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Recentemente E. G. Turner con molta fatica e pazienza ha ricuperato
da vari papiri d'Ossirinco (3368,3369, 3370) ln Pezzo discretamente
ampio dell'inizio del Misumenos di Menandro. Il pap. 3369 (w.12-54;
78:94, ricopre parzialmente il 33ó8 (w. 1-18; 33-45 5L-59;64-68;85-
100); il 3370 corrisponde ai w. 30-43. Del 3368 c'è poi un frammento
di 8 versi, segnato come fr. C; dei primi 16 versi si aveva in precedenza
la parte centrale nel PIFAO, inv. 89, pubblicato da B. Boyaval nel 1970
("ZPE' 6, 197O,1 sgg.). In conclusione, solo l'inizio, contenente un fa-
moso monotogo di Trasonide, è completo: il resto è in condizioni non
buone, e si deve essere grati al Turner e ai parteciPanti a un seminario
londinese nell'autunno del L977 per avere awiato la comprensione di
questo testo. Le difficoltà non sono né poche né lievi; lo prova il fatto
che il Turner, di solito rapido nel far conoscere i nuovi testi paPiracei, vi
ha lavorato a lungo, pubblicando prima una trascrizione pzrziale di
33ó8 nel L973 (The Papyrologist at Work, "Greek Roman and Byzan-
tine Monograph" 6, L97 3,48-50), poi tutto il testo ricuperato nel 1977
(The Lost Beginning of Menander Misoumenos, "Proc. of the Brit.
Acad." London 63, 1977,315-31) e infine nel volume XLVIII degli
Oxyrhynchus Papyri, 1981, 2-21, dove i papiri hanno preso i numeri
indicati sopra, compreso il 337I contenente poche lettere del titolo
della commedia e del nome dell'autore. Ancora un segno delle difficoltà
è la scarsità dei contributi posteriori alla pubblicazione finale, i quali si

sono limitati quasi esclusivemente al monologo di Trasonide, che ora è
intero ed è un bel brano di poesia.

Ora naturalmente bisogna rifarsi al testo della pubblicazione definiti-
va del Turner, che ha anche una traduzione con ampie note. La ricostru-
zione che qui presento cerca di cogliere il nesso dei pensieri, il costrutto
sintattico e, qualche volta, il lessico; non vuole.essere un'edizione, per-
ché gran parte delle integrazioni proposte sarebbe Posta nell'apparato
critico. Ma questo modo di offrire il testo agevola" molto la stampa e la
lettura, ed è valido avendo lo scopo di suscitare nuove idee, che contri-
buiscano a migliorare la lezione e I'interpretazione. L'aggiunta della tra-
duzione mi dispensa da molte spiegazioni; le note che ho dato non vo-
gliono essere un commento continuo, ma si limitano a spiegare e giusti-
iicare le lezioni proposte. Solo alla fine tratto alcuni problemi relativi
alla trama della commedia.
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Probabilmente altri frammeùti verranno fuori presto dalla raccolta
dei papiri di ossirinco e renderanno superflua gran parre della bibliogra-
fia, come è awenuto del monologo iniziale di Trasonide, quale si può
vedere dall'edizione del Sandbach (Oxford I971, p. 81; Commentary
p. 442 sg.; 743 sg.). Ma questa è la sorte dei nostri studi: anzi, c'è da
augurarsi di essere continuamente superati per effetto di nuovi ritrova-
menti, perché il progresso sia più rapido e più sicuro.

(@p.) ó NU6 -où 7à.p 6fi ùteiorov \,ppo6írqs pépoc
peréyec îeCsv; èv ooí re repi rotnav lró1ot
nlreiorot lréTovrat gpowíùes r' èpurwaí -
ó"p' à\)tov dv| p<inrosv rtv' à.lì.ubrepov5 èóparcas; lp' èpCowa \uonorpcîrepov;
npbc raís èpauroú vúv |úpac Eon1t<' è7ò:
èv rds orevurCo,repurarrí r' iiva rcúru,
Gr') à.pgorépas péyn vúu peooúor1s oov oye6òv
élòv tca|eú6eu rftv r' èpayévr1v éyew.10 rap' èpo\ 7ú,p èorw éu6ov éfeor'w ré pot
rcai poú\opatroú0 '.ós àz èppavéorara
èp(ov r$, oú rods 6', haúpíc,p 6é pt
ye q{ <iv o s 6lv ro c è o riù aíp e r d:r e p ov
è orr1lrcévatl r pé povrt rcaL \a\oúvrí oou

15 fdros ó'Otù )reyóplevov oít6è rcvví, pà. robs Oeorls,
vúy lèllp1róv èorw-ó 6' épòs 6eorórr7c
óqr!, p 0 é pous pé oou ne p tnarei, gt\oogl96v
rootalúr'. gnùye.i g'. oú 6púvós e[w' hc.tlé r!us.
6 úv ar at 6 lg7 p gg av 7' è 7 rcafr a\e íW e otl' èv 0 a6 í ;20 àì,I'oú6è tcóWfegrfiv |úpav. ù 6uowXús,
,ríoú rca?eúrdees,. oú p' àtrorcvaieq, tepnrardtv.
fi rov rca0elú6ers; repípeu', ei p' ètpqtopùs
itpQs. (@ù ópù' olù 6' a,úròs f [f]e],riÀu0os
rt gvlralólpevoc; rórfelpa rcelrcuo?e[c _ oíhrore25 fu' èpoú úp -l ll rò roo)ro[v] ùrò ooprú nQev:(Fe.) rós 6' àv è|rcél,euov olfrcla0eú6[o]zres; (@p.),féro,
éoet olt z', ósl éome, rcniepùv èpós.(fe.) leloeì.0e rcld,v vttv, tis parcó.pt. (@p.) èv ranl Tà"própet wvlapxóc zs.:(fe.) [o)ú r'ó(s) òeryós g[ovéíc.

Lectiones integratae quibus nullum nomen appictum est meee sunt.
13 suppl- Tu(rner) 14 Rea 15 Tu et Austin ló west 17 Handlev
19 6]rorp. Tu. B 6pQs; (@p.) lero Sandbach, épg.s; (@p.)ópó Barrett oíú
Handley Èt{leÀ. Austin 24 úrlelpa sandbach j5 initium sandbach rotritr-
ro[u] Tu 26 èlt<é'h. et [r]o0eu6[o]rrec Tu 2Z d:slTu 29lolú Tt
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prTvue, vù Ailq, rb péyLor'. (@p.) à)..À' oú6 énu
nóvr' olp' 6lpdl o" èxOès Ìtp elg rnu oírcíav
éì.r?ì.u 0as rhu úper[éplav où 6 ù' yltouou . :

(fe.) rsú orpo,rolrréiou ^fùp [óSl ànfrpo, Ko'ralttnùv
Kúr pou, péJgos eí5{tvyos [ úl!r, 6b)ararropa'L
èrL rfig rlapanoprÌ1g rCov)1agupQU, éo'4aroc
Muocir v. rí(6è) rò ì.lunoúv'o'; @p. è\ev' ú|pí(opat . '(fe.) únb rivos;l (@p.) rlzrò rfis airunì.órou, îrpnpevos
zroì.ì.o ú , nelpúels éÀ eu| epiav, rnc oircíag
iéonoulav à.noieifas ,0 epanaivas xpuoís'
ipó,rn 6oJús ,yuvaírca vopíoos. : le . eíra' rí
aíirn o' ú|lpí( e t ;, @ p. Ka,'L \é7e v aioyr5vopa'L
ró6e 0epó.fi\glvaz. ;(le,) àì..ì.' époty' ó;r<^,rs fPaool).2(@p.) pweíuéoul pe píoos.: (fe.) ò Mayvfirrc qf't
ì..i0os T " d.ro' la tàp úrouoeis' ú 'u0 patnvov
okt luvarolu r' ewat ró6',' , (@p. ) où6 è rcÍulpía
aúrfrs rc oúo'l'à,v Íroúro nouholat. (I.ìe.) oW6pla
ln&vuye l..t lor' eíuat W[p

w. 48- 53 exstant perBaucavestigia in pap.3369.
+6- 50 nihil in paP .3368.

(@p) frlPís ròv Aía1
íiovra noì.ì.ò uurcròg [oíiohs, ù"orpanú';,
ppovrag, éyuv aúrùu 6è rcaró"rceqt'. (fe.) e'tra rí;

(@p. ) rcércpaya'nat6í,orcr7" 9a6íoat túp gnpl 6eilv
rí6n pe n pòs rbv 6ebv' iíQt'\ eínas \votrtó" rt -

rd"o' à.v ,fuvù 6rl f[a,Ju[ ró l'l dítror 'roú Aròs
íiouros, ch rà"\av, [zrpòs ó'v0 p]aróu rLtt(L;
gJqrgft rí7rore npalec oú Ie uoofiolas rèL \uúv;'

lgf ú 6' laixpó,ltasros; (@ p.) oú6è rcwe'í'rb orópa.
w. 59- 77 nihil exsrat in pap . 3369; in pap . 33ó8 supersunt
v. 59 primae litterae vestigia , 60- 63 pap. deest, 64- ó8 in.
vestigia supersunt trium litterarum , 69- 8+ nihil superest.
In hac lacuna ponendum esse censeo fr. 3 Kó. (2 S.)t

(@p ) ,zrallwrcd"póv pe rcara6e6oúì.. @K' eúreì.és,
iìz oú6è els rcîtv noÀep íctv (oúlnaror€ 1.

3l ólpd,v Lloyd-Jones 32 Tu
6wr. Tu 35 Tu 36 initium Tu
38 nelpú eíc Handley 39 Tu
at úplp. Handley 42 |ePanl. Tu
Tu 45 rclulpía Tu 51 HandleY

33 Tu 34 initium Tu lci-It Lloyd-Jones
rírò À]ur. Austin 6é add. Parsons 37 Tu

40 6olús Tu W,nw Sandbach et Austin
43 Woei Tu véov Austin 44 inonla

5 ó Austin et West
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77 (@p.) ÍeL Ìtp gauein vúv rc éEu rCov 0up6vl
griouv ttg[uov 'èravr1Ke'poú].eraí oe yap'.
é roiyos oírlos vúv à.na| ùs rcaL rcu,pos c15u,

80 èpeíg , èUt\ aúrlòs rcareì.eei ì.uzroú peuou'
gprc eírcór[os 6' à.v0 pci:rw' ós gpoveiv \éyet;

ler. ù rd,v, rà" n[apóvr' oú pùu rcr.îreLvós 6ei gépev
rpórgy re p[n6éva fianioat rcat'/rarcrioaL
úne pevrp[u,pCovre, pà. Aí'- àÀ? 0 6:q 6' àlía

85 aíirn ort,npóoex' a: pí[Àe, roaúrqs lnpías -
îrapopcùpevq 6' èneÍlepré' èor' èpCavrí 7e
g{.À[ olvwínv róvoIvl pavífav f4].oruníav.

(@p.) 7í d, rcarcóiaLpou; àì.ì. ' é"yr,t^l' à.v pdÀop póvc,ts

e a ( | e ) #r\#' :; l?i' iu' : ::;f ,' :{;; ;i'; :illft l,
,i{'} Qg àn6ris, ciSore 7' eitreiu' 'à}.}.ú oolt
rò pwpòu à.péltet roú orp&rLo)rlKoú Íparcpe4
AÀ[À'J dúw únepú.orens. à].].ò pìtu'óy[ec
fis 4ì.crc ías [riiu? os' où 6úlng0 ev [giÀos'.

95 (@p.) Ka"Kci'ls àÍn]óì.oco. (le.) 6ei rò npd"rp' eúpeiv-.[(@p.) 6 rt
èqf!, TgT', aírínv à.vayrcaíav rvà"
[6et]for. (le.) pnploJz rò 9ù].au [èo]rt,6éo[ nlgfla -(@p,) ryoi plf rapfis. (le.) où 6é t' A 6 tr7yei,, \éorlora-
n 6frr'l ópóoa.Lre npós l,oel ourcó(et2) r' éfrt100 éortl yópols' olùrc à.e't ilùp e lúÀo7ós ré T[ot
[rcai nú avòs el. Quot versus desint usque ad fr. quod

sequitur incerrum est. 3368 Fr. C
(@p ) dnoxrev6;lu, r[eúloet tO',] dfò rcarapíTolopat

aúróv p',èxleívns or)rc ép[e].loúorls, <ól léra,
oí,rfrs ÀeoílzZs, fi oggptei p'l àrnúoa 6[ì1
Kpriret', Azr]oì.Àou. le. rcoi W\a' orpartarfwfiv5 rpd.fut ?élaoau vúv, ópd,c, eíoépyopalr.
é7ò òé6orrlg ì,anro\úras pol. rep qlarbv
où rofre 6fi rloúrovs re,p[e]útav 9i[o6lú9[v.

(@p ) roú ^yfis rc élrepos g2 ra\at4fapnréov
lroooúro; Non multo post etiam Thrasonides, ut iam Geta (v.5),

exit er deòs npo\uyíluv intrat.

Zg oúrlos tu 87 gù[olv. nóvlovl paví[ut fu 88 Lloyd-Jones 89 Tu
9r ooft"îu 93 Tu 95 Tu 97 Tu 98 fin. Tu rOo [o]úr...7[ràp e]úÀ. Tu

33ó8 Fr. C I nleíÍloetet xarapfiofopat,'îu z èxlelwns ru 4 'Anlotrtroz tu
5 fin. Tu ó fin. Tu 7 rpur. erg[e)vy.fu 8 é]r. Tu fin. Sandbach
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(Trasonide) O Notte - tu fra gli dei certamente hai la porzione mag-
giore delle gioie di Afrodite e durante il tuo corso awiene la maggior
parte dei discorsi e affanni d'amore - hai forse visto un altro uomo al
mondo più infelice? un innamorato più sfortunato? Proprio davanti al-
la porta della mia casa sto in piedi a quest'ora nel vicolo e passeggio su e
giù, quando potrei dormire fra due guanciali'fino a quesr'ore che sei

quasi a metà del tuo corso e possedere la tagazza amata. E' dentro, in
casa mia, e posso farlo e lo voglio come chi è follemente innamorato,
ma non lo faccio e preferisco, d'inverno, stare in piedi sotto il cielo
aPerto a tremare e Parlare a te.

Geta. Come dice il proverbio, nepPure a un cane' per gli dei, ora è

possibile uscire; invece il mio padrone, come.se fosse metà estate' sta
passeggiando immerso in così profondi pensieri. Mi manderà in rovina;
non sono di quercia io in nessun modo. Può essere lasciato a indugiare
qui? Ma treppnre bussa alla Porta per entrare. Oh, disgraziato, perché
non dormi? Tu mi esasperi col tuo Passeggiare. AsPetta, se sei sveglio e

mi vedi.
(Tr.) Ti vedo; ma tu sei uscito per guardarti da che cosa? Per ordine

di un altro - non certo per mio inòaricó - o di tua iniziativa fai questo?
(Ge.) Ma come Potevano dare ordini quelli che dormono?
(Tr.) Geta, sarai tu, come pare, il mio Protettore'
(Ge.) Entra almeno ota, o carissimo.
(Tr.) perché mi stai accanto come un padrone assoluto-
(Ge.)-E tu come soffri terribilmente! Rivela, per Zeus, quel che è

più i*portante.
(Tr.) Ma non ancora credo che tu

po tanto sei arrivato alla nostra casa.
sappia tutto, perché è ieri che do-

(Ge.) Sì, perché quando Partii dall'accampamento
poiché sono abbastanza, coraggioso, ricevo I'incaricodi
ilo, ultimo dei Misi. Ma che cos'è ciò che ti addolora?

Tr. Sono offeso in maniera degna di compassione.
(Ge.) Da parte di chi?
(Tr.) Da parte della prigioniera, dopo averla comPrata a" caîo prezzo,

dopo averle accordato la libertà, dopo averla fatta padrona della casa,

dopo averle dato ancelle monili d'oro vestiti, dopo averla considerata
una moglie.

(Ge.) Ebbene, in che cosa costei ti offende?
(Tr.) Ho vergogna anche a dir questo di una serva.
(Ge.) Ma dillo tuttavia a me.
(Tr.) Mi odia di un odio straordinario.
(Ge.) Oh, sei una calamita, perché pensi cose stf&rì€: la credi una cosa

umaha e possibile?

e lasciai Cipro,
scorrare il botti-



t02 A. BARIGAZZT,

(Tr.) Neppure una che fosse padrona di sé farebbe questo.
(Ge.) Così, sicuramente.

(Tr.) Sto osservando il cielo che versa molta acqua, nella notte, con
lampi, tuoni, e giaccio nel letto con lei accanto.

(Ge.) E dopo?
(Tr.) Grido: "rtgazzal"; dico che devo andare subito da un tale, pro-

nunziando nello stesso tempo un nome. ogni donna in verità direbbe
così: "Con quèst'acqua, o disgraziato, andare da un uomo? Rifletti: che
cosa mai farai se ora ti ammali?".

(Ge.) E la prigioniera?
(Tr.) Non muove neppure la bocca.

(Tr.) Una ragazzina di poco conto mi ha ridotto in schiavitù, me che
nessun nemico ha mai asservito.

(Tr.) volesse il cielo che qualcuno ora comparisse fuori dalla porta a
dirmi soltanto: '3Torna, ti vuole"! euesto muro, benché inseniibile e
muto, ora, dirai, ha anch'esso compassione dei miei dolori; non natural-
mente chi dice di avere sentimenti umani?

Ge. o caro,la situazione presente non si deve certo tollerare ignobil-
mente e in nessun modo prendere a pugni e a calci se uno mostra un di-
spîezzo eccessivo, no per zeus - in verità però costei merita una tale
punizione -; ma quando un amante è trascurato, bisogna suscitare invi-
dia tormento follia gelosia.

(Tr.) che cosa, o infelice? Ma io per me, solo che fossi chiamato con
affetto, farei sacrifizi a tutti gli dii.

(Ge.) Quale può essere dunque il male? Non sei assolutamente sgradi-
to e perciò si può dire: "ma per te la scarsità della paga militare ien"r'
dubbio è lontana; ma di aspetto sei molto fino; ma i..ta*.nt. stai tra-
scorrendo il fiore dell'età: sei caro sotto ogni aspetto',.

(Tr.) Va in malora!
(Ge.) Bisogna scoprire il fatto...
(Tr.) quale mai sia, indicare una qualche causa costringente;
(Ge.) Perversa è la razza, padrone...
(Tr.) e non tralasciare di farlo.
(Ge.) Ma tu quel che racconti, padrone... oh, ceftamente ha I'abitu-

dine di giurarè-il contrario e di sedurre ancora. Non sei sempre, di certo,
un ragionatore abile e persuasivo.

(Tr.; Finirò con I'uccidermi, lo verrai a sapere, io stessor poiché quel-
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la, o Geta, non vuole, ahimé, quella leonessa, o mi rovinerà Cratea, se

dawero se ne va, per Apollo.
(Ge.) Bravo: ecco un'impresa da soldato! Ora, vedi, entro. Io ho pau-

ra per me dei ladri di vestiti. Tu cessa dunque di passeggiare ed evitando
questi Penetra dentro.

(Tr.) In quale parte della terra c'è un altro che debba penare tanto?

w. 1-14. Trasonide, innamorato Pazz1mente di Cratea, non riesce a
capire perché lz ragazza lo respinga e in una fredda e piovosa notte d'in-
ueino fin opposizione a yequìsvoc óvrog sta cisorcp |épovc péoou del v.
17), sotto iiiieto aperto, proprio davanti alla sua casa(èpavtoÚ, non il
semplice pou, per sottolineare I'assurdità della cosa, perché davanti alla
."ri di un altro si potrebbe pensare ad un apPuntamento Per un affare
importante, non divanti alla propria casa, con quel tempaccio), effonde
i sùoi lamenti invocando la Nottè. Il bel monologo si può considerare ri-
cuperato. Le integrazioni di 13 e t4 sono sicure; ma è da togliere la vir-
goîa alla fine di ó-e collocarla, se si vuole, dopo orevo:nQ di 7. Resta da
ian"r. il v. 8, che è corrotto come mostra la metrica. Il Turner vi ha ap-
posto la crux é nelle note cita le due proposte di correzione o^p' éoté'
pos (Austin) e dryórep' cieí (West), dubita di péWt vúv e ptopone d.9'
éorépaC péy1ctS peooúor1S oou, anche se Pé14.t è la forma attica e usuale
fino all'età imperiale. Ma G. Mastromarco, in una breve nota relativa a

questo verso ("Corolla Londiniensis" 3, 1983, 81-84),- ha notato contro
la congettura di Austin (difesa da V. Citti, "Atene e Roma" 28,1983,
73 sg.i, che essa.è contraddetta dal fatto che Trasonide èuscito di casa

di nótte (v. 51) e quindi egli non sta passeggiando davanti alla casa dalla
sera in poi fino a mezzanotte. La cosa è evidente, se si unisce up' éoté-
pos co.t reptnarùs. Ma, anche se si unisce la frase con é[òu rca0efi6ev,
resta implicito che, se Trasonide non dorme dalla sera in poi, gli è per-
ché già dalla sera sta fuori di casa a passeggiare. In ogni caso, quella
(,,pui potendo dormire dalla sera a" mezzanotte") sarebbe una precisa-
zióne temporale strana, quando bastava dire "per tutta la notte". Il Ma-
stromarco ha rivalutato la proposta (in) à.pry'orcpa, che il Turner ha fat-
to nel lg73,mai più menzionata, col raffronto del fr. 333 Kó. èr'dpW'
rcpa vúv... péì.ì.er rcaîeu6í7oew, dove si sottintende rà" óro, come ap-
pare da Apost. 7.72a (Paroem. Gr.2.415 L.-S.) h' à.y,porepa rca0e{t6ew
îìt ,it a' èù" rav pepqrvàu rcait gpovri\av éloo 'óvrau. ri 6è pera'qopà
d,nò roú Àa1c,roù, rapóoov èrceútos 0dtepov éyet à.varerapévov obc \pn-
ppúss (anche App. 2.78. Par. Gr. 7.4O9;Po11.2.84; Liban., Ep. L.279)'
Il proverbio è attestato anche in Ter., Heaut. 342 in aurem uttamais
otiose ut dormias; ma in Plaut., Ps. 123 sg. il riferimento non è all'orec-



LO4 A. BARIGAZZI

chio, ma all'occhio: de istac re in oculum utrumois conquiescito :: /
utram? anne in aurem? ,t at boc pentolgatumst minus.Il Leo (Plaut.
Forsch. 105) giudica ambedue le forme derivate dai Greci e ora ha a suo
favore il passo del Misumenos, per quanto i proverbi abbiano molto
spesso un'origine antichissima e indigena, con la quale poi viene a coin-
cidere la forma proverbiale di un altro popolo. Dunque si può sotìinten-
dere iíry'ers o anche napews o yvóîovs. Si veda il nostro "dormire fra
due guanciali" e Aristoph., Pax L3O9 rcai optl:yer' àpWív roîtt yvó,|out.
C'è anche una forma del proverbio più generica èn' iípga rca0eú6ev
(Liban. 4, p. 629.4; Basil., Ad iuv. 8; Them-, Or. 15.193A). Si potrebbe
anche sottintendere (ér' àprporépas) ìtayóvag,, come ancorà si dice pro-
verbialmente in italiano "dormire su due fianchi".

Il pap. 33ó8 non è dei più accurati, mà è sempre buon merodo tenersi
il più possibile vicini al.documento. Se si scrivesse e<ar') à.p,prépas,si
giustificherebbe meglío la cadura della preposizione per via del rcóra
che precede, ma non sono riuscito a documentare il proverbio con rcoró.
Le proposte di Mette ("Lusrrum" 25, 7983,24) àp,porepa, péyttkoit)
vúv e di Gallavotti (ap. F. Sisti, L'inizio del Misumenos e il cosiddetto
prologo posticipato, "Helikon" 73-14, l9T3-7+, 43) à.p,prepó" (pot)
sembrano considerare d.p,porepa un'anticipazione rispetto ai due infiniti
rca0eú6ew e é76v; così la conget&rra di West, nella quale drí noncon-
viene alla puntualità dell'azione. Ma à.prprepa awerbio avrebbe qui la
funzione di una zeppa,.

ll v. 9 è tramandaro variamente: èlòv tca0eú6ev rriv r' èpapévr1v
éyev in Caritone 4.7, eye{ PIFAO (sc. éXer[z), €Xer pap. 3368 (sc. é-
yet@));èlòv rca0eú6eu rfiv èpapévr1v é1<,:z Eustath.236.32, schol. Eur.
Ph, 478, schol. Aristoph. Ach. 1I64b. Il Turner ha accolro la lezione
dei grammatici che spiegano il nominativ o éyasv, in cambio di éyovrt (é-
yovra), con un riferimento al soggetto logico della frase. Così già il Mei-
neke, il Kock e I'Edmonds; il Cobet invece (Adnot. crit. ad Charitonem,
"Mnemosyne" 8, 1859, 266) rimproverò acErbamente quelli che aveva-
no adoftato éyav come oXfrpa oo\,owapavés. Dalle fonti si potrebbe ri-
costruire una lezione come éfòz rca0eú6ev rúv r' èp<spévnv éyt;rv, due
participi coordinati per mertere in rilievo il potere reale di Trasonide su
Cratea (non "pur potendo avere il possesso", ma "pur avendo il posses-
so". In seguito, caduto 1l re, da una parte si sarebbe cercato digiustifi-
care il nominativo éyuv come solecismo, dall'altra lo si sarebbe mutato
in éyeu per agevolare la comprensione. Ma anche éfóz può riferirsi ad
un potere effettivo ("essendo in mio poter€"; cfr. per es. Epitr.481 Kó.
ó57 S.) e mi parrebbe strano che si sia evitata la dipendenza dei due
conce.tti da èfóu. Attaccarsi al criterio della 'lectio difficilior' ad ogni
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costo può portare a conseguenze assurde e a introdurre nei testi anoma-
lie di ogni genere. In realtà con la lezione di Eustazio c'è il pericolo di
togliere ogni vigore all'espressione, Per l'uso comunissimo di éyuv con
un accusativo in unione con un altro verbo: "pur potendo dormire con
I'amata". Ognun vede che qui non conviene guesto senso generico, ma
l'altro "pur potendo possedere I'amata", perché il concetto è illustrato
da quel che segue, introdotto con yd,p (10-12). E non mi pare casuale
cheln Diog. L. 7.13O ròv yoúv @paoo;ví6qv tcaítrep év èlouoí4 éyovra
rùv èpapén1v 6ù rò pweio|atànéyeoîat aírfrs, per notare il diritto al
possesso, ci sia la forma participiale con valore concessivo.

15 sg. Sulla scena viene Geta, il servo di Trasonide, che esce dalla casa
(cfr. 23 sgg.): egli dapprima commenta la situazione e poi rivolge la pa-
rola al padrone. Il dialogo si protrae a lungo, fin oltre il v. 100. Il West
ha trovato il riscontro del proverbio in Alciphr. 3.30.1 noÀùs ó7pryòv
rò ríyec rcoì oú6è. lrcvlvl èlmyróv (où6évt codd., corretto' appunto da
West). Il pap. 3368 ha èEtmréov éor[. Si raccomanda èlnqróv non tan-
to per evitare I'anapesto inciso (una vera incisione non c'è per via del-
I'enclitica), quanto per il senso: "il tempo è così brutto che neppure un
cane può uscire", non "deve uscire". Del resto in 3369, in base all'am-
piezza della lacuna, pare ci f.osse ètnnrldz piuttosto che éfr4télov.

77 sg. In 33ó8 c'è 'scriptura plena': roo.vî.arîolgl. Ho scrifto ro'
olaTúr' invece di rooÍolúr' di Handley, accolto da Turner- In Asp. 340 e

Sam. 725 ,pùtooo.péu è usato assolutamente; in fr. 204 Kó. c'è un pro-
nome come oggetto, ma precisato da unaproposizione subordinata"l gL'

ì.ooqpeî 6è rú0' 6nl.i,s..., come in Lys. 24.LO; cfr. Mach. 374 Gow gùt.
'íva,in Dem. 48.49 oí)rus g. aore...

18 sg. L'immagine della quercia è stata riferita a Trasonide: "is he
not as tough as oak? and senselessly obstinate?" (Sandbach). In questo
senso in Asp. 3 53 c'è rérputos, ei pfi #rpwos ei, e qui si potrebbe con-
tinuare oú 6púuos, foúrc éorl r[érpwos- In Aristoph., Ach. 180 sg. i
vecchi di Acarne sono detti orurroí ("solidi"), drepó'Foves ("robusti") e

sono paragonati ai lecci Qrpbwot) e agli aceri (ogev6ó4rwotl e ai com-
battenti di Maratona. Analogamente si potrebbe suPPone qualcosa co-
me oú ipttwos lrtv ùp ncblrlore ("non fu mai fofte come una quercia");
ma il pensiero non conviene ad un guerriero come Tresonide. Ho inte'
grato (le tracce sembrano convenire bene) in connessigne con il verso
seguente, riferendo oú ipttvoS a Geta stesso: egli vuole rilevare la sua
sensibilità e il suo interessamento Per il padrone in quella circostanza
straordinaria, secondo la frase proverbiale oúx ò'nò 6puòs oÚ6' àtrò ú-
rp?s (Hom., Od. 12.163; Plat., Ap. 34D). In 19 lo spazio frzxaereo
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contiene 4 lettere piuttosto che tre, se si guarda lo spazio corrisponden-
te nel verso che precede e in quello che segue. Perciò pare possibile al-
meno q7naîaÀr,zeo[, se non eyrcaralcureo[ (una forma di iotacismo).

2O sgg. Il Turner attribuisce le parole <l 6. rí oú'tcal.;a Trasonide,
che le rivolgerebbe a se stesso. Davanti a ó 6. non c'è dicolon e, se real-
mente c'è un'aggiunta interlineare sopra oup div.2l, che I'editore inter-
preterebbe come 'nota personae' Pe, penserei piuttosto a 6é: où 6é p',
ciò che renderebbe pesante il verso (dattilo, anapesto, dattilo). Ho posto
in bocca a Geta tutti i w. 15-22: prima egli parla a parte ; poi con <i)
ivorv1íts, una frase che esprime usualmente un'apostrofe improwisa ad
un personaggio, si rivolge al padrone, con una certa asprezza (il che fa
pensare che il servo sia stato svegliato dal continuo rumore dei passi), e
lo invita a fermarsi Qrepípeve, cfr. Peric. 118 Kò.= 308 S.). Sarebbe effi-
cace la ripetizione in 22 rí w rca0eú6eús;, ma preferisco cominciare qui
il sospetto che Trasonide sia sonnambulo, come appare da elí p' èlpqto-
pós. Qui, se il p è sicuro, bisogna far dipendere pe da un verbo come
ópQq (suggerito dal Sandbach, che però dopo pone punto interrogativo).
Altrimenti si potrebbe pensare a rcpfuev'eit'èlpntoptbs- (@p) \pn-
Topths' o]r) 6' : Trasonide non lascia finire la frase a Geta (sc. "se alme-
no passeggi weglio") e l'assicura che è sveglio. Ma, poiché si augura (è
un tocco di profonda psicologia) che sia stata Crarea a inviare il servo,
dopo il cg)lloquio riferito in 53 sgg., per richiamarlo in casa, lo chiede
subito a Geta. Ho scritto rí gltalóllteyos (o rcparltólpezos), invece di
rí pov\ólpevos (Sandbach e Barrett) o éro{tólpevos (Handley), per col-
mare meglio ld lacuna. L'obiezione di Turner che oíinore non si trova
mai in Menandro ha un peso relativo. Certamente si sarebbe potuto
staccare ÍÍùre, per es. or)6op{ I útr' èpott zor'. Seducente è la proposta
del Barrett tnró rwos t r6v év6ov, ma ci si allontanerebbe troppo dal
testo tramandato.

26 sgg. La cruda risposta di Geta (oí rcofreúùoyres è generico, ma è
chiaro il riferimento a Cratea) fa cadere ogni illusione in Trasonide che
la comparsa del servo sia da collegare con l'interessamento dellaragazza,
ed egli sfoga la sua irritazione sul servo (27-29) rinfacciandogli d'inte-
ressarsi troppo delle sue cose. L'apostrofe Téra (v.26), all'inizio della
battuta, suona solenne e distaccata, come un awertimento minaccioso
al servo. A questo tono conviene il futuro éoet (o è'op), che fa pensare
alla cura che un figlio si prenderà del padre vecchio: cfr. fr. ó05 Kó. uÍQ
rpoîúpas rd"faúpevov rord)v, t w76epóv' <iÀ40ós, oùrc é,66pov élec
\ínu. ln Dysc. 727 Gorgia è detto xrliepdsv della sorella, cioè curatore o
protettore di lei e dei suoi beni, in quanto è stato fatto rcúprr,s da Cne-
mone. In Peric. 90 Kó.=280 S. c'è 6nwqrfi9 (cfr. ib. 32:272).llvoca-
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bolo pvap,los qualifica del tutto sfavorevolmente la condotta del servo
(meglio quindi diroìGppXoc di Turner, dilhrapxos di Handley): Geta
si limita a pregare senz'essere ascoltato dal padrone, che continua il suo
pensiero (28 èv raw't7à,p...).

La prima parte del v. 28 engià nota, uamandata dai grammatici per
I'uso di rcút (ft.11 Kó.= 342 Kock). E'un'espressione, mi pare, ellitti
ca: "anche se è solo ora"; quindi "mdgrado tutto", "ad ogni modo",
"almeno" : cfr. Aristoph., Ach. l02t, Y esp. 92, con I'omissione del ver-
bo che precede, mentre dtrove è espresso, Per es. in Plat., Prot.319C.
ln v. 29 Turner ha scritto olú r' 6 6ev6:s rlpépuv (t1fofrtbv Lloyd-
Jones). Il pap. 3369 M realmente lurc..r6 (per es. olú r' cÍ 6. rÍovdsv),
ma Austin ha suggerito olú t'e io ho una preferenz^pet una forma fini-
ta del verbo (per rozeis cfr.87. róvov), per cui ho introdotto la correzio-
ne ó(c). Se non si vuole scrivere olú t' ma conservate t(e), penserei ad
una súetta relazione con ciò che precede, lo mi comPorto da padrone
e tu come soffri, oppure nn tu come soffri, e quindi où 6'supponendo
una confusione, molto frequente, fra rc e 6i. In v. 31 considero o(e)
soggetto di ópdv, non oggetto, come si è pensato finora. Poiché è docu-
mentato éleort con l'accusativo e I'infinito, si potrebbe tentare anche
rów' éo0' 6pfu o'. Se si volesse intervenire sul testo, mi piacerebbe rcp'
ta owolpQ.c (cfr. fr. 511 Kó., Dysc. 7 6 sg.; Dem 1.28 tó'vta 6fi taÚra...
owúówas), o nlvra rcaîolpls (cfr. fr. 515 Kò.). Pet ópdv'Îedere"
con gli occhi della'mente, quindi "conoscere", "badare": cfr. per es.
fr. 158 Kó., Epitr. 493 Kó:317 S. ecc.; Luc., De merc. cond.21 où
6'ouròs oùìfuou ópQs uSrwx éverca eú6aípo:,v aùrois eivot 6oreis. Ri-
chiamerebbe meglio I'idea del rc:niepcltv I'integrazione rú.vr' olp' è.eol-
pdv (cfr. Dem. 3.34 ràvr' è,gopcisv rcai 6owcitv), ma sembra troPpo
lunga.

Quanto alla disuibuzione delle battute in 30-36, è di primaria impor-
tanza il dicolon in v. 29 dopo zs. Poiché ho messo où6érot (30) in raP-
pofto con 6ù ytóvov (32), mi si è presentata sPontanea I'idea che qual-
cuno non è ancora bene informato sulla situazione Presente perché è

arrivato dopo un certo tempo. Dunque in oÀ)\'oú6fuc't...ypóvou Traso-
nide motiva il suo rifiuto di rivelare al servo il suo segreto. In quest'ordi
ne di idee acquista efficacia anche il ori del v.32, che altrimenti parreb-
be un riempitivo, in opposizione a chi è arrivato prima, tu, giunto ieri,
non puoi ancora sapere quel che qui è successo. Così mi son trovato a
invertire le parti rispetto al Turner e a coincidere con I'opinione di P. G.
McC. Brown netla recensione alla pubblic azione dei nuovi papiri fatta dal
Turner nel t979. Questi ha mantenuto la distribuzione delle pani (a

Trasonide ot| r' ó 6.... 1téytor" a Geta óÀ)t'ou$ér<,: ... ytóvw, a Trasoni-
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de roú oîpaî... lvfuocisv , a Geta rí 6è rò À. o ') anche nell'ultlma pubblica-
zione, nel vol. 48 degli Ox. Pap., che il Brown ha conosciuto in boz-
ze; anzí ha risposto al recensore'in "Chron. d'Eg." 5+, 1979, Il2-4,
osservando che quello non aveva suggerito un nesso di idee convincente
e provocando una risposta del Brown in "ZPE" 45, 1982,26. ln real-
tà J'osservazione di Turner che eúry'u1os designa una caratteristica di
Trasonide, non di Geta, ha un peso relativo. Senza negare l'eùrlvyía
qu'ale attributo del soldato, in'bocca a Geta, che I'applica a sé, I'aggetti-
vo mette in rilievo la benemerenza che il servo si è acquistata portando
a casa il bottino del padrone e quindi può disporlo a confidare il grande
segreto. Con questo stato d'animo si collega bene il 7ó;p del v. 33: tu hai
ricordato il mio recente arrivci a czsr; va bene: vedi che ho espletato il
gravoso incarico di portare a casa il tuo bottino di guerra. Il Turner in-
tende quel7dp come una ripresa tipica di un racconto che viene wilup-
pato, ma qui I'accenno ai fatti ha uno scopo e softo questo aspetto il
1ó"p deve trovare una giustificazione, non restare una semplice formula
di transizione. Qui infatti c'è solo un anticipo delle informazioni che
saranno poi fornite nel prologo, posticipato in questa commedia a que-
sto dialogo fra Trasonide e Geta. Esse sono state anticipate per notare
come sia stato improwiso il cambiamento d'animo di Cratea, passato
d'un tratto dall'amore all'odio. A questo scopo serve l'espressione où
6n ytóvov (= 6uì zroì.ì.oú y1tóvov come in fr. 1 Kò.): cfr. Aristoph., Pax
57 O e 7 lO, Yesp. 1252; Thuc. 2.8.1 ;Xen., Mem. 2.8.1 ecc. Si rileva cioè
la distanza di tempo fra I'arrivo di Trasonide con Cratea e quello di Ge-
ta col bottino. Si sospetta dunque con buon fondamento un rapporto
fra il bottino arrivato da poco e la nascita improwis'a dell'odio di Cratea.
Si è pensato che fra gli oggetti predati la donna ha visto una spada che
era appartenuta ad un suo congiunto, forse ad un fratello, e che di con-
seguenza ha pensato a Trasonide come uccisore di quello. In questo mo-
do, non ha'alcun valore osservare col Turner che, sapendo già Trasonide
della scorta del bottino, non ci sarebbe bisogno di ricordarglielo. Il ser-
vo vuole ad ogni qosto conoscere il motivo che tiene il padrone fuori di
casa a quell'ora sotto la pioggia con quel freddo e profitta dell'accenno
da lui fatto al suo arrivo ritardato (31 sg.) ricordando come abbia assol-
to con successo il óompito affidatogli di portare a cusa. il bottino di
guerra e poi passa all'esplicita domanda rí 6è rò\wroúv o';(36). Non è
necessario che la transizione sia preparata più ampiamente, come vor-
rebbe il Turner (p. 11ó). Quella rievocazione concede a Trasonide un
certo respiro per riflettere e infine egli si abbandona e dà sfogo alle sue
sofferenze a lungo represse e rivela, anche con particolari, il grave oltrag-
gio ricevuto da quella che amava come.una moglie carissima (36 sgg.).
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E' da credere che il bottino di cui si parla è quello che si è procurato
il mercenario Trasonide, non un bottino che appartenesse al re di Cipro
(cfr. fr. 7 Kò= 5 S.), alla cui scorta fosse stato preposto Trasonide.
Quindi mi pare che sia da escludere la supposizione del Turner (Ox.
Pap. p. 17 e n- a A 34) che il soldato si sia innamorato di Cratea durante
il yiaggio della scorta al bottino. Ora, se il bottino aPPartiene a Trasoni-
de, da chi egli sarebbe stato incaricato di scortarlo? Dunque rórropat
del v. 34 non può stare in bocca a Trasonide.

Cratea era una prigioniera di guerra (v. 37\ ed era stata comperata (v.
37 qwpevos) da Trasonide. Dall'Aspis, dove ùgualmente un servo è in-
caricato di portare a. casa un bottino di guerra, si vede chiaramente co-
me tali bottini si formassero: dopo il successo in un combattimento i
soldati si riversavano nei villaggi e si davano al saccheggio, tenevano o
vendevano i prigionieri (32 aíWó'\<^rr' ézróì.ouu) e se ne tornavano al-
I'accampamento con molti oggetti di valore. Anche Cratea, fatta prigio-
niera, sarà stata posta in vendita e comperata per la sua bellezza da Tra-
sonide. In Coricio, in un elogio del giovane forte (àpwreùs véos' 20.29,
p. 234.t9 sgg. Fó.-Richt.), si dice che, conquistata una città, nella divi-
sione della preda, mentre gli altri si spartiscono cose che mirano al lu-
cro, quello linercut rì1v t<a\)ríornv èrc\eEú4rcvoc rtiv aiypaì,'úrav.
In Mis. 233 si dice semplicemente che la ragzzza divenne prigioniera per
effetto della guerra, che sconvolge e disperde, e non si aggiunge altro.
Forse non è mai stato precisato di più nel corso della commedia, basta-
va quella giustificazione. La menzione dunque del bottino è collegata
non tanto con la provenienza di Cratea quanto con I'origine dell'odio,
che è il fondamento della trania. Può avervi concorso anche il motivo
della orpartarwfi d.n6ín di cui parla Coricio (fr. 1). Lo stesso Trasqni
de, davanti a Geta e a Cratea, può aver menato vanto di aver ucciso i
possessori dei cimeli di guerra e di essere uscito vittorioso da situazioni
pericolose versando il sangue di molti nemicir credeva di aumentare
i'ammirazione e I'amore deila rugtzza., con la quale viveva felice da qual-
che tempo nella casa menzionata nel v. 31, e invece quella ne rimase for-
temente disgustata. Tutto questo fa parte dell'antefatto e sarà stato
esposto poi nel prologo, insieme alla notizia che il possessore di quella
spada, ucciso da Trasonide, non era il congiunto di Cratea, ma un altro
che I'aveva avuta in qualche circostanza, in maniera simile a ciò che av-
venne dello scudo di Cleostrato nell'Aspis (99 sgg.). Questa era una pre-
messa necessaria alla soluzione felice della vicenda, quale si ha anche nel
Misumenos con il matrimonio fra Trasonide e Cratea. Si tratta in gran
parte di supposizioni, perché, sebbene si possieda, frammentariamente,
quasi metà della commedia, I'antefatto r,esta oscuro e lo resterà finché
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non ci illuminerà una foftunata scoperta del prologo. Non sappiamo
neppure in quale località della Grecia si wolga la trama. Ma qui si è
accennato a quesri problemi per chiarire I'attribuzione delle battute nei
w.3G3ó.

34-36. Il pap. 337O in 34 offre una lezione diversa' ..6q7pp[arlr.opat
secondo Turner (eùlr/uXos 6fi raparló.rlropat, che sarebbe conuo la me-
trica?). Poiché ,rclqt.i,c in bocca a Geta è espressione di falsa modestia
(cfr. Theophr. fr. 4 péoas pe|úav'), si potrebbe pensare ad una lezione
come eÚry'u1oc tlv 6ú, tórropot ("essendo appunto abbastanza comggio-
so"), come se la cosa fosse nota.

In bocqa a Geta éolpros Mvorìtv dà un buon senso con il riferimento
al proverbio èri rclv ivoyepfi èrrarropÉvow (Paroem. Gr. 2, p. 25),
con la connotazione di disprezzo quale appare da Cic., Pro Flacco ó5 si
quk desphaui duciwr, ut Mysotúm ultrmus esse dicatur (citato dal
Brown); invece in bocca a Trasonide il disprezzo non conviene e biso-
gnerebbe rinunziare al proverbio e cercare altre soluzioni. In 3ó certa-
mente I'integraziong non è contenuta nella lacuna, ma il 6é potè essere
omesso o agiunto nell'interlinea.

37-40. npú.pevos = 6s èîp&pny e così gli altri panicipi, in efficace
asindeto. Il roÀIoú che ho integrato in principio a 38 ,(aùrfp Austin,
e[ra Brown) non è in contrasto con rot6y.circó,ptov...'eúreÀds del fr. 3,
che ho collocato nella lacuna ta 5T e 7ó, perché è diverso lo stato d'a-
nimo nel momento in cui ciascuna frase èironunciata: eúreì,és "di pg-
co valore" in senjo morale, perché cratea ii mostra molto ingrata dópo
i molti benefizi che ha ricevuto, e fra questi c'è anche l'alto prezzo del
riscatto dalla schiavitu. Naturalmenre per 39 è già stato citato sam. 1óó
KÒ.= 391 S. rpooríOr1pí oot I è1ù îeparaíttas ytuoi'(così piuttosto che
il voc. xpvoí). Questi versi sono molto importanti.per qualificare la pre-
sente condizione sociale di cratea, ma di quesro si parlerà in seguito
(p. 118 sgg.).

40-42. Pesante è la doppia interrogativa del Turner elrarí,tr'i:,g ujv
tfi|pílet;. Migliore rí po|oúoa di Handley (o rofroúoa. anonimo). Ho
scritto non afnfi, ma oìlrn ista, con un certo senso di disprezzo, ora che
Cratea, una prigioniera e quindi schiava, è diventata l'awersaria; e ap-
punto oùros (in latino isre) nel linguaggio giuridico attico è l'awersarió.
Che úppílet sia terza persona attiva, non seconda persona passiva, pare
assicurato dalla risposta di Trasonide in 43 prceî,...! trre. clie Trasonide
provi vergogna e voglia asrenersi dal parlare (c'è l'infinito, non il partici-
pio, Àé7erz aìo1gúvopaù è prettamente comprensibile: il soldato oogapóc
che è offeso da una schiava di guerra. per questo in seguito, 313 sgg.,
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Geta rinfaccia al padrone di avere stoltamente concesso il riscatto della
raigùzza, Ho scritto ró6e per timore che roúro sia troppo lungo per la la-
cuna, ma siamo dentro alle l0lettere fissate come nonna dal Turner per
le lacune inizia,li di questi versi (rrl14v ríìrlawav o pé\lavav Brown,
secondo uno stile alto che qui converrebbe;\élawav Handley). Per il
costrutto ìGyeu rí rua cfr. Xen., Mem.2.2.9 rà' éoyora\. rvó' "dire
di uno il maggior male possibile";Aristoph., Ach. 58orí 0'eZnes lpd's;
ecc.

In 4) épnq' (West) risolve ogni difficoltà, ma il Turner ha interpreta-
to I'ultima lettera come o, seguito da un apostrofo. In questo caso pen-
serei ad una lezione come dÀÀ' èpL o$ 7l' 6posi, dove non si può parla-
re di anapesto inciso. E' un fatto che €poqe in Menandro non è fre-
quente.

43-+7. E' stato opportunamente citato dall'editore Epiu. 257 Kó=
433 S. |eínv 6è plr.e'í, ttÍoos iívîpuróc pé n e dall'Austin a sostegno di
véov il fr. 774 Kó.=schol. Eur. Hec. 2L7, dove il grammatico nota che
in Menandro compare I'aggettivo nel senso firor kauòv íírot 6eutóv.Un
genitivo esclamativo ó: Ma7vfirt"6[os 't ÀíOou è escluso perché il sigma è
sicuro. In principio di 44 anche ÀCIos 7e'6er,zló, se non è tropPo lungo.
Caratteristica della calamita è attirare certe cose e respingerne altre (cfr.
Plut., De ls. 62.3768, citato dall'editore; Lucr. 6.906 sgg.). Geta conti
nua a parlare, secondo me, fino al dicolon di 45; inveceilTurnernella
traduzione dà a Trasonid,e fi'v0pcisnuov... ró6'e dopo il dicolon fapar
lare Geta. In ambedue i papiri3 368 e 3369 c'è ro6eorv: già il Turner ha
eliminato èotv: altrimenti bisognerebbe togliere non solo eîvaqmaan-
che re per witare I'anapesto inciso rc ró6' èorív.

Ho cercato di guadagnare il v. 46i cfr.Peiic.247 Kó.=497 S. éauris
èor' èrce'wq rcupa (sc. Glycera). Davanti a o'pó6pa, che ho dato a Geta
come consenso alla dichiarazione di Trasonide allo scopo di abbonirlo,
c'è una lettera non rilevaîa dall'editore. A prima vista sembrerebbe e e
si penserebbe ad un ottativo in -erc (per es. oúrfrs rq oúo' 'à,v rcúro rouft-
oerc). Ma, a ben guardare, la lettera in questione è piuttosto un o, per-
ché la lineetta centrale pare una macchia dovuta alla fibra. Perciò si trat-
terà di una dittografia del o di o,po6p[a- All'inizio il papiro manca, se-
condo il solito taglio verticale nella parte superiore; ma ho posto fia pL'
rentesi quadre anche le lettere che seguono, del tutto svanite,salvo iíp.
Naturalmente invece di roúto anche rofira. Considero Cratea non anco-
ra libera sotto I'aspetto giuridico: cfr. p. 1 18 sgg.

50-58. L'emistichio di 50 insieme a íiovra roÀì.<i.r (cfr. Xen., Hell.
1.1.1ó íJovros ro)\)\Q) era noto Gr.72l Kó.). Trasonide racconta, usan-
do il presente per maggiore efficacia, come si è accorto dell'odio di Cra-
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tea: nella nofte scoppia un violento temporale ed egli si alza dal letto,
dove giace con la raguzza (éXav aúrfiv rcardrceqnt ma lei naturalmente
si rifiuta), adducendo una scusa per uscire, nella speranza, dato il tempo
orribile, di essere trattenuto, e anche fuori sotto la pioggia ha continua-
to a sperare di essere richiamato dentro. Invece Cratea non ha aperto
bocca e non ha mandato nessuno .

Il Turner fa entrare nel discorso diretto tutto da rat6íotcr7 a rt (54)
e a sostegno di gr1pí incidentale Handley cita a confronto Dysc. 10ó sg.
rpooeúra rcaL'firca rL, grlpí,rpòs oé. Ma qui c'è rcaí, che manca nel no-
stro passo; sarebbe piuttosto, a parte la metrica, rcercpayùC... gnpí. Con-
sidero gt1pí un presente della narrazione parallelo a rr1pcìs (50) e rcaró-
KeqtaL (52) e scrivo 6ei[z (il papiro dopo 6er manca): cfr. Epitr. 525
Kó.:752 S. rVIoL 6eiz eis fÍerr,aú" t aúròv pa6íoat. Ancor meno verisimi-
le è la risposta attribuita (naturalmente nel ricordo) a Cratea: ehras 6vo-
parí; ("what did you say his name was?"). A Cratea convieneilsilen-
zio. La ripetizione poi di pe (npòs ròv 6eivd.(p)), a sosregno della quale
Handley ha citato Dysc. 805 sg., non si può giustificare, essendo il se-
condo pe distante dal primo una sola parola (npòs 6eiva è un nesso uni-
co), mentre nel passo citato i due pronomi sono a notevole distanza.
Meglio West òe?z' Gnlehrac 6. rq mala forma participiale ènehrac (even-
tualmente (dvlehrag, più conveniente sotto I'aspetto paleografico) non è
documentata, mentre lo è il semplice ettrac. Dopo 6er,zo c'è uno spazio
vuoto di una lettera, attraversato da una coda di c che va a congiungersi
con l'e che segue. Il Turner ha interpretato la cosa come segno di fine di
frase. Oppure lo scriba ha omesso una lettera che non distingueva nel
modello o ha riprodotto uno spazio vuoto che era in quello?

In 55 Handley ha suggerito rÍolúrzó 7'l accolto dal Turner; avevo
pensato a, r[o]t[ó.6e1, ma u pare sicuro (resta la forca in alto). A rpòc ib-
0panróv rva si sottintende naruralmente 6ei oe paiíoau Anche se Tra-
sonide ha pronunziato il nome dell'uomo fittizio da cui dice di dover
andare, è spontanea la ripresa nella forma generica: andar fuori con quel
tempo per un uomo! Per 57 cfr. Epitr. 525 Kò.= 752 S. srcóÍet rò oòv
6ri. Invece di orcórc1r. anche orcorofit, ed eventualmente la forma dell'in-
terrogetiva indiretta. Poiché sotto il verso c'è la paragraphos e nel margr-
ne pare ci sia anche la'nota personae', Geta interveniva ancora, ma bre-
vemente come in 52, perché verisimilmente il racconto di Trasonide
continuava con un pensiero di questo genere: ma lei tace, e anche ora
che sono sotto la pioggia da non poco tempo non si preoccupa di me.
Di questo I'uomo è ormai certo, da quando ha saputo che Geta è uscito
di sua iniziativa (23 sgg.).

Un'altra paragraphos è visibile sotto il v. 58, per indicare la ripresa da
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parte di Trasonide del racconto iniziato in 50; questo giungeva verisimil-
mente fino al v.64,sotto il quale c'è una paragraPhos, come ancora sot-
to il v. ó5. Dunque in ó5 inierveniva ancora Geta brevemente e poi ri-
prendeva Trasonide, a cui apparrengono almeno i tre w. 66'68 perché
non è segnata alcuna paragrapttos, la quale sarebbe visibile sotto le tre
lertere .È. ,.rt"r,o deli'inizio. e dire il vero, di 60-63 manca il principio
e a rigore non si può escludere che vi fosse qualche paragraphos- Tutta-
via la-tende n , d un'esposizione ampia corrisponde ad un bisogno psi
cologico di Trasonid., .h. si sfoga ed effonde i suoi lamenti. Appunto
qui, ietla lacuna ffa 58 e 78 penso che comparissero i due versi traman-
dati a parte del fr. 3 Kó.= 2 S.

77-81. sotto il v. 81 c'è la paragraphos e a fianco del seguente c'è la
,nota personae' fer; quindi i quattro versi subito dopo la lunga lacuna
(78-Si) appartengono a Trasonide. Nella ricosuuzione che ho dato, na-

turalmenti ex. gr. per non esprimere i pensieri in lingua vernacola, offre
difficoltà quel che-resta del v. 80. Ho tentato di suggerire un pensiero
sul motivo topico della compassione attribuita a cose inanimate, facen-

do dpeZS parentetico e suppónendo che in precedenza Trasonide abbia
incaricato il servo di rifèrire a Cratea quanto I'ama e quanto soffre'
Eventualmente anche èpeíC, @)eutt| se non si corre il rischio di sposta-
re troppo il discorso su Geta. ln77 sg. ho immaginato un'anticipazione
del pensiero di 88 sg.: ripetizioni e forme asindetiche Possono convenire
allo stato d'animo di Trasonide.

82-89.Il Turner dà a Trasonide i w. 84-87 , perché attribuisce a Geta
I'inizio di 88 e a Trasonide dÀtr',.. 0eois (88 sg.). Ma ambedue i papiri
3368 e 33ó9 hanno le paragraphoi solo sotto i w.87 e 89. Geta, Penso'
suggerisce al padrone ilìolió ionsiglio in circostanze del genere' di ecci-

t"iJ U gelosia nella person a amsta che trascura chi I'ama. Pet 82 sg. cfr.
Sam. 2é8 sg. Kó.=O:l S. oú pìy ranepdts où6'à,,evvdts ravrelt;sc /
rap6éív pl Ari, roúro (con rapúeív cfr. rapopapévt4 di 8ó e fr. 48
ro.). per il giro della frase si può confrontare anche Peric. 248 sg. Kó.
=498 S. \oíròv rò re;yew rQ rcarcac ;ntceryévq I èpCovrí r' èotw.
Convengono espressioni forti per la gravità dell'offesa e la passionalità
dei due-personaggi. Il riferimento logico diútepevrpvprisvra è a Cratea,
ma è usato il maichile, per maggiore efficacia, a mo' di sentenza. Il ver-

bo finora si trovava solo in Alciphr. l-37 e potrebbe essere stato deriva-
to da Menandro, dal momento che sono numerosi i rapporti fra I'epísto-
lografo e il poeta comico. Anche in sam. 1ó1 Kó.=376 S. Demearim-
pàu.r" Crisìde di rpv,pdv per essersi mostrata ingrata alla grande libera-
lità con cui era ,t"t" tt"tt"ia in precedenza, simile a quella usata da Tra-
sonide verso Cratea.

113
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Per il v. 89 cfr. (con I'editore) Sam. 269 Kó.=ó14 S. Xó.pv 6è noLì.rlz
ndot rois 0 eoic éXos, per esprimere una grande soddisfazione.

90-94. In pap. 3368 il Turner ha letto r[..lov, mentre in 33ó9 c'è
chiaramente r{, ed ha suggerito roíóv(,|) iiv o rí (roúr\ ii,y, dando la
preferenza alla seconda lezione. Ma anche in 3s69 si può leggere z[ e
quindi noiou sarà. da accantonare. cfr. sam. 147 Kó.:362 s. rírò rcarcóv
ror' èort; Rispetto alla domanda del v.36, ancora in bocca a Geta, qui
il rí equivale a "di quale natura", in conformità a quel che segue, intro-
dotto appunto conTóp.

In principio al v. 9l l'editore ha letto e cercato di giustificare íÍrcpc"ss
('Ape<,rs àúîns Austin). In un primo rempo avevo pensato a oijr<,rs (cfr.
Col. 9 d0ì.íos oiira ogó6pa, fr. 287.3 sg. Kó. oú6eis 7à.p oíiria,s èori
9e d<,rÀòs o9ó6pa I íivî panoc oú6' oùír<,rs àrcpúùc roùs rpórovsl ds...) e
nelle tracce di scrittura sul margine sinistro poteva esserci appunto otí-
î<os come variante di dzì.cis. Ma in pap. 3 369la prima lertera è sicura-
mente o. Per ózrÀris in una ftase negativa nel senso di "assolutamente"
cfr. Thuc. 7.34 oú6epía ónltios, Philem. fr. L23 drì,<is oú6è év;l'awer-
bio è rinforzato con oíira in Plat., Gorg. 468C; Dem. 21.99. euesta
unione di ózÀós oiira spiega bene la presenza della consecutiva <bore
7' ehreív, mentre si poteva dire per esempio éort (:{l6s7t) 6' eitretv. per
la clausola del v. 90 cfr. fr. 287 .I Kó. ós oepuòs oq6p'ei. Sotto il v.
91 nel pap. 3369 (non nel 3365) c'è una paragraphos, che paré un erro-
re, ma può notare I'inizio del discorso diretto dopo eítreùt.

L'aggettivo àn6ús ha un senso generico, poiché sono poi addotti mo-
tivi di natura diversa: la condizione economica, I'aspetto fisico, l,età.
Così in fr.45I Kò. rinórís pot ìorceís e'wat o,po6po. In peric. 112 Kò.=
302 S. ourc ti?6rìs...eip'í6eiy oú6'èvruyeiv c'è riferimento all,aspetto
fisico e al caraftere (cfr. anche v. 309). Il Turner ha citato Dem. 13.4
per il senso di rò orpartarwóv "la paga del soldato,' e ha integrato pì,ó.
pq zlla fine del v. 92; ma I'affermazione, come è stato notato (F. Born-
mann, "Atene e Roma" 1980, p. l6L,n. L2), è in contrasto con iw.
34-40, dai quali appare che Trasonide è.diventato molto ricco. Non
poche e diffuse erano le critiche rivolte alla condizione del soldato mer-
cenario: cfr. Sic. fr.2 (= fr.372 Kó.) eúì.oe6ópr\rov, thc éouce, gaíveratl
rò roú orparu.brou ofrpa rcai rò roú lévou. Riguardavano la scarsità dei
mezzi economici, il comportamento spavaldo e insolente, donde la nota
figura del soldato fanfarone, la vita vagabonda e incline agli amori mere-
trici. In Dial. mer. 13 di Luciano un soldato crede di conquistare I'amo-
re di un'etera raccontando fatti di sangue, ma ottiene I'effètto contrario
facendola fuggire. Di questa orparL@îL,cù art6ín era affetto anche Tra-
sonide, a quel che dice coricio nel fr. 1, e la presente osservazione di
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Geta potrebbe avere un rapporto indiretto con quell'accusa, che compa-
riva in un alúo luogo della commedia. Per il fatto che la notizia di Cori-
cio non può derivare da questo passo, il Turner è incline a togliere la fi-
ducia al retore ; ma non è lecito trane una tale conclusione, perché nel
corso della commedia non mancavano le occasioni per accennare a
smargiassate del soldato.

Al primo posto fra le cose che dovrebbero far LPPrezzlre Trasonide,
è rilevato il mutamento della condizione economica, come poteva capi-
tare ad un soldato mercenario. Così da povero divenne ricco il capitano
Stratofane nel Sicionio (fr. 3 Kassel=375 Kò. e v. 15) e anche Cleostra-
to nell'Aspis (29 sgg.) portò a casa" un ricco bottino di guerra. Le tre
awersative costituiscdno una ripetizione efficace in crescendo (dÀIò...
óIì,ò... dÀIò piu) e sottolineano un giudizio decisamente favorevole a

Trasonide. Considerando dlJtd oor,... gÀos come il contenuto in forma
diretta di eureút, si accentua I'esagerazione delle lodi, che sono elencate
a mot di litania con I'anafora di dLì.ti, e si comprendono meglio il fasti-
dio e la brusca reazione di Trasonide (rcarc|ss ànó\oo) e il richiamo a
cose più concrete e meno frivole. Per I'uso di parcpdv con eíyat cfr. Ari-
stoph., Av. 1184 ecc. L'aggettivo úrepdoreLog finora era noto solo in
Heges. fr. 9 nel senso di "spiritoso" a proposito di un gioco di parole su
un verso di Euripide, come ha notato l'editore, che qui lo riferisce giu-
stament€ all'aspetto fisico. Il terzo elemento in favore di Trasonide con-
cerne la giovinezza; cfr. Choric. (un autore che conosce Menandro e si-
curamente il Misumenos) 26.6,p.287 Fò.-Richt. peLpdrrrrv... rís ri)tc-
rcíns iiyov rò d.vlos,2o.9, p. 288.25 rfis fiìurcíns ìiyovoan' (rcópqv) rìp
à.rcpr1v, 2O.5O, p. 24O rì1v fil,txínv iiluv rìp oriv, 42-8, p. 514-3 roìts
oíhros rooaúrqv ííTovras iùwírz. Alla fine del v. 94 suPPongo un Pen-
siero conclusivo generico, non più riferito ad una specifica qualità, co-
me si avrebbe se si scrivesse per es. rcoÀós invece di 90\os. Sono stato
incerto se scrivere 6fino$)0ev, un awerbio frequente in Menandro,
collocato per lo più verso la fine del verso (cfr. Peric' 26lKó-=511 S.;
27I Ko.:521 S., ecc.), in cambio di 6fino0ev (lat quacumque). o saîà
da sottintendere un verbo di terza persona' per es. tó"pa (=vlipeorL, o
én =èveort) 6í7ro0ev lyó,p*? "è a tua disposizione I'amabilità da ogni
part€": yapkrr è I'opposto di ri46ris.

95-100. Trasonide all'insistenza adulatoria del servo reagisce brusca-
mente. Dopo lo sfogo dei suoi sentimenti, ora si mostra un uomo Prati-
co e ordina al servo d'indagare sulla vera causa che ha costretto Ctatea t
comportarsi in quel modo. Si potrebbe scrivere aítíott (r'l à.vaycaíav,
ma I'asindeto non sta male.

Il Turner attribuisce a Trasonide tutto da rcarccìsc a 6ei$,aq ma sot-
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to 95 c'è una lunga paragraphos; perciò ho dato a Gera la frase 6eirò
îpAyt' eúpeív, con la quale, dopo l'imprecazione del padrone, egli cerca
subito di portare il discorso sulla cosa più importante. Si può anche in-
trodurre un'aposiopesi dopo òei: (@p.) rcarccìsc ùró\oa. 6ei- (fe.) rò
tpfutt' eúpeív. (@p.) 6 n... Ciò agevolerebbe a Geta il passaggio al nuovo
pensiero, ma i servi della commedia sono abili a cavarsi d'impiccio an-
che nelle situazioni più sfaVorevoli. Trasonide continua la frase, come
per imporre il silenzio con un ordine perentorio. Il servo è imbarazzato
e si mette a imprecare contro le donne immaginando le difficoltà insite
nell'esecuzione dell'ordine. Di qui la ripetizione, a breve distanza, del
vocativo 6éorora, in posizione di rilievo, e I'aposiopesi in pnpòv rò
,fi\óv èorq sc. rò ?fi\v (cfr. fr. 7t8.6 Kó. é|vos pnpóv, detto delle don-
ne), e in où 6é 7' à.6tr17ei, sc. oíer à\n|fi il wvrya eíyaq, o qualcosa del
genere. Geta vuol dire: la razza delle donne è perversa, è volubile e non
c'è da credere a quel che dice, perché è pronta a giurare il contrario e a
sedurre di nuovo, tanto più che tu non sei un abile ragionatore. Col rispet-
to della paragraphos e la doppia aposiopesi il dialogo acquista una viva-
cità maggiore e corrisponde meglio allo stato d'animo dei due personag-
gi. Trasonide, dapprima almeno, non ascolta quel che dice il servo e
continua a dare ordini: rcaL plù To,pfrg. Così con un comando deciso e
secco, piuttosto che tiì.ì,' iìlv rapfis... (sc. paorífu: iìu pù rapis- sc.
paoríla Turner). Intendo: "non omettere la cosa", "non trascurare di
fare la cosa": cfr. fr. L77.4 Kò. iiv 'àv rapfic; Soph.,_ O. R. 283 pù na-
pis, 345 napfioos 7'où6év (Ai. 1193: così avrebbe poruro rispondere
Geta); Plat., Phaedr.235 E (con I'inf.).

In 98, prima di vedere la fotografia del papiro, avevo supposto oú
6eu'à. 6q7eí,6.; ("non è strano ciò che narri?"), ma il y pare sicuro ed
è seguito da un apostrofo. In 99 ho correrto per la coordinazioneóp-
oaL re... ourcó,let2) re. L'inizio potrebbe naturalmente essere variato,
per es. épu:r'l òpóoat oppure où ifiopaoau.. vópos; L'editore ha integra-
to rpóg [z] ("for some raison") e si può accettare "giurare riguardo a
qualcosa" o pensare a una risposta accompagnata dagiuramento in op-
posizione a qualche accusa, come quella di Trasonide, npds oe (lat. ad-
oersus úe), meno forte di rcaró oov (in te).

Quanto a, wrcólus,l'editore ha citato il fr. 3 dell'Atalanta di Strattis
e la definizione di Hesych. rcvíletv èv èparxais ópù,íars. Menandro usò
nel medesimo senso anche ourcotpavreút: Etym. M. T3j.4Z \appó.verat
6è rcoi óÀì.<,.rs rò wrco,pavreiv rapà,fl)ú.rusvt (fr.255 Kock) rcalMevúv-
6pqp (fr. 917 Kó.), oinv rcví(ew èpurtrciss.Il Kock dubitò che al posto
dt outco,pavreíy si debba leggere ourcdlev, citando Esichio; ma la lingua
del gergo amoroso è molto ricca. Alla fine di 99 I'editore ha proposro



MENANDRO: L'INLZIO DEL MISUMENOS Lt7

ré loe, ho preferito r' éln per rilevare il ritorno all'amore secondo il
pensiero supposto.

In un ptì-o tempo avevo fatto questa ricostruzione épat'l òpoat'
19 rpós î'oel ovxófit,/l r' éfrt t cib 0'l 6pox' oú ilà.p eJÚIo7ós re (con
scritiura piena oiir rle). Ma nel papiro si legge chiaramente. tr€r e del re-
sto I'aweibio qui attenua oPPortunamente il.giudizio negativo. Tuttavia
I'abilità a parlaie (questo il senso di eÚtro1os in LXX Ex. 4.10) e a ragio-
nare (così in Phil. 2.43, 1.166; Men. fr. 43 Kó. rois eùÀó1c'rs." éxovotv
"a quelli che sanno far buon uso della ragione") non è una Prerogativa
dei militari. Nella Periciromene Polemone si rivolge a Pateco affinché
perori la sua causa presso Glicera, perché sente di non essere caPace'

mentre riconosce quella dote in Pateco: \úvaoat 6è 6útou0ev lÉ1eu,
f\ólawe(26lKb.=511S.).Allafinedil00èesclusorctclaíperchéle
ffacce portano sicuramente a r o î. Quindi anche té rl(vd,c, come ho in-
tegrato alla fine del v. 18.

pap. 3368, fr. C. I Turner vorrebbe collocare il frammento dopo il
v. Si e prima del v. 78; secondo il Brown esso cadrebbe alla fine del
primo atio, quando viene annunziata I'entrata del coro, il quale sarebbe
.o-porto da-ubriachi come nell'Aspis (24ó sgg.) e nel Dyscolos (23O-2)

. n.gli Epitrepontes (33-35 Kó.=169-.71 S.). Egli cita il rr..1o7 K. di A-
lessi-oú lòtp d.i rcre \otpdrlov ónevé^iKaqtL pù gúoas trepó,,.dove sareb-

be annunziato I'arrivo del.coro. Io penso che il Pezzo vada collocato
poco prima del prologo. In questa commedia, il prologo, pronunziato
à" un" divinità, la sota fra i pérsonaggi in grado di conoscere tutte le vi-
cende dell'antefatto necessarie alla comprensione di tutto ciò che è rap-
presentato, non si trov4va in principio' ma era PosticiPato, come nel-
i'H.ror, nell'Aspis, nella Periciromene, per cui non è corretto chiamare
prologo il monàlogo iniziale di Trasonide, come si è fatto quando esso

venne-alla luce e si continua ancora da parte di qualcuno. Dunque Tra-
sonide e Geta, i personaggi che per primi sono apparsi,- a un dato mo-
mento devono lasciare la-scena vuota all'arrivo del OeòS tpo\tyílo:v.
così awiene nell'Aspis, I'unico confronto che oggi si possa fare: i due
personaggi che, dop-o un monologo iniziale, hanno dialogato a lungo,
At" finJ.rcono di icena dando una giustific1zione, prima Daos (91 sg.),

poi smicrine (93-96). Ad essi subentia Tyche che pronunzia il prologo
ig6-Las>. Anche nel Misumenos il primo ad uscire è il servo (fr. C 5-7);
anche Trasonide certamente 1o seguiva, ma non possiamo dire con pre-
cisione a quale distanza. Col v. 8 egli, a quel chePare, si.effonde ancora
in lamenti, ma non doveva durare a lungo, perché l'ha già fatto in Prece-
denza, specialmente nella lacuna fta 57 e 78. Si giunge alla medesima
conclusióne, se computiamo I'usuale lunghezza del primo atto nelle
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commedie di Menandro. Infatti il primo atto non si chiudeva col prolo-
go, quando questo era posticipato, ma seguitava ancora con qualche
altra scena, come appare dal Dyscolos e dalla Periciromene, dove, dopo
il prologo, il primo atto continua ancora per un centinaio di versi, così
da arrivare intorno ai 25O versi. Ebbene, se diamo al prologo del Misu-
menos una lunghezza di circa 50 versi come negli altri due drammi, si
vedrà che Trasonide, dopo il fr. C, non restava a lungo sulla scena, a me-
no che non si voglia ridurre di molto la parte posteriore al prologo fino
alla chiusa del primo atto. Non sarà mancata la motivazione dell'uscita
di scenar si può supporre che egli, per il suo stato d'animo, non rientras-
se in casa, ma andasse altrove; tuttavia non si può dir nulla di sicuro in
proposito.

Il Brown ha identificato i ladri menzionati nel brano (su quesra co-
stumanza informa Dem. 54.8 sgg.) con i componenti del coro. Ciò po-
teva appaftenere alla tradizione comica, ma io considero il motivo dei
ladri come l'ultimo espediente, dopo che le preghiere ed altre riflessioni
non hanno sortito alcun effetto, J cui ricorie Geta p.r intimorire il pa-
drone e farlo rientrare in casa, e nello stesso tempo è una plausibile giu-
stificazione della sua uscita di scena.

1-4. Intendo rcataprioopal, interpretato dall'editore con riferimento
alla discesa materiale ad un piano inferiore, nel senso metaforico "andrò
a finire di", costruito col participio (futuro in accordo col futuro della
proposizione principale), come in Herdt. I.lI8 rcarépave).é1av,l.gO,
9.94. La frase in sostanza significa "alla fine mi ucciderò", come nel
passo citato di Erodoto "alla fine diceva". Suppongo scrittura piena
loe46leer<,r, per evirare loer Iró10' è7d:. tl brano è di difficile leitura
e restano non poche incertezze, ma è già una conquista scoprire un pen-
siero conveniente e suggerire qualcosa che altri riusciranno a migliorare
verificando direttamente sul papiro. In 2 ho scritto aúróv p', non aúrós
p', secondo l'uso attico di sostituire il riflessivo èpavróv, oeauróv con
aúróv pe, aúróv oe (ariróv di solito precede), che è una forma enfatica: -cfr. per es. Plat., Conv. 178C. Dopo féro il papiro manca. Accettando
oú rceì.euorio?s di West e Handley si pensa ad una infinitiva, per es. <ino-
wevdsfv, rfeúloet, p' 4ù rcarapfiofopat. I eíoÉv' èrcleívr1c. oú rce],euoú-
orls, léra, I ot, rfrs lteaílvnqMa preferirei oùrc è0 e\oúor\s (non oú 0eÀoú-
o?s) che sembra corrispondere meglio alle tracce; e ho.aggiunto ó per
ragioni metriche. Trasonide è disperato: vede prossima la sua fine o per
suicidio o per consunzione, abbandonato da cratea (cfr. 309 sg.). Il iuo
modo di parlare spezzettuto, come a singhiozzi, conviene al suo stato
d'animo: il vocativo léra, I'interiezione of (o dù,1'aggiunta, che vale un
commento, di rfs lteailvr1s. Nel v. 311 Crateaèchiamata daGetapó.p-
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lapos, \éauta, naturalmente per indicare la sua crudeltà. Lametafon
appartiene alla tragedia (Aesch., Ag- 1258; Soph., Ai 987; Eur., Med.
187) e qui to stile tragico può convenire alla disperazione di chi parla,
per il quale, se pensa al rifiuto, la ragazza amata è una crudele leonessa
(v. 3), ma se pensa al pericolo di essere abbandonato, diventa la sua
Cratea (v. 4). Davanti ad à,troítoa I'editore ha messo un Bunto in alto,
ma il segno nel papiro può essere un apostrofo.

4-7 . Do I'esclamazione 'AnolÀoz a Trasonide, non a Geta a cui I'attri-
buisce l'editore. Faccio cominciare I'intervento del servo subito dopo,
in corrispon denza con la nota interlineare che interpreto come ler. Geta
si esprime sarcasticamente sul grave pr'oposito del padrone. Ho isolato
rcai pd.\a, che l'editore unisce con quel che segue senz'alcuna interpun-
zione. Come espressione asseverativa è molto frequenter cfr. Epitr. 303
Ko.=479 S.;722 Kó.= 1080 S.; Peric. 104 Kó.= 294 S. ecc. Equivale a
"sì", "certamente", "fai bene", "bravot', e sPesso in senso ironico come
qui..In conformità, si addice meglio l'imperativo 0élaoat che épyov te-
0élaoatdel Turner. Equivale in sostanza a" iípa,i6é (iòoÚ)' cfr. Aristoph.,
Ach. 366 í.6oú |éaoat, Soph., Tr. 1O79 i6oÚ ,ed'oîe ndvrec cÍfrì',rcv 6é'
paC, I ópd.re ròv 6úorqvoy. Il tono è enfatico e |éaoat si può rendere
con "mira", "ecco": diverso quindi dal0eQ'c di Epitr.746Kò-= 1104 S.

Ho sostituito oîpafl@rlwùv I rpdlut a -r[wòv I ép1ov dell'editore, per-
ché il sarcasmo riguarda più che il fatto in sé il modo di comportarsi,
l'azione che porta a determinate conseguenze e il termine npdlc appar-
tiene al linguaggio militare. L'incidentale épQS vuole richiamare I'atten-
zione sul pericolo dei ladri nella note buia e tempestosa, addotto come
stimolo a rientrare in casa. Per taÍe cfr. Dysc. 2L4 ro'Úe îpqvdsv ecc-,
Aristoph, Pax 326 rofie, raúe òpyoúpevos ecc. Invece di eíoúq che sem-
bra escluso dalle tracce, ho scritto eio6úou, che è molto più efficaceri
chiamando la paura dei ladri, cfr. Aristoph., Ve. 148 6úou r<íì.cu ("giù
ancora", "dentro"). Ho evitato la subordinazione, perché proposizioni
paratattiche, brevi e asindetiche, convengono a chi ha fretta e vuole an-
darsene come Geta.

8. Ha inizio un monologo di Trasonide, forse molto breve come si è
detto sopra. Per rilevare la differenza érepoC può essere accompagnato
da où (cfr. Aristoph., Pax 295) o da rts o da ambedue (per es. Plat.,
Rep. 345 B érepóc fcs). Il giro rcÚ ris è nororiamente tragico e in boc-
ca a Trasonide qui non disdice (ndss oitv 'ò,v é., oúrc éorw é. vel sim.
Turner).

Non si può negare che I'inizio del Misumenos sia molto bello e si ca-
pisce comè fosse molto noto nell'antichità: ad esso si riferiscono molte
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testimonianze. Impressionava soprattutto la figura di un soldato, un
personaggio abitualmente violento e incline a soddisfare con facilità i
suoi capricci amorosi, che sta sotto la pioggia fra lampi e tuoni e al fred-
do, a effondere i suoi lamenti di innamorato respinto, mentre I'oggetto
del suo amore è nella sua cesa, a portata di mano, e qualche tempo pri-
ma nel letto con lui. Una novità sconvolgente rispetto alla tradizione
della commedia e alla mentalità di allora, che naturalmente non basta
notare o definire con frasi più o meno colorite, come la più recente "fi-
gure rovesciate", ma va spiegata inserendola nel contesto culturale del
temPo.

Questa disposizione d'animo di Trasonide, il quale" non vuole profit-
tare con la forua della ragazza che all'improwiso gli rifiuta I'amore con-
cesso in precedenza per non poco tempo, costituisce il fondamento spi-
rituale della commedia e il filo conduttore della trama, finché, chiarito
ogni equivoco e sospetto, quella nobiltà d'animo viene premiata con le
nozze legali. Ma recentemente (F. Bornmann, arr. cit.157-62) si è ten-
tato di rovesciare il carattere generoso e romantico di Trasonide, osser-
vando che egli non reagirebbe con la forza al rifiuto di Cratea perché
"ogni tentativo di forzare la sua volontà per il diritto artico si sarebbe
configurato come stupro o violenza" (p. 1621. L'interpretazione presup-
pone che la ragazza godesse della libertà in senso stretramente giuridico.
Il problema è della massima importanza. ed è collegaro con I'interpreta-
zione dei w.37-4O del brano qui studiato.

Nel corso della vicenda Trasonide chiederà a Demea, scoperto padre
di Cratea, di dargli in moglie la figlia, ma riceverà un rifiuto. Nell'atto
quarto Geta, in un lungo monologo interrotto solo da brevi frasi di Cli-
nia, espone i fatti relativi a quel rifiuto ed esce in questa dichiarazione:
futh pèv laúrúv,l pà.ròv Azró)tÀc.r rovroví,tor)rc àv dtrélvoa (314 sg.).
Di qui si è tratta la conclusione che Cratea è stata liberata, ed è una con-
clusione legittima, ma bisogna precisare il momento in cui è stata libera-
ta, perché è questo che conta per risolvere il problema. Il Bornmann,
partendo da un'osservazione del Turner (Menander and Society of his
Time, "Chron. d'Eg." 54, L979,116 sg.) cherepúelc è\eu|epíav del
v. 38 si riferisca ad una libenà personale per effetto di un affrancamen-
to e di un riscatto pagato, ha collocato quell'affrancamento in un tem-
po concernente I'antefatto, quindi anteriore alla notte tempestosa con
cui inizia il dramma ed ha tratto la grave conseguenza che Trasonide
non userebbe lt forza verso Cratea perché avrebbe paura d'incorrere in
un'accusa di violenza recata ad una persona libera.

Si pouebbe subito osservare che per un'accusa del genere occorrono
i testimoni. Nella Periciromene, quando Pateco riesce a persuadere po-
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lemone che, assaltando la casa di Mirrine per impossessarsi con la foru,a

di Glicera, incorrerebbe nel reato di violenza (236 sg. Kó-=486 s89' S'):
le testimonianze non mancherebbero, e realmente, poiché Glicera è

é*rfic tcvpín (24 Kt.:+97 S.r, non resta che la via della persuasione,
quella appunto che poi segue il soldato. Ma nel caso di un atto di violen-
ía di Tiasonide compiuto in privato dentro la sua casa, dove si sarebbe-
ro rrovati i testimoni? Egli, condotto davanti ai giudici, avrebbe Potuto
negare o addurre a suo favore, come zuole awenire in fatti del genere,
il òonsenso della" ragazza. Non era certamente la legge capace di frenare
le passioni amorose dei soldati, poco o nulla esperti di diritto' cfr. Peric.
ó5 Kó.= 185 S. duorult)s t ítra orpat<ísrqv él: o$ev iíp6pa' tapótopn' I
iinavres, oú6èv Íarór). Un'affermazione come quella del Turner (art.
cit. 119) "l'uditorio di Menandro era comPos(o di giudici in vacanza, il
pubblico maschile sarà stato un'appassionato conoscitore di sottigliezze
iegali", può piacere a prima vista, ma è da ridimensionare e da precisare.
Ménandio non scrive solo né principalmente per legulei in vacanza. Le
questioni legali naturalmente non possono essere assenti nella vita quo-
tidiana delli società e in un poeta che vuole riprodurla fedelmente; ma
I'interesse di Menandro non si esaurisce qui. Il suo sentimento umano
(rò à,ulptitntyov) ht radici più profonde che nella legislazione positiva;
anzi egli non raramente fa emergere un contrasto fra le idee o il com-
porta-.nto di qualche personaggio e la lettera della legge vigente, per
mostrare come certe situazioni delicate Possono essere SuPerate con ge-
nerosi slanci dell'animo più facilmente che seguendo le norme giuridi-
che. così negli Epitreponies la superiorità d'animo di Panfile grandeggta"
sulla meschinità àet padre smicrine che fa appello alla legge per far di-
vorzitre la figlia e riportare a clsl-la dote. Anche la tyche può interveni-
re a far trioniare ciòche è più umano e bello superando le angustie della
legge. Così nell'Aspis il ritorno insperato di Cleostrato e I'abilità di alcu-
tti-p.tron"ggi cusiodi e difensori del sentimento umano sconfiggono
I'ignobile 

"uiaitn 
del vecchio Smicrine, che, in virtu della legge sull'epi-

clèrato, può e vuole sposare una rag1zza. che possiede una ricca dote.
Non era dunque la legge che poteva costituire un freno per Trasoni-

de ; ma c'è un aliro motiió che ci costringe a rifiutare quella tesi : la con-
nessione della frase di Geta in 314 sg. con tepúeis èltevîepínv del v' 38

è errata. In principio all'atto quarto, il servo entra sulla scena' dove si

trova già Clinia, ., ,.rrr" aweóersi di questo, pronunzia amare parole
.orrtrJ Demea e la figlia Cratea, perché si sono dimostrati disumani e

crudeli verso Trasonidé. n si mette a raccontare come sono andate le co-

se, con tanta eccitazione e partecipazione che riferisce in forma diretta
il dialogo fra Demea e Trasónide: euesdo chiede in moglie Cratea, il pa-
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dre rifiuta; quello piange e supplica,l'altro, insensibile, insiste a dire che
è il padre della giovane e vuole riscattarla (àno\ulpoúr). E, quel che è
peggio, cratea non interviene e tace. "Ti supplico cratea, scongiura Tra-
sonide, non abbandonarmir nap|évov o' e'Àqg' è7ú, t àuì1p èrctvfilqv
npdtros, r77ó,m7oó, oe, t àryan6:, grl,ri, Kpó,ren Vt\rd,rn. Che cosa ti ad-
dolora delle mie cose? Mi saprai morto, se mi abbandoni'. Nessuna ri-
sposta". Il racconto è concluso con quetp com[€Dto: "Non me lo sarei
mai aspettato. E' completamente fuori di senno, io non l'aorei liberata,
no per Apollo. sappiamo che è usanzlgreca e universale, nia sta bene
aver compassione di chi ha a sua volta compassione; quando però nep-
pur voi avete compassione di me, non ho né considerazione né-attenzió-
ne per voi. Questo a te non pare? Ma allora? Non c'è niente di strano
(che succeda quel che è successo). continuerà a gridare e a deliberare il
suicidio: ha gli occhi di fiamma e si strappa i capelli',.

ora, questo commento finale riprende quello all'inizio del discorso di
Geta (284 sgg.); in mezzo c'è la narrazione dei farti; non c'è nessun dub-
bio che la frase "io non l'avrei liberata" si riferisca alla domanda di ri-
scatto Lvanzata, dal padre e accolta da Trasonide. Del resto tizoÀú<.r, il
termine usato da Geta (305), corrisponde esattamente a dno\uLpóu, il
termine usato da Demea (298'): "liberare dietro pagamento del riscatto":
cfr. Xen., Hell. 4.8.21 rcai yprlpd.rav ro\\,civ àtréìvoev (a proposito di
una madre catrurata con le figlie). Dall'insieme risulta chiarò che Traso-
nide ha ceduto all'insistente richiesta di Demea e ha liberato cratea; ed
è verisimile che l'abbia fatto senza pretendere il pagamento del riscatto.
Questa appunro è la debolezza" di cui Geta accusa il padrone definendo-
la stoltezza e suggerendo il consiglio di far del bene solo a chi ricambia
il bene, secondo una morale che sarà superata solo dal precetto wangeli-
co di amare anche i nemici. chi non ha ricambiato la iompassione (ròz
dvrùteoúvra) è Demea; perciò non meritava alcuna .o-p"rriorre, se non
concedeva prima il consenso aflè nozze. Trasonide invèce, innamorato
com'è di cratea, credendo che l'accettazione della domanda del riscatto
avrebbe- agevolato quel consenso, ha ceduto alle insistenze del padre.
che il riscatto ci sia stato è confermato dalla testimonianza di simplic.,
Ad.Aristot. Phys. p. 384 Diels (=ft.2 Kó.), che come esempio di evinto
ùrò nJwts cita la venuta di Demea, il quale poitvrpuoó,1tevos ròv aí7g
pólvorov... ùrfi\0 ev. Insomma Trasonide, fidando in una corresponsio-
ne di sentimenti umani, si è ingannato e, credendo di aver perdúto tut-
to, pensa al suicidio. Infatti in Demosrene 5i.37 è menzionaìa una legge
secondo la quale una persona resta proprietà di chi I'ha riscattata fino a
che non paghi il prezzo del riscatto, oppure, come si ricava da Dem. 19.
17o é6arca \apeàst rà.\úrpa, fino a ctre non ci sia stato il condono del-
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la somma da pane di chi I'ha riscattata. Perciò Cratea, una prigioniera di
guerra comperata da Trasonide, rimase proprietà di questo fino a che
egli, dietro il versamente del pîezzo del riscatto o, come Penso piutto-
sto, col condono di esso, la consegnò al padre. Da allora lzrtgazza'ebbe
come rcúpos il padre e questi appunto alla fine, chiarito ogni eguivoco
su cui era fondato il diniego allè nozze, pronunzia la formula rituale del
matrimonio (444 sgg.).

Non c'è dunque nessuna connessione diretta fra i w. 38 e 314 sg. e
cade ogni fondamento alla proposta del Turner di integrare, in base al
citato passo di Dem. 19.170, la lacuna iniziale di 38 6<ópov rclptflels
è\ev|epínv o )trlrpors zr. éI. Anche se si volesse riferire la frase al riscatto
operato da Trasonide quando acquistò Cratea, non si potrebbe dire che
l'ebbe in dono o sarebbe del tutto inutile precisare che ci fu il riscatto.
Invece un'indicazione del cuto pîez,zo della compera come si è suggerito
(zol)toù, da unire però con rpwpevos) trova una corrispondenza nello
stato psicologico di chi parla. La frase rcpúeis è\euîepío'v si riferisce al
modo di vivere che il nuovo proprietario, cioè Trasonide, ha concesso a
Cratea, con uguali diritti (íoovopín), come conviene ad una Persona libe-
ra, senz'alcun riguardo alla pratica giuridica della liberazione. Infatti, se

Cratea godesse già della libenà legale quando trova il padre, non avreb-
be bisogno di essere riscattata da lui e resterebbe senza fondamento il
citato discorso di Geta all'inizio dell'atto quarto. Non è a sostegno della
tesi del Turner la citazione da lui fatta di Herdt.3.742rìpè\eoîephv
úÉv rcpríe4pq che si riferisce all'offerta di Meandrio agli abitanti di
Samo della parità dèi diritti, in rapporto col precedente signore dell'iso-
la Policrate che si comportava dt 6eonón7s: é1ò 6è és péoov rfiv à"pyl1v
rúels íoowpíqv úÉw ryoafpeúuv. L'espressione non aPpartiene al
linguaggio tecnico, ma è applicatr avarie cose: non solo si diceneprní'
|qpt èltev1epínv (anche nell'epigramma attribuito a Simonide 118.3 D.
'EìÀó6a 7à"p orcúiowes è\eu|epityv rcptgeívaù o paoùeít1v zr. (Herdt.
L.l2gr, rcpóros r. (ib. 3.81), ma aqche bryínt r. (Thuc. 6-89r,ìivetios
r. (Antiph. 2.3.1) ecc. Anche Trasonide, Per usare la frase erodotea in
bocca a Meandrio, "ha posto nel mezzo la sua autorità" e ha trattato
Cratea come una persona libera a cui spetta "la parità dei diritti". Così
Stratofane nel Sicionio comprò all'asta sul mercato di Milasa in Caria
Filumena, e I'allevò ós éÀeudépqrpétret (fr. 1= 371Kò.): le dava i mez-
zi di sostentamento e una sewa perché trovasse il padre e i parenti, sen-
za pretendere niente in cambio o frapporre degli ostacoli (236 sgg.); ma
nel frattempo pretende in un'assemblea di tribunale che siano rispettati
i suoi diritti, che qualche altro vorrebbe contestare, in attesa che egli la
chieda in moglie al padre una volta ritrovato (239 sgg-,251 sgg.). Qui
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abbiamo la variante di un medesimo motivo: la giovane catturata e ven-
duta e poi trattata come libera dal compratore, che se n'è innamorato;
il ritrovamento del xúpnc e la conclusione felice con le nozze.

Anche Trasonide, trattando Cratea come una donna libera, I'ha fatta
padrona della casa, le'ha dato ancelle e monili d'oro, I'ha considerata
sua moglie (38-40); I'ha presa che era ancora vergine ed è stato il suo
primo uomo: nap|évov o'efuqg'fud:,\àvfip èxìfi9qv Ípúros (30ósg.).
La prima di queste due frasi non significa che Cratea è ancora vergine,
ma che non ha conosciuto nessun uomo prima di Trasonide. Di qui I'op-
portunità di unire rpti,roc con à,vfip èrc\úîry (il Turner invece I'unisce
con ìyónqoo., contro il parere del Sandbach, il quale nora che fiyfurqoa
è un verbo dal senso generico che include anche I'amore dei genitori). Il
perfetto e'ùnW mantiene il suo valore di continuità rispetto all'aoristo
èrcNh?qv in quanto la giovane non ha mai conosciuto un altro uomo, e
ciò si concilia con ytvoixavopioac (cfr. Peric. 239Kó.=489 S. èyth 7a-
perùv vevópwa raúrnv): da un cerro tempo essi, con fedeltà reciproca,
vivono insieme more uxoio. Tuttavia Trasonide, quando all'improwiso
si vede respinto dalla ngazza, la chiama aìytr',ì,r;'ros (37), |epúrawa
(42 e 341) e si considera degno di compassione per quell'offesa (37) e
se ne.vergogna (41). Ciò non è solo effetto dell'ira e del dolore in cui si
dibatte il povero innamorato, ma corrisponde alla realtà delle cose; altri
menti egli avrebbe potuto esprimersi più efficacemente in 37-40, come
fa in seguito Geta, lamentando la sua stoltezza di aver beneficato, fino a
darle la libertà giuridica, una persona che I'ha ricompensato con tanta
ingratitudine ; oppure Geta stesso avrebbe potuto rilevare la cosa già nel
concitato dialogo iniziale.

Poiché i due vivono, come si è detto, more axorio, si capiscono bene
le espressioni rfiv r' èpapévqv éyew del v. 9 e éyt tv aúrfiv rcard,rceqnt
del v. 52- Il Bornmann invece (p. 159 sg.) nega che qui èlerz abbia sen-
so erotico. Il verbo, che ha notoriamente molteplici usi, assume una più
precisa connotazione dal contesto. Se è vero che molto spesso signifi-
ca ."avere con sé" per indicare una convivenza, non si può affermare che
il letto per chi vive more uxorio serva solo per dormire e riposare. Per-
ciò anche il passo di Batone (fr. 3.16 Kock), citatoSt confronto'a soste-
gno della propria interpretazione, éfòz ytvoixa éyowa rcaraxeio|ot, rca-

^\fiv I rcaL lreopíov ytrpíie lv1$óvev 6úo, si chiarisce apertamente in
senso erotico, come zuggeriscono l'epiteto rcaltfiv e la menzione del vino
di Lesbo che era ottimo. Chiarissimo è il senso erotico, come mostra d-
l'evidenza il verso che segue, in Aristoph., Ach. 1147 rca0eút6ew perà.
ratiíorcqc éspaoró.rns, ma perà. raùíorcqc equivale a"ro;-ìíorcqv éyav.
Forse si è voluto negare che in 52 ci sia la puntualità dell'azione, come
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potrebbe zuggerire la traduzione del Turner (ma probabilmente egli non
intendeva questo): "and there I am at her side in possession". Me anche
questo p,rd indicarc é76w. In un frammento conservato e discusso da
Pl.rtar.o in uno scritto sull'amore, Menandro (fr. 5ó8 Kit.) si chiede
quale sia la causa dell'innamoramento, visto che il possesso della mede-
Jirna donna produce effetti opposti: qualcuno si allontana ridacchiando,
senznaver pròvato nulla nell'animo; un altro ne resta preso perdutemen-
re: rfdrs oúv érepoc raúrnv éyav t oú0èv rétov|ev, riltÀ' drflto e K&ra'
ye\.risv, t érepoS (6 ) tizrótrarì.e. Per non dilungarmi, cito ancora solo Stra-
rone in Anth. Pal. 72.17 èX|ès éyav àpà vúrcra Qùóorparov, oùrc è6u-
vnînv.

Trasonide rinunzia all'uso della forza nei riguardi di Cratea non Per-
ché abbia paura d'incorrere nel reato di violenza verso una persona libe-
ra, ma pe.itté crede che il vero amore esiga la parità di diritti (íoórqs) e

il rispetto di essa, che esclude la violenza e pretende solo il ricambio del-
l,amóre. La legge gli avrebbe permesso di usare la forza, essendo Cratea
'una sua schiava, ma appunto queUa rinunzia lo eleva grandemente al di
sopra degli uomini comuni e gli conferisce una novità sorprendente, po-
n.ttdolo acc"nto per la nobiltà d'animo a Carisio e a Panfile negli Epi-
trepontes, a Glicèra nella Periciromene, a Sostrato nel Dyscolos e ad

altri personaggi caratteristici di Menandro.
Gli stoici,-informa Diogene Laerzio (7.I3O), volendo illustrare la na-

tura dell'amore e chiarire la differenzafra unione sessuale e affetto, nel
quale facevano consistere essenzialmente I'amore, adducevano I'esempio
di Trasonide, con un chiaro riferimento al monologo all'inizio del Misu-
menos: ròv yoúv orparuhrqv rcaínep èv èlovoí4 éyovra rìp èpo:pévqv
6aì rò pweío\at àtréyeo|at aùrùs. Fra questi c'era anche crisippo, che
è ricordato in Diogene subito dopo le parole citate a conferma del me-
desimo pensiero sulla narura dell'amore, svolto nel trattato Sull'amore
(cfr. SVÈ 3.276,p. 180 Arnim). Non si può credere che il grande Crisip-
po e tutta la scuóla stoica abbiano frainteso la figura di Trasonide, per-
ihé, r. si dovesse alnmettere che la sua rinunzia alla violenza verso
Cratea era stata causata da motivi diversi dall'amore, I'esempio non
sarebbe più stato calzante. La retta interpretazione dei nuovi testi della
commedia ora recuperati coincide con la testimonianza antica.
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