreo e Dioniso nelle Baccant1; w. 500-2: 
«[Dioniso] "Eppure egli e qui, vicino, e vede cio che mi si fa subire"; 
[Penteo] "E dov'e? agli occhi miei, almeno, none manifesto"; [Dio
niso] "Non e lontano dame; rna tu personalmente non lo vedi, per
che sci empio"»; cfr. v. 848: «[Dioniso] : "Dioniso, ora e lavoro tuo -
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perche non sei lontano"». L'imenzione di Dioniso nella rragedia di 
Euripide era srara l'apparizione del dio come Ej.Lcpav~c; baij.lWV (v. 
22), rna naturalmente l'azione d ipende in gran parte dalla sua presen
za in incognito e dalla sua manipolazione obliqua di Penteo. In Iatino, 
l'ideologia delnumen praesens e adan ata sin da Virgilio, EeL. t, 41 al 
caso di Ottaviano come dio bncpavt'(c;, cfr. Orazio, Conn. Ill 5, 1-4; 
IV 14, 43; Ep. II 1, 15 praesenti tibi (con Brink 1982, ad loc.); Ovidio, 
Trist . II 54 per te praesentem conspicuumque deum. II comparative 
appare nella sfera religiosa in Virgilio, Aen. XII 24 5. 

664-5. hederae ... corymbis: nell'Inno omerico 7. 35-42, si hanno 
miracoli diversi: vino che sgorga sulla nave, profumo, tralci di vite 
sulla vela, edera fiorita e con grappoli che cresce sull'albero, e ghir
lande di fiori sugli scalmi (cfr. anche Ia versione di Seneca, Oed. 4 52-
6). Si deve confrontare, anche per il periodo storico, Ia J..--ylix attica di 
Exekias del 5 30 a.C. circa, dove vela e albero fanno crescere grappoli 
d'uva, e sette delfini anorniano Ia nave: Gasparri 1986, p. 489 n. 788. 
Ovidio puo presupporre uno sviluppo della pittura dionisiaca come 
quello che troviamo attestato a Pompei nel I sec. a.C. L'effetto esteri
co variopinto ed elegante e parallelo a quello del miracolo delle Mi
nieidi, IV 389-415 (cfr. Ia nota ad foe.). II corimbo, grappolo fiorito 
dell'edera, appare in Iatino sin da Virgilio, Eel. 3, 39· Ovidio innova 
l'aggettivo corymbt/er in Fasti I 393. cfr. qui racetm/eris. Sui corimbi 
ved. Plurarco, Quaestiones conuiuales 648£; Longo, II 26,1; Imerio, 
Declamationes 46, 42; soprattutto, Plinio, Nat. Hist . XVI 146-7/ruc
tum quoque candtdum ferentium aliis densus acinus et grandior, race
mis in orbem circumactis, qui uocantur corymbi, iidem Silenict; cum est 
minor acinus, sparsior racemus, simili modo ut in nigra. alicui et semen 
nigrum, alii crocatum, cuius coronis poetae utuntur, foliis minus nigris, 
quam quidam Nysiam, alii Bacchicam uocant, maximis inter nigras 
corymbis. quidam apud Graecos etiamnum duo genera Julius /aciunt a 
colore acinorum, erythranum et chrysocarpum («E ancora, delle edere 
a frutto bianco, alcune hanno acini fini e piu grandi, con grappoli di 
forma arrotondata chiamati corimbi , questi stessi sono invece detti 
Silenici quando presentano acini piu piccoli e piu radi, come awiene 
nell'edera nera. Una varieta hail seme nero, un'altra color zafferano
di corone di questa varieta fanno uso i poeti -, con foglie meno scure; 
alcuni Ia chiamano di Nisa, altri di Bacco e fra le edere nere e quella 
che ha i corimbi piu grandi. Alcuni autori greci in base al colore degli 
acini disringuono due sottospecie e le chiamano "rossiccia" e "dal 
fruno color dell 'oro"»). La popolarita dei corimbi come simbolo dio
nisiaco dipende dal parallelo con gli acini d'uva. 

666-7. racemtfer ... pampineis: l'uso del poetico pampineus srabili
sce un collegamento con il trionfo di Bacco in Virgilio, Aen. VI 804-5 
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nee qui pampineis uictor iugtt/lectit babenis I Liber, agens celso Nysae 
de uertice tigris («neanche Libero vittorioso che guida pariglie con re
dini pampinee, spingendo tigri dall'altissima ven a di Nisa») e soprar
tuno con Ia breve rappresenrazione del mito dei pirati tirreni in Pro
perzio, ill '7· 25 -6. Per Ia ghirlanda bacchica farra con le viti cfr. p. 
es. Orazio, Corm. Ill 2 5, 20 cingenlem uiridi tempora pam pi no (con il 
commento di Nisbet - Rudd 2004, ad foe.); racemi/er non e attestato 
prima di Ovidio, e composti arditi e insoliti si adanano bene allo stile 
della poesia dionisiaca per eccellenza, il ditirambo); per Ia designazio
ne del tirso cfr. Virgilio, EeL. 5, 29-3 1 Daphnis el Armenias curru sub
iungere tigris I instituit, Daphnis tbiasos inducere Bacchi I et/oliis len
las intexere molltbus bas/as («Dafni insegno a sonoporre al cocchio le 
tigri armene, e ancora Dafni insegno a introdurre i tiasi di Bacco e a 
intrecciare i flessibili tirsi di molle fogliame», dove bas/as e privo di 
connotazioni violente e l'uso di folii.r mollibus non permette una sicu
ra idenrificazione del materiale); Aen. VII 396 pampineasque gerunl 
incinctae pellibus bas/as ( «e cinte di pelli brandiscono asre ornate di 
pampini», dove nel contesto hastas crea ambiguita tra Ia designazione 
neutra e !'idea di una porenzialc arma; cfr. Euripide, Bacch. 25 e Ia 
nora a 7 12).ll tirso puo essere identificaro sia per l'uso di tralci di vi
re che per quello, comune, di edera. 

668-9. tigres ... pantberarum: l'apparizione degli animali ha preci- < 
si riscontri nel reperrorio figurat ivo del dionisismo, moho diffuso 
nell'Italia ellenizzata del I secolo a. C.: gli animali selvaggi indicano in 
genere non solo l'epifania rna anche il «trionfo>> di Bacco, spesso con 
riferimento alla vittoria sull 'Orienre indiano, all'opera di civilizzazio-
ne e all'azione di domare forze selvagge. Dioniso si trasformava in un 
leone, animale anch'esso presente nell'iconografia del dio, nell'Inno 
omerico 7 , 44 sgg. La tigre e associata al dio in poesia romana sin da 
Virgilio, Eel. 5, 29 sgg. (Dafni come nuovo Dioniso); cfr. poi Am. VI 
Bo5 (trionfo sugli l ndiani); Orazio, Corm. III 3. 13-4 (che sottolinea il 
miracolo dell 'ammansire le tigri per usarle come pariglia da tiro); 
Ovidio, Am. I 2, 47-8; Her. 2 , So; Ars I 545-50; 559 (quando Ovidio 
scrive, l'animale e stato mostrato ai Romani da Augusto e non e piu 
solo una presenza figurativa). L'associazione con Ia panrera, o leopar
do, e piu antica (lc attestazioni figurat ive sono piuttosto frequenti: 
Gasparri 1986, pp. 461 ; 463; 545). Per le linci ved. Virgilio, Geor. Ill 
264 (associate con Bacco); trainano il carro di Bacco in Met. TV 24-5 e 
gia in Properzio, lli 17, 8. Per simulacra cfr. IV 404 (con Ia nota ad 
loc.). Pictamm indica il manto scre2iato o maculato della fiera , rna in 
un contesro cos] irrcale di animali esotici fa pensare anche a figure di
pinte, cioe atle tipiche immagini del trionfo di Bacco con il correggio 
di belve addomesticate. Fera traduce, in qualche modo, Ia seconda 
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parte del termine greco JtdvtlTJQ, che deriva da Jtciv «tuttO>> e {hiQ 
«belva>>, e accemua Ia pericolosa natura della metamorfosi dionisiaca 
(cfr. Michalopoulos 2001 , p. 137 sg.) . 

67o-86. La metamorfosi in delfini. L'intera descrizione mirabolante 
sviluppa il racconto breve e asciutto dell'Imw omerico 7, a Dioniso, 
48 -53 «Essi fuggirono a poppa e intorno al timoniere dall'animo sag
gio si fermarono attoniti: il dio, d 'improvviso balzando, gherm1 il ca
po; e gli altri, evitando Ia sorte funesta, come videro, si gettarono fuo
ri tutti insieme, nel mare divino, e diventarono delfini. Ma il dio ebbe 
pieta del timoniere>>. Immagini di delfini sono particolarmente amate 
dai poeti tragici romani (cfr. Livia Andronico, s-6 Ribbeck; Accio, 
403-4 Ribbeck; in particolare l'ardito lessico di Pacuvio, 408 Rib
beck; Tarrant a Seneca, Ag. 449 sgg.), ed e possibile che Ovidio abbia 
presente modelli di questo tipo. I delfini sono spettacolo amato dai 
navigami e preziosa indicazione di tempeste imminenti: i pirati mi
scredenti sono quindi trasformati in animali miti, docili e utili alla na
vigazione, in antitesi con l'esplosione di ferinita selvatica che caratte
rizzera il finale della sto ria di Penteo. Per lo specifico collegamento 
con l'«invenzione» del coro dionisiaco e Ia sua musica ved. Ia nota a 
68 5. Ovidio, perc, riseme anche di rielaborazioni moderne, in elegan
te stile elegiaco, della metamorfosi in delfini , come quella di Proper
zio, III 17, 25-6 curuaque Tyrrhenos delphinum corpora nautas I inua
da pampinea desiluisse rate (in una poesia a Bacco in stile innico, che 
cita nel contesto Penteo, Licurgo, e Tebe e Nasso.). 

670-1. exsiluere .. . timor: il pun to di innesto della similitudine e 
facilitato dall 'uso di exsiluere, verba adatto sia alia reazione dei mari
nai sia (per amicipazione ironical alia !oro imminente metarnorfosi in 
delfini. Nel punta corrispondente del raccomo, l'lmw omerico hail 
meno espressivo £cpci~11{}Ev, <<fuggirono>> (v. 48). II nome specifico 
degli animali, delphines (in Ovidio sempre usato con dedinazione alia 
greca), e evitato in tutta Ia descrizione, con un divertente effetto di in
terrogazione al lettore, rispecchiato dalla bizzarra domanda di Lica
bante «in che razza di mostro stai trasformandoti ?» (vv. 673 -4); Ia 
messa a fuoco progrcssiva di curvatura, muso, narici, squame, pinne e 
coda falcata, consente al lettore di ricomporre l'intero repertorio ana
tomico del delfino. Distratto da questa esibizione di spettacolari sor
prese, Penteo non presta attenzione al messaggio importame che si 
nasconde nel racconto del suo prigioniero, e che corrisponde al ter
mine chiave insania (v. 67ol: presto sperimentera sui suo corpo gli ef
fetti di follia e allucinazione che Dioniso sa produrre. 

671-3. toto ... incipit: Ia congettura di Shackleton Bailey permette 
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di interpungere dopo incipit, che assume cosi maggiore rilievo dram
matico. 

685. in ... speciem: l'accostamento coni movimenti di un coro, un < 
gruppo di danzatori che si muove al suono di canto e musica, non va 
preso solo in modo esornativo: e parte fondamentale del senso della 
metamorfosi, e si accorda bene con l'adesione di Acete ai sacra dioni
siaci. I delfini sono animali che sembrano vivere in scuole, proverbial
mente attratti dalla musica (Piutarco, de sollertia animalium 984b; 
Eliano, Nat. An. II 6; Xll 45; Luciano, Nauigium 19); in particolare i 
movimenti circolari della !oro danza nell 'acqua vengono paragonati 
all'attivita di un coro, e specificamente di un coro dionisiaco (che e 
poi in Iatino iJ referente tipico del termine chorus): cfr. Arione, PMG 
939, 4-6; Pindaro, fr. I4ob, 13 -7 Maehler; Euripide, Hel. 1454-5 (con 
il commento di R. Kannicht, Heidelberg I969, p. 379); per Ia specifi-
ca disposizione ci~colare che caratterizza il ditirambo dionisiaco cfr. 
Pindaro, fr. 7ob (con A. D'Angour, How the dithyramb got its shape, 
«CQ>> XLVII 1997, pp. 33I-p). Del resto l'episodio narrato da Ovi
dio puo essere considerato rappresentativo della tradizione del diti
rambo, composizione mitologica in onore di Dioniso che poteva in
cludere dialoghi e illustrazioni della potenza del dio, e Arione, mitico 
inventore del ditirambo, e anch 'egli famoso per una miracolosa storia 
di delfini (cfr. Fasti IT 83 -I I 8). 

686. narrbus el/lant: Ia clausola e usata peri Cavalli del Sole in Vir
gilio, A en. XII t I 5 (che a sua volta si basa su Ennio, Annales 6o6 
Skutsch), e, in questa poem a, a II 8 5: il riuso ha un effetto sorpren
dente, dato che le narici soffiano acqua marina e non luce fiammeg
giante come nel caso dei cavalli del Sole. Patulis .. . naribus inoltre e 
formula poetica, usata in Lucrezio, V 1076 per i cavalli, e in Virgilio, 
Geor. I 376 per una mucca. 

69o. Dian: il restauro dell'accusativo greco Dian per Diam della 
(esile) tradizione manoscritta e una proposta mol to convinceme (Tar
rant 2004): Ia prosodia della prima sillaba, con vocale lunga, e sicura
mente grecizzante. II toponimo indica nel mondo greco isole diverse 
e ha un ruolo importante nei miti di Arianna, Teseo e Dioniso (su cui 
ved. Gantz 1993 , pp. I I 5-6 e 268-7o; cfr. Met. VIII I 74); qui, all a lu
ce del v. 636, e sicuramente un equivalente di Nasso, luogo dell'in
contro fra Dioniso e Arianna. Q uesta equivalenza e attestata da fonti 
autorevoli , p . es. Callimaco, fr. 6oi Pfeiffer (era iJ nome piu antico 
dell'isola): forse Bacco usa il nome anche per associazione con il con
certo di divino comenuto negli aggettivi Oi.o~ e dius. 

691 . sacrrs ... sacra: Ia ripetizione non e tollerabile, rna non si puo 
sanare con sicurezza: interessante Ia congettura di Tarrant thia.ris. 
Thiasus e attestato in Catullo e Virgilio rna non in Ovidio. Sacra /re-
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quento e sicuramente genuine dato il parallelismo con Ia domanda di 
Penteo al v. 58 I (cfr. anche l'uso di sacra ai vv. 574 e 576, quest'ulti
mo se genuine) e con il fmale dellibro v. 732, per cui Ia corruzione 
dovrebbe essere sacris. 

692. longis ... ambagibus: l'espressione (per l'uso dell'epiteto cfr. 
Lucrezio, VI 9I9; Orazio, Ep. I 7, 82; Virgilio, Aen. I }4I-2) denota 
l'impazienza di Penteo per Ia perdita di tempo, rna implica anche una 
polemica contro il carattere mirabolante ed enigmatico, quasi oraco
lare, della «parabola» di Acete: nell 'Jbir Ovidio indichera con amba
ges sia lo stile proverbialmente oscuro e allusive dell'Ibis di Callimaco 
(v. 59) sia )'enigma della Sfinge (v. 377); cfr. anche Ia discussione 
sull'uso dell' apparato soprannaturale nell'epos in Petronio, I 18, 6. 
Penteo del resto non e un appassionato di profezie e respinge anche 
messaggi molto piu espliciti dell'apologo di Acete (cfr. vv. 5 I 1-26). 

699-700. sponte .. . catenas: il poeta scarica Ia responsabilita del 
miracolo sulla tradizione (jama est ); del resto l'evento soprannaturale 
era riferito da testimoni, non mostrato sulla scena, nelle tragedie de
dicate a questo mito. Cfr. Ia nota a I -137 e Cadmo in IV 595-8; in 
Euripide, Bacch. 59 I -637. e Dioniso stesso, che, imprigionato in 
quanto Straniero, si Iibera e commenta Ia sua stessa rivelazione. 
L'uso di sponte sua ... sponte ma ricorda un altro miracolo della stes
sa tragedia,la liberazione delle donne dalla prigionia, con l'uso di au
tomata (v. 44T DiBenedetto 2004, p. 347), anch'esso ovviamente ri
ferito da un testimone e non messo in scena; cfr. anche Nonno, 
XLIV 14 sgg. 

701 -33. La fine di Penteo. E interessante notare che Penteo non mani
festa segni di allucinazione 0 contagia rispetto ai misteri bacchici: e 
mosso costantemente dall'ira (cfr. Ia nota a 577-8) e dall'empiera rna 
non e posseduto dalle visioni dionisiache; per rappresentazioni diver
se del suo stato mentale, cfr. Euripide, Bacch. 918-2.2. (con R. Seaford, 
«CQ» XXXI 1981 , pp. 251. -75; XXXVII 1987, pp. 76-8); Virgilio, 
Aen. IV 469-70 (dove Didone e paragonata non solo a Penteo, rna a 
una spccifica rappresentazione teatralc della sua furia) . Di converso 
Ovidio non spende una parola per illustrare l'efferto di Dioniso (o di 
altre potenze soprannaturali) sulle Menadi, e lascia al lettore, che 
condivide il pun to di vista narrative di Penteo, il compito di affronta
re Ia loro frenesia senza avere strumenti per interpretarla: Pen teo, ot
tenebrato lui stesso, aveva parlato nella sua invettiva di furore di insa
nia (vv. 53 1, 536), ora iJ narratore adona lo stesso linguaggio senza 
spiegazione e senza proporre una causa (vv. 71 1 insano; 716 /urens). 
Non a caso estate sinora omesso qualsiasi riferimento a un dato cru
ciale del mito euripideo, il fatto che le donne di Tebe - in particolare 
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le sorelle di Semele- sono state colpire da delirio ad opera di Dioniso 
come punizione per Ia I oro resistenza aJ clio (cfr. Bacch. 26-42) e si so
no gia scatenare di fronte a un primo tentative d i invadere iJ loro spa
zio orgiastico (vv. 664-774). U progetto di una vera e propria azione 
militare contro le Menadi e ricorrente nelle Baccanti (cfr. p. es. vv. 50-
3; 8o9), rna nella tragedia questa idea funziona come una wggestio 
falsi; a essa segue l'invenzione, molto piu originale e sconvolgente, del 
Penteo travestito da donna, umiliato, e voyeuristico. Ovidio, a sua 
volta, sorprende illertore, adottando una rappresentazione di Penteo 
in termini piu elevati rispetto a Euripide, quasi fosse rispettoso della 
dignita di una presentazione epica. Si puo osservare che ci sono indi
zi di un Penteo guerriero, e quindi di un Dioniso guerriero, nella rap
presentazione della saga fatta da Eschilo (autore noro a Ovidio, c che 
poteva aver avuto influenza su tragedie romane repubblicane dedica
te a questa saga: Gantz 1993 , p. 483 ). Una breve allusione nelle Eu
menidi (nel discorso della Pizia, vv. 24-6; peril tern a belli co nelle Bac
canti e i rapporti con Eschilo cfr. DiBenedetto 2004, pp. 16-8; 35-9; 
279-80; 400), forse relativa al perduro Penteo, fa pensare a una sorta 
di battaglia tra le forze governative e iJ paratlossale esercito di Dioni
so. Perle tracce di questa rradizione nella pittura vascolare cfr. Gantz 
1993, p. 483 . In Ovidio, come anche in Euripitle, pero, lo slancio 
guerriero di Penteo finisce in una scena di miscra imporenza e di re
gressione quasi infantile. 

702. electus . .. Cithaeron: fa pensare all'istituzione bacchica delle 
fesre orgiastiche biennali, o trieterica, che saranno rappresentate co
me istituzioni religiose nel scguito del poema: cfr. VI 587; IX 641 -2. 
Nella tragedia greca, tuttavia, e piu tardi in Seneca rragico, c piu co
mune trovare il Citerone associate a miti sanguinosi come quello di 
Atteone e Penteo (per Atteone ved. le note a 140, I43 , e 155-62), 
piuttosto che come luogo di culto delle Menadi. In Euripide, Phoen. 
1751 -2, Antigone dice di volersi ritirare in un luogo sacro delle Mena
di, inaccessibile, ed e legittimo supporre che si tratti del Citerone; rna 
nelle Baccanti non si fa riferimento a una vera c propria fondazione di 
rituali o di luoghi di culto: iJ Cicerone e importance come luogo dove 
le Baccanti si sono liberate dalla vita cittadina (cfr. v. 62); nella rradi
zione greca si trovano pero accenni generici al Citerone come paesag
gio visiraro dall'estasi delle Menadi (p. es. Aristofane, Thesm. 996). In 
poesia latina esistc un filone in cui il Cicerone, invece che essere visro 
come luogo funestato dal sangue di Atteone e Penteo e dalla maledi
zione di Edipo, viene rivalutato come spazio sacro a Sacco e ai suoi 
riruali: Accio, 243-4 Ribbeck ubi sanctus Cithaeron I /rondet uirrdanli
bus /etts; Tragica /ragmen/a incertorum poetamm, 2 17 Rib beck Liber, 



COMMENTO 

qui augusta haec loco Cithaeronis colis; Virgilio, Aen. IV 300-4 saeuit 
inops animi totamque incensa per urbem I bacchatur, qua/is commotis 
excita sacris I Thyias, ubi audita stimulant trieterica Baccho I orgia IIOC

tumusque uocat clamore Cithaeron («infuria smarrita nell' animo e ar
dente delira per tutta Ia citta, come una Tiade eccitata al destarsi dei 
riti, quando udito Bacco Ia stimolano le orge biennali e Ia richiama 
con grida il notturno Citerone»); Ovidio, Met. II 223 natusque ad sa
cra Cithaeron. 

704-5. ut /remit ... amorem: Ia similitudine e ironicamente sfasata 
rispetto aUo stile epico tradizionale, dove questo tipo di immagine si 
riferisce di solito a un guerriero che entra in battaglia (cfr. Omero, II. 
VI 506-II = XV 263-8, Paride ed Ettore; Eschilo, Sept. 392-4, l'eroe 
Tid eo si sian cia in battaglia; Apollonio Rodio, III I2 5 9-62, Giasone 
che si prepara alla sua aristia; Ennio, Annales 53 5-9 Skutsch; Virgilio, 
A en. XI 492-7, Turno; Macrobio, VI 3, 7-8; sulla tradizione epica del
la similitudine ved. M. von Albrecht, «Hermes» XCVII I 969, pp. 
333-45; P . Wiilfing von Martitz, in 0. Skutsch (ed.), Ennius, Van
doeuvres-Geneve I972, pp. 26I -7o; Skutsch 1985 , pp. 683-7). L'in
tenzione di creare una piena consonanza tra similitudine e tern a guer
riero e, paradossalmente, piu fone che nei modelli di Omero, Ennio e 
Virgilio: il cavaUo di Ovidio non e solo un fiero animale ponato dagli 
istinti verso Ia Iibera corsa o il sesso o il cibo, rna e un cavaUo da guer
ra spinto daU'amor pugnae e dal segnale di battaglia del trombettiere. 
Siamo di fronte a un esemplare addestrato per Ia cavalleria, non a un 
purosangue a! pascola. I segnali allusivi indirizzano quindi verso 
Apollonio - La cui similitudine e piu militaresca di quella di Omero
che parla di un cavallo «marziale» che «desidera Ia guerra», e piu an
cora verso Eschilo, che, nei Sette contra Tebe, tragedia spesso consi
derata culmine della poesia guerriera, aveva assimilato Tideo a un ca
vaUo che «desidera Ia guerra» e «si slancia ascoltando il grido della 
tromba». Questa ricerca del paraUelismo fra similitudine e racconto 
risponde ai requisiti della critica letteraria antica, che si poneva di 
continuo il problema della coerenza nelle similitudini omeriche (cfr. 
Skutsch 198 5, p. 68 5 su Ennio, con bibliografia), rna poi lo sviluppo 
del racconto si incarica d i frustrare l'aspettativa creata. Nelle Baccanti 
di Euripide, in situazione corrispondente, Penteo accetta un travesti
memo, per lui umiliante , da baccante per potersi avvicinare aile don
ne furenti , e cosl gia compromette Ia propria im egrita e irnmagine 
prima di essere annientato fisicamente. Ovidio, invece, sembra cerca
re per Pemeo un 'identita piu consona a quella di un eroe epico, per 
mostrarne poi l'improvvisa distruzione, con un incredibile trionfo 
della donna sui guerriero (cfr. v. 728 uictoria). C'e inoltre un ironico 
comrasto con l'immagine animale usata nella tragedia per indicarc lo 
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slancio orgiastico delle baccanti che lasciano Tebe e vanno verso Ia 
montagna ( vv. I 6 3-5 «si avventa come puledra saltellante verso il 
monte»). 

706-7. Penthea ... ira: per !'ultima volta viene enfatizzata Ia domi- < 
name dell'ira, diversa daUe complesse motivazioni del Pemeo di Eu
ripide; Ovidio e coerente con il modello del genere tragico e della 
rappresentazione del tiranno in tragedia; forse anche con specifici 
modelli in tragedie del filone dionisiaco, cfr. Nevio, Lucurgus 3 5 Rib
beck ne i/le mei Jeri in genii [iram] atque animi acrem acrimoniam (e 
Virgilio, Aen. III I4 acri .. . Lycurgo), dove iram e integrazione metri 
causa di Ribbeck: e presumibile che nel frammento parlasse il sangui
gno tiranno trace Licurgo, pronto a perseguitare Bacco (e anche in 
quella tragedia, verosimilmente, parlando di fronte a un Bacco in in
cognito), in una situazione caratterizzata da una sona di paradossale 
fusione tra autocoscienza compiaciuta e violenza spontanea. Nelle 
Baccanti il tema dell'ira e imponante nella fase centrale della tragedia, 
il comrasto tra Pemeo e lo Straniero, rna cambia significato e poi spa
risce nel sorprendente finale, in cui Penteo prima di morire subisce 
una trasformazione umiliante e paralizzante. Per il tema dell' ira ved. i 
vv. 647 O"tijaov 1t6b', 6Qytj ()' u1t6~ec; ijauxov 1toba; 67o- 1, in cui Ia 
«velocita degli impulsi» di Penteo e spiegata dal Messaggero come un 
temperamento «troppo regale»; 794-5, in cui Dioniso descrive ironi
cameme Penteo come un essere anirnalesco che in preda all 'emozione 
(thl!J.OUIJ.EVOc;) «Scalcia contro il pungolo»; rna diversa e Ia «leggera 
follia» che Dioniso comincia a infondergli nel finale ( v. 8 p). 

708-9. monte ... campus: Ia dinamica dello scomro e un po' diver
sa da quella delle Baccanti e mostra qualche influsso della scena della 
morte di Penteo in Teocrito, 26. E interessante che si sottolinei come 
lo spazio dell'azione sia sgombro di alberi (vv. 709-Io) dato che nel 
dettagliato racconto di Euripide gioca un ruolo importante l'abete su 
cui sale Pen teo (vv. Io6I-1 II ). Come in Euripide, c'e una fone sotto
lineatura dell'aspetto visivo (spectabilis .. . cernentem .. . uidet, anche 
se ved. Ia nota a 72 5 ), rna con una innovazione di Ovidio: Ia scena del 
delitto e molto piu simile a un vero e proprio teatro (cfr. v. 709 spec
tabilis undique), o forse piu precisameme «anfiteatro» se si pensa al 
sangue che scorrera e alla confusione tra uomo e animale. 

713-5. mater ... a per: in Euripide si parla prima confusamente di 
una «bestia arrampicatrice» da eliminare (vv. I 107-8), poi del trofeo 
di una «testa di leone» (vv. I 141-2; cfr. 1 196, 1214-5 ), rna anche di un 
«vitellino giovane» (v. It8 5 ): si tratta di espressioni dell'invasamento 
di Agave rna anche di aUusioni alla potenza metamorfica del dio che 
domina tutta l'azione della tragedia. 

719-22. matertera ... abstulit: sulla base di un'etimologia di Auto-



COMMilNTO 

noe del tipo «colei che conosce se stessa» (ved.la nota a 198-203; di
versamente Michalopoulos 2001 , p. 54), il nome entrain contrasto 
ironico con Ia siruazione, dato che Ia madre di Atteone non riconosce 
piu il nome del suo stesso figlio ne, tantomeno, quello del nipote. 

720. Autonoes: e un bell'intervento di Tarrant sul trarnandato Au
tonoe: cosl fra l'altro acquista piu valore l'effetto del nome proprio e 
della sua collocazione. 

72 5. uisis: il riferimento alia visione scatena una violenta ambiguita, 
dato che Ia metarnorfosi opera non sulla vittima (come nel caso di At
teone), rna nella mente della torturatrice, che «vede>> un Pen teo diverso 
da come lo vediamo noi: Ovidio porta all'estremo Ia situazione per sot
tolineare il potere illusionistico del dio che sconvolge le menti. 

726-7. colla ... cruentis: nel crescendo finale, Penteo conosce Ia 
morte piu orrida che Ia fantasia tragica possa immaginare: morire per 
mano della propria madre, e inoltre essere decapitate (un vero incu
bo questo per un letrore romano, dato che a Roma Ia decapitazione e 
sinonimo di pena capitate e di infamia). Ovidio imprime una violenta 
accelerazione quando il racconto raggiunge l'inquadratura piu inso
stenibile: per un attimo non e facile distinguere Ia frenetica rotazione 
del capo di Agave (colla ... crilrem) e Ia lacerazione del capo di Pen
teo dal tronco (caput). Auolsumque caput e usato da Virgilio (Aen. II 
5 58) per descrivere il cadavere mutilate del re Priamo (uno dei nume
rosi nessi patetici fra Tebe e Troia, due capitali dell'epos tragico) . I 
lettori romani potevano pensare allo strazio del corpo di Pompeo 
(Lucano, I 685-6) o di Crasso Oa cui testa venne usata dai Pani in una 
macabra messa in scena tratra dalle Baccanti: Plutarco, Crass. 33· 3-4). 
L'ultimo grido di Penteo, dopo tanta superbia, e uguale alia voce di 
un l:iambino indifeso (aspice, mater!), mentre in Euripide (w. 1118-
21) gli veniva concesso lo spazio di una vera e propria supplica finale. 

728. clamat ... est!: si ha una forte sintesi del modello euripideo, 
in particolare v. 1168 sgg., dove Agave ha spazio per una prolungata 
scena di vitroria e rientra a Tebe recando Ia testa della sua preda. In 
Euripide domina, inoltre,l'idea di una caccia gloriosa (cfr. w. 1201· 
2) e di un trofeo (vv. 1239·40), in Ovidio, invece, si ha quasi un 
trionfo con esibizione delle spoglie. Forse e significative che per un 
romano Bacco puo essere visto quale inventore del trionfo: Plinio, 
Nat. Hist . VII 191; cfr. Diodoro, IV 5, 2; Varrone, Lat. Vl68, su 
triumphus e thriambos. Per vari usi significativi dell'interiezione io! 
ved. Orazio, Ars 460 io ciues con Brink 198 5, p. 42 5; io triumphe 
(Varrone, Lat. VI 68; Orazio, Epod. 9, 21 ; Livio, XXIV 10, 10); piu 
specifico Virgilio, A en. VII 400 io matres, audite (unico esempio 
dell'interiezione nell'Eneide, in contesto bacchico). ll grido che con
traddistingue il tiaso bacchico, euhoe, e invece riservato da Ovidio a 
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simulazioni di rituali bacchici (IV 523; VI 597); anche in questo caso 
il modello e Virgilio, cfr. l'invasamento bacchico simulate da Arnata 
in Aen. VII 389. 

729. non citius: come formula iniziale di similitudine non ricorre 
altrove in Iatino. Sugli agganci tra narrazione e similitudine in Ovidio, 
spesso dinarnici e innovativi, ved.l'analisi di Baldo 1995, pp. 186-7 e 
nt. 98. 

729-31. /ron des . . . ne/andis: Ia similitudine conferma Ia poetica < 
del delirio e dello straniamento che domina questo finale: l'immagine 
delle foglie strappate dal vento non e usata di solito per contesti cosl 
macabri, ed e un elemento di congiunzione tra successive generazioni 
di poeti greco-latini fin da Omero, II. VI 146-9 (generazioni di uomi-
ni scompaiono, altre sono generate; cfr. XXI 464-6); Mimnermo, fr. 
2, 1-2 West; Simonide, fr. 19, 2 West, che cita esplicitarnente Omero; 
Museo, in Clemente Alessandrino, Strom. VI 378; Pindaro fr. 346 
~aehler (in connessione con una tradizione orfica nota anche a Virgi
~o. secondo H. Lloyd-Jones, «Maia» XIX 1967, p. 206 sgg.); Bacchi
lide, 5. 63-7 (che trasferisce il riferimento dalla caducita o transito
rieta umana a! destino delle anime); Aristofane, Au. 68 5; Virgilio, 
Aen. VI 309· 10 quam multa in siluis autumni/rigore primo I lapsa ca
dunt folia (come Bacchilide, in ambientazione ultraterrena); Orazio, 
Ars 6o-3 (il motivo e trasferito, con sorprendente innovazione, alia 
caducita delle tradizioni linguistiche); su tutra Ia tradizione ved. D. 
Sider, in D. Boedeker- D. Sider (edd.), The new Simon ides, Oxford 
2001 , pp. 272-88; Brink 197 1, pp. 146-9. Alcuni di questi autori sono 
consapevoli che iltopos delle «generazioni successive di umani» im
plica, per un processo di autoriflessivita letteraria, !'idea di «gencra
zioni successive di autori». Dato che l'elemento costantc di tutta Ia 
tradizione, pur nei suoi numerosi adattamenti, e una sorta di contcm
plazione elegiaca della transitorieta della condizione mortale in un 
quadro di analogia con i ritmi della natura, e provocatorio da parte di 
Ovidio applicare Ia similiLUdine a una fine cosl violenta, insolita e in
naturale, e paragonare le foglie non a individui di una specie, ma a 
parti organiche di un corpo unico che vicne fatro a pczzi. Ovidio sug· 
gerisce una memoria specifica sia dell'archetipo omcrico (con «Ven
to» soggetto dell'azione come in 1/. VI 147) sia della versione virgilia-
na (come in Virgilio e in altri imitatori di Omero, si parla solo di 
caduta delle foglie e non di ricrescita, e viene ripreso in ugualc posi
zione metrica autumni/rigore). n contrasto e ancora piu pungentc se 
si pensa che negli adattarnenti della lirica corale e di Virgilio c'era un 
riferimento al destino ultraterreno delle anime, mentre qui Pemeo 
viene annientato in modo totale e senza possibile compensazione. I 
misteri dionisiaci che ha spiato non possono cerro offrirgli conforto e 
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Ia somiglianza tra Ia sua fine e quella di Orfeo, fondatore di una dot
trina di sopravvivenza oltre il dolore e Ia morte, rimane solo esteriore. 
La sua fine, inoltre, e eccezionale in questo poema in quanto non pre
vede nessuna metamorfosi compensativa: il suo corpo si dissolve sen
za lasciare traccia (cfr. Henderson 1979, p. 7). Nel finale della trage
dia di Euripide si sono colti riecheggiamenti di esperienze misteriche 
(cfr. Seaford 1996, pp. 42-3), che portano a un effetto di frustrazione, 
dato che Pemeo prova le emozioni quasi estatiche di un iniziando ma 
viene poi trasformato in una vittima, e defraudato della promessa di 
immortalita tipica delle tradizioni iniziatiche. Forse Ovidio e consa
pevole di questo contrasto: Ia sua scelta dell'immagine di una pianta 
dalle foglie caduche e piu significativa se si considera che fra le lamel
le dionisiache, destinate a essere poggiate sulla bocca del defunto per 
il suo viaggio ultraterreno, ricorrono varie forme di foglia semprever
de (vite, edera, mirto, olivo). Secondo Diodoro Siculo (III 62, 6-8) Ia 
storia dello smembramento di Dioniso da parte dei Giganti figli della 
terra - una storia che funziona come il rovescio del mito di Pen teo- e 
un'imrnagine orfica che si riferisce in realta allo smembramento della 
vite da parte dei lavoratori della terra. 

732·3· Talibus . .. aras: il finale mette in primo piano Ia contraddi
zione tra le mani nefande delle baccanti selvagge e le mani pie delle 
donne tebane che celebrano, in un contesto cittadino e non sdvaggio, 
i regolari riti di Dioniso, e non le sue orgie sfrenate e danze veementi. 
Ovidio riesce a esprimerc in questo passaggio narrative asciutto e 
senza commcnti Ia duplicita tradizionalc del culto di Bacco e !'alone 
di ansieta che sempre si sprigiona da questo dio di frontiera tra sel
vaggio e civilizzato. La concordia delle donne tebane nel nuovo culto 
e sorprendentemente smentita al principio dellibro IV, che, in modo 
inusuale per un libro epico, inizia con At non, mail narratore stesso si 
affrettera ad unirsi aHa voce delle adoratrici di Dioniso, quasi a met
tersi al sicuro mentre narra queste storie di resistenza e lacerazione 
(cfr. IV I 1-32 con Barkan 1986, pp. 38-9). La dissociazione finale di 
Ovidio contrasta con Ia comprensione deU'operato di Dioniso e del 
suo culto nell 'epilogo delle Baccanti. A prima vista Ovidio sembra piu 
vicino a Teocrito, 26, rna quello di Ovidio e un vasto poema mitologi
co in cui il rapporto fra Ia potenza divina e gli umani viene continua
mente tematizzato, mentre quella di Teocrito e una breve trattazione 
di un singolo mito. lnoltre, anche rispetto aile Baccanti, colpisce l'as
senza di qualsiasi rinsavim ento di Agave e di qualsiasi accenno alia 
compositio membrorum, Ia scena che (e stato ipotizzato sulla base del 
testo lacunoso e di un 'imitazione cristiana: sui margini di dubbio di 
questa ricostruzione ved. DiBenedetto 2004, pp. 160-4, con biblio
grafia) doveva proporre se non una consolazione almeno una qualche 

LIURO Ill , 7:29·7]) 

forma di epilogo sui piano dei rapporti fra i personaggi. In Euripide, 
Agave deve separarsi dalle donne di Tebe, cfr. Bacch. I 387 «altre fac
ciano le baccam i, altre ci pensino» (cfr. Di Benedetto 2004, p . I 2: «il 
dio e coinvolto nella tristezza illimitata di un finale di tragedia dove le 
ultime parole sono di dissociazione rispetto al culto dionisiaco»). 
D 'altra parte, se Ovidio lascia intendere qui che Ia storia di Penteo 
possa avere dopo tutto un messaggio costruttivo, ben diversa sara Ia 
lettura che di questa storia clara Giunone (IV 423 -3 I): il furore dioni
siaco delle baccanti tebane verra imitate e deviate da Giunone nella 
terribile e perversa vicenda di lno, dove il sacro errore del mito di 
Penteo verra replicate con strumemi di simulazione infernale, in una 
sorta di metateatro della crudelta. 

733· Ism en ides: rico rre in comesto simile in Non no, XL VI 172. 
L'Ismeno e frequente accanto a Dirce come elemento identificativo 
di Tebe (cfr. Euripide, Supp. 1214 «Ia citta dell'lsmeno»), caratteriz
zata e delimitata da queste due acque; inoltre l'idronimo talora e col
legato al santuario Ismenion di Apollo, dio tradizionale accanto al 
quale il nuovo dio Bacco dcve trovarc spazio; cfr. Met. VI 159 lsmeni
des (in un appello della profetessa Manto, figlia di Tiresia, che richia
ma le donne tebane agli obblighi religiosi nei confronti di Apollo). 
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