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P. Bodmer XLVII: un acrostico alfabetico
tra Susanna-Daniele e Tucidide

Di Antonio Carlini e Michele Bandini, Pisa

1. Nota sui due fascicoh contenenti P. Bodmer XLV, XLVI, XLVII
e P Bodmer XXVII

Una descrizione del manufatto a cui appartiene P. Bodmer XLVII edito
ora per la prima volta da Michele Bandini e stata giä proposta nell'Introdu-
zione all'edizione degli altn testi che accompagnano 1'Acrostico alfabetico1. La
rappresentazione schematica e questa:

1 Cf A Carlim, II papiro di Tucidide delta Bibliotheca Bodmeriana (P Bodmer XXVII), Mus
Helv. 32(1975)33ss Papin letterari greci, Pisa 1978, 67s A Carinii e A Citi, Susanna e la

prima visione di Daniele in duepapiri inediti delta Bibliotheca Bodmeriana P Bodm XLVe
P Bodm XLVI, Mus Helv 38 (1981) 81 ss Sul problema (assai dibattuto) dell'ongine dei

Papin Bodmeriam si pub ora vedere Papyrus Bodmer XXXVIII Erma II Pastore (I-III
visione), edito con introduzione e commentano cntico da A. Carlini (con la collaborazione di
L Giaccone), Appendice Nouvelle description du Codex des Visions par R. Kasser, avec la

collaboration de G CavalloetJ van Haelst (Cologny-Geneve 1991) 29 n A, Append 120s. Nel
lavoro The Pachomian Monastic Librarx at the Chester Beatty Library and the Bibhoth'eque
Bodmer (The Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, Occasional Papers 19,

1990, 1-27), teso a dimostrare che i Papin Bodmeriam costituiscono ll fondo piü importante
della prima biblioteca monastica fondata nell'Alto Egitto da Pacomio allTmzio del sec IV
d.C., James M Robinson si pone anche ll problema (4-5) della presenza di «non-Christian
texts in a monastic library, such as the Homeric and Menander material» e giustifica questa

presenza dicendo che puo trattarsi di matenale librano che e entrato nella biblioteca «as gifts
from outside, perhaps contributed by prosperous persons entering the Order» Robinson
nomina Omero e Menandro, non nomina Tucidide, ma proprio Tucidide (P Bodmer XXVII)
che convive in uno stesso fascicolo con Susanna e Daniele mostra che si tratta di produzione
interna, non venuta da fuori come dono Chi ha copiato l'mizio del VI libro di Tucidide,
utilizzando fogli lasciati liben da chi aveva interrotto la trascnzione di Daniele, aveva da-

vanti a se un esemplare dell'opera tucididea I testi classici appaiono dunque perfettamente
mtegrati nel fondo dei Papin Bodmeriam
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Come appare nello schema, sono ricostruibili due fascicoli, ciascuno di tre
bifogli sovrapposti; ll pnmo ternione ha perduto 1 due fogli lniziah. C'e conti-
nuitä di testo tra l'uno e l'altro fascicolo: la saldatura e assicurata dal versetto
53 di Susanna che comincia a f 6b e continua a f. 7a Se ll pnmo fascicolo non
poteva che essere un ternione, ll secondo, a ngore, potrebbe aver perduto uno o

piü bifogli centrali, conviene perö dire che sono l pnmi due nghi della pagina
di un foglio conservato (8b) che sono stati presi a modello per quella sorta di
esercizio di trascnzione che troviamo nella parte supenore della pagina che

ospita l'acrostico alfabetico (f. 10a)2.

I due fascicoli Bodmenani probabilmente non sono mai entrati a far parte
di un codice vero e proprio, non sono mai stati legati insieme: erano stati
preparati, con altn, per la trascnzione, affidata a mano professionale, di testi
veterotestamentan (noi abbiamo dall'mizio Susanna che figura come I Visione
di Daniele, ma l due fogli lniziah perduti potevano contenere parte di un altro
testo); la trascnzione di Daniele si e pero mterrotta bruscamente per cause a

noi sconosciute e sono nmasti cosi bianchi i tre fogli finali del secondo fascicolo;

anche nell'ipotesi della perdita di uno o piü bifogli centrali, si deve

sempre postulare l'incompiutezza della trascnzione di Daniele
La mano che ha vergato Susanna-Damele puö essere attnbuita all'imzio

del sec. IV, se non alia fine del sec. III, a distanza di qualche tempo un altro
scnba ha utilizzato ll secondo fascicolo nei due Ultimi fogli liben per miziare la
trascnzione in una matura cancelleresca del VI libro di Tucidide3. Si puö
pensare che lo scnba, impegnato in un programma di trascnzione piü ampio,
sia andato oltre ll 3" capitolo del VI libro di Tucidide in un altro fascicolo, ma
nulla e nmasto.

Ai due scnbi di buona quahficazione professionale che hanno copiato
rispettivamente Susanna-Daniele e Tucidide si contrappone la mano rozza che
ha vergato l'acrostico alfabetico nel foglio centrale di destra del secondo fascicolo

(f. 10a), affrontandolo ai versetti 16-20 di Daniele I. Anche se mancano
prove, sembra verisimile che P. Bodmer XLVII venga come terzo, che cioe lo
scnba abbia aggredito l'unico foglio nmasto libera e l'abbia sfruttato per la sua

pnvata trascnzione la cui ampiezza era facilmente calcolabile (24 nghi).
E. G. Turner nell'importante volume The Typology of the Early Codex4

propone una sua diversa ncostruzione del manufatto Bodmenano e anche
dopo l'edizione del papiro di Tucidide (P. Bodmer XXVII) mantiene dubbi
sull'esistenza dei due fascicoli individuati come ternioni: «Parts of two or
possibly three gatherings survive. Gathering 1 and the beginning of 2 contain
Susanna in Greek. It is followed by some other apocryphal work, and then the
beginning of Daniel, perhaps extending into gathering three After a blank

2 Cf A Carhni e A Citi, Mus Helv 38 (1981) 82 n 4 M Bandim, infra p 161

3 Cf A Carhni a A Cm, Mus Helv 38 (1981) 83
4 University of Pennsylvania Press 1977 81
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page, Thucydides VI, 1-3, was copied, breaking offwhere the gathering ends. It
is impossible to say whether the whole of Thucydides VI would have been

copied in a series of subsequent gatherings. [Addendum 1975. The Thucydides
section and a note on the other contents have now been published by A.
Carlini, Museum Helveticum 32 (1975): 33ff. Carlim represents the gatherings
as <terniones>. On an earlier personal inspection I could not satisfy myself that
this was the correct make-up, and I believe other reconstructions to be
possible, but shall not argue them here.]»

La descnzione diversa che del manufatto Bodmeriano dä E. G. Turner ha,
forse, una spiegazione: nell'occasione della preparazione dell'edizione di Su-

sanna-Daniele, hanno potuto essere collocati alcuni ampi frammenti prima
vaganti e questa collocazione, che ha consentito in alcuni casi la parziale
ricomposizione, m altri la piena remtegrazione di cinque fogli (ff. 4ab, 5ab,
6ab, 7ab, 8ab), esclude la presenza di un terzo fascicolo. Tra Susanna e Daniele
non si interpone alcuna opera apocrifa; tra Susanna e Daniele c'e piena conti-
nuitä, come si puö vedere da cid che si trova alia fine del testo di Susanna (f.
7b), ll titoletto (opaoig ß) che si riferisce in realtä alia I Visione di Daniele, ll
cui testo inizia nella pagina successiva. La collocazione di Susanna prima
dell'inizio di Daniele, attestata dal manufatto Bodmeriano, e presupposta giä
dal Commento a Daniele di Ippohto e probabilmente da Origene, e venficabile
fisicamente, oltre che nelle antiche versioni, nei piii importanti maiuscoli (B A
Q). Solo in Girolamo, in un maiuscolo tardo (V) e in alcuni rmnuscoli, l'episo-
dio di Susanna viene posto alia fine di Daniele, prima di Bel et Draco5. La
trascnzione di Daniele non poteva estendersi a un terzo fascicolo, come dice
Turner, perche la seconda metä del secondo fascicolo e occupata dall'acrostico
alfabetico e da Tucidide.

La compresenza di testi cosi diversi nel manufatto Bodmeriano e senza
dubbio singolare; si e sempre proposto ll confronto con ll codice miscellaneo
P. Bare. Fond. S. Luca Evangel. 149-157 + Duke University P. Robinson inv.
201, costituito da 28 fogli, che contiene parti della I e della II Catilinana di
Cicerone, il Psalmus responsorius m latino, una anafora, una preghiera eucan-
stica e altri testi cristiam in greco, il poemetto Alcestis m latino, ma va fatto
presente che i fascicoli Bodmenani non costituiscono una miscellanea 'orgam-
ca', data l'assenza di un piano editonale, non costituiscono una miscellanea
'disorganica' data la profonda diversitä di mam attive m tempi diversi. Corret-
tamente A. Petrucci colloca il manufatto Bodmeriano tra i casi «di apparenti
miscellanee»6. Resta m ogni caso la presenza reale di un manoscntto tucidideo
nella bibhoteca, dal prevalente contenuto biblico e patnstico, di un centro
dell'Alto Egitto. II nostro senba, copiando da quell'antigrafo i pnmi tre capi-

5 Cf A Carlini e A Cm. Mus Helv 38 (1981) 86s
6 A Petrucci, Dal hbro unitario al libro miscellaneo, in Tradizione dei classici Trasformazioni

delta cultura, a cura di A Giardina, Societa romana e impero tardoantico IV (Roma/Ban
1986)178s
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toli del VI libro, ci ha fatto conoscere le radici antiche di un ramo tradizionale
'eccentrico', prima noto solo da un manoscritto recentior e dalla traduzione del
Valla7.

A. C.

7 Cf G B Alberti, Problemi di cntica testuale (Firenze 1979) lOss

2. Edizione cntica e commento di P Bodmer XLVII*
II testo qui considerato occupa il recto del quarto foglio di un ternione

proveniente probabilmente da una localitä dell'Alto Egitto a est di Nag Ham-
madi1 e contenente anche, vergati da mani ben diverse, il testo biblico di
Susanna (1,53 xoüg airtooc; - fine), Daniele (1, 1-20 Kai rout;) e, dopo un foglio
bianco che segue le nostre esortazioni morali, l'inizio del VI libro delle Storie
di Tucidide2.

II fascicolo ha perduto il margine esterno con parte della superficie scritta,
ma due fogli integralmente conservati del fascicolo precedente, recanti il testo
di Susanna, consentono di conoscere le misure originarie dell'intero foglio, di
cm 15,5 x 18.

La scrittura del nostro testo, disposta a piena pagina, e diritta. Dato l'an-
damento molto irregolare del rigo, non e defmibile un rapporto fra rigo di
scrittura ed interlineo; quest'ultimo e ora ampio, ora del tutto inesistente. Le
'ettere, ad eccezione di I, P, lP, Q, si possono riferire ad un modulo qua-
drato, nel quale sono inscrivibili anche le rotonde E, 0, O, C. II bilinearismo e

mterrotto solamente dal O, che si prolunga sia superiormente che inferior-
mente; talvolta lo Y interrompe fallmeamento con la parallela superiore. L'a-
spetto generale della scrittura e sobrio, con forme un po' rigide. Pur nella
rozzezza dell'esecuzione, sembra collocarsi nel clima grafico della cosiddetta
maiuscola biblica, sebbene non possa essere inserita nel suo canone per l'as-
senza di contrasto nello spessore dei tratti a diverso andamento e per lo Y, che

non oltrepassa la parallela inferiore. L'omega tende ad assumere la forma ad

ancora (v. versi 8 e 17); talvolta il tratto orizzontale centrale dell'epsilon esce

* Un ringraziamento particolare va al prof Antonio Carlini, che mi ha affidato questo lavoro e

mi ha assistito in ogm sua parte, poi a M Aubineau, F E. Consohno, E. Giannarelli, J. Ingoin,
S. Lilla e F. Maltomini, che mi sono stati generosi di osservaziom e correzioni

1 Sul problema dell'ortgme dei Papiri Bodmeriam, cf. supra p 158 n. 1. Qualche elemento utile
alia discussione porta ora anche P Bodmer XLVII, dato che le esortazioni morali in versi
sono nvolte a un destmatano femmmile. Sulla fondazione di ordmi monastici femminili m
Oriente nel sec IV informa l'lntroduzione all'edizione dell'ltinerarium Egeriae, a cura di
Nicoletta Natalucci (Firenze 1991) 17 nn 41-42, con bibliografia precedente.

2 Per l'edizione dei due testi biblici e del testo tucidideo, cf. supra p. 158 n 1.

'1* Museum
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dal cerchio ideale (ai versi 6, 13, 14 e 21). Non e impiegato nessun segno
diacritico, salvo le paragraphoi che distinguono i 24 versi m 6 quartine. In
qualche caso sembra affiorare la tendenza alia separazione delle parole. Pre-
senti l compendi dei nomina sacra KC e 0C (ai versi 5, 8, e 15).

La scrittura, che chiaramente non e opera di uno scnba di professione, e

databile probabilmente alia seconda metä del IV secolo. Cf. P. Bounant 5;

P. Oxy. XIII 1600; P. Ant. II3.
In alto nel foglio, al di sopra dell'acrostico, e trascntto da altra mano ll

testo di Daniele 1, 5 (Kai Siexa^ev xpa7te^r|i; to), mterrotto all'inizio del terzo
ngo. Questa stessa mano aggiunge al di sotto: öttco^ x© K(upi)ro 8ö^a(v)
8©oo[pev (cf. Apocalisse 19, 7 Sdiocopev Tf]v 5ö^av aüx©, sc. Kupi© x© tie©
f|p©v; ma si tratta di una locuzione diffusa nel Vecchio e Nuovo Testamento).
Segue ll nostro testo, consistente, come si e detto, in una sene di esortazioni
morali disposte in forma di acrostico alfabetico e trasmessoci, per quanto ho

potuto accertare, m quest'unico testimone.

dy©va Ketpevov ßLe{o)7t[
ßSeLuocrou Ttdvxa KoapiKct tx[

yevoö KaXf) yevoC ooipf] ap[
5ö^av Laße xfjq Ttapdevou xfjc;[

5 ev K(upi)co Kaux©)ievTi cpuLaaae pf)[
£f]xr]GOv ©<; e^et q ypaipq xr|ay[
r]t)o(; yLuKÜ(vj pex'dya7xr|<; Kai [

üdpaei f>(e)ro xd xrjg dKpf|(<;) xq{o}poCo[a

i8oü vopaov ©<; ooipp xa pf|[paxa
10 KaLö(v) yapetv xt]v napxlevov [

LaLetv peü' ayveiag pexp©a[
povT]v Laßeiv Kai xoix; xpÖ7t[ou<;

viKpipopot; yevoö KaLfj^i;) di}Lf|a[e©<;
^evt^e xö(v) 7tevr|xa, x°dpou x© [

15 ö ydp Loyo<; xoö K(upio)u d7rLoöaxq[xo<;

jtaat Svöofig 7tapouotq[v

pr|x©<; vör|aov ©5 ao[(pr]
aoipiav e^eiv Kai dyd7tp[v

xqv 7tapüevtav ei Kpax[f|oei<;
20 Ö7topovf|v Kai dyd7tr|v [

ipbLaoae naaav evxoL[x]v
3 Cf G Cavallo Ricerche sulla maiuscola bibhca (Firenze 1967) taw 43 47-48 e pp 65 67
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%aipouca Tiapüsvov [

\(n)xfiv pef>' äyveiai; [

cb] 8ö^a Tipp Kai Kpd[toi;

5 cpukai;e pap. 6 (pixpctev pap. ext pap. 8 Oapm pap. lOyaptvpap. 11 kaktvpExay-
viaQ pap. 12 iKovpv pap. kaßtv pap. 18£xtvpap. 23 pExayvtac; pap.

1 ßAiirouaa coniecr ßk£7i£ Aubineau 7 tticrxecot; sive eXjti5o<; Aubineau 10 KpEiaoov 8e pp
comeci eg. 11 pExpoßaa Carlini: psxpion; Aubineau 13 Ka^pi; dö3.f|oeci)i; conieci KaXäq
dl>kf|aaaa Lilla 24 dg rovg ai&vag, dppv conieci e.g

Gli acrostici si diffondono nella letteratura greca a partire dall'etä elleni-
stica; nella forma alfabetica sono perö di diretta derivazione giudaica (cf. le

Lamentazioni di Geremia; Proverbi 31, 10-31; Ecclesiastico 51, 13-29; i Salmi
9. 24. 26. 110. 111. 118. 144) e trovano spazio soprattutto nella poesia cri-
stiana4. Acrostici alfabetici cristiani nella letteratura greca antica sono l'Inno
di Metodio d'Olimpo5, il carme I 2, 30 di Gregorio di Nazianzo6, i testi di P.

Bouriant 1 (IV sec.)7, P. Amherst I 2 (IV sec.)8, P. Berol. inv. 8299 (IV sec.)9,

P. Köln IV 172 (inv. 3261, del IV-V sec.)10.

La letteratura bizantina ne offre un gran numero". Nella letteratura latina
celebre il Psalmus contra partem Donati di S. Agostino; sono autori di acrostici

alfabetici Commodiano, Ilario di Poitiers, Sedulio, Fulgenzio di Rüspe,
Venanzio Fortunato12.

4 Esempi di acrostici alfabetici nella letteratura greca non cnstiana sono i carmi dell'Antologia
Palatina IX 385 (Stefano il grammatico), 524 e 525 (mm adespoti a Diomso e ad Apollo,
composti intorno al 500 d.C.). P Oxy I 15 (sec III d C XV 1795 e XLII 3004 (sec. I d.C.).
Serie di acrostici sono poi trasmesse fra le sentenze attnbuite a Menandro, v. S. Jaekel,
Menandn sententiae (Lipsiae 1964) IX 7s. 12s. 20. In generale sugli acrostici v. E. Graf,
Akrostichis, RE I (1894) 1200-1207; A. Kurfess/Th. Klauser, Akrostichis, RAC I (1950) 235-
238; J. Werner, Akrostichon, Der kleine Pauly I (1964) 222s., F Dornseiff, Das Alphabet in
Mystik und Magie (Leipzig/Berlin 21925) 146-151; E Vogt, Das Akrostichon in der griechischen

Literatur, Antike und Abendland 13 (1967) 80-95; E Courtney, Greek and Latin
Acrostichs, Philologus 134(1990) 3-13. Sugli acrostici alfabetici v. D. N. Anastasijewic, Alphabete,

BZ 16 (1907) 479-501; e in particolare su quelli parenetici id Die paranetischen Alphabete

in der griechischen Literatur (Diss. München 1905).
5 Cf. M. Pellegnno. L'mno del Simposio di S. Metodio martire (Torino 1958).
6 MG 37, 908-910. A Gregorio sono attnbuiti anche ahn due alfabeti parenetici non compresi

nel Migne, v. M. Geerard, Clavis Patrum Graecorum (Brepols, Turnhout 1974) vol. II, p 193

(CPG 3040 e 3041). L'attnbuzione e mcerta, ma sono comunque antichi.
7 P. Collart, Les Papyrus Bouriant (Paris 1926) 17-27.
8 The Amherst Papyri, ed B P. Grenfell/A S. Hunt, part 1 (London 1900) 23-28.
9 C. Schmidt/W. Schubart, Altchristliche Texte, BKT VI (Berlin 1910) 125s

10 Kölner Papyri, Band 4. bearbeitet von B Kramer, C. Römer und D Hagedorn (Opladen 1982)
35-56.

11 Nella produzione bizantina e da collocare anche un acrostico alfabetico trasmesso nei codici
al termine dell'Anthologium di Stobeo, ma ntenuto da Hense aggiunta posteriore alfetä di
Fozio: v. O. Hense, loannis Stobaei anthologu hbn duo posteriores (Berohni 1974) III 1144ss.

12 Cf anche un inno del IV secolo alla Vergine Maria in G. H. R. Horsley, New Documents
Illustrating Early Christianity II (North Ryde 1982) 141-146.
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Sul piano dei temi trattati, al nostro testo possono essere avvicinati quat-
tro carmi di Gregono Nazianzeno di esortazione alle vergim (Carm. I 2, 1-4)13

e l'Esortazione ad una vergine di Evagno Pontico14. Quello della verginitä e

poi uno dei maggion temi della letteratura greca ascetica del IV secolo; vi
scnssero ancora, fra gli altn, Atanasio di Alessandria, Gregono di Nissa, Basi-
lio di Ancira, Giovanni Crisostomo.

Ma l'originahtä dell'acrostico del papiro Bodmer nspetto a tutta questa
letteratura sembra consistere nel suo rifarsi, forse direttamente, a temi e lessico

deü'epistolario paolino, in misura maggiore di quanto non sia naturale atten-
dersi m questo tipo di testi.

II primo verso dell'acrostico nchiama ll tema della vita cnstiana come
ctycov, presente molte volte in S. Paolo (Phi 1, 30; 1 Ti 6, 12; 2 Ti 4, 7; cf. in
particolare Hb 12, 1 xpexcopev xöv rcpOKetpevov f|ptv ctycöva). L'espressione ev
Kopien Kao%(üpevr|, al v. 5, necheggia 1 Co 1, 31 e 2 Co 10, 17 6 Kauxcopevo; ev
Koplcp Kao^dadco15. La mnetura del v. 20 bnopovpv Kai dyanqv e tipicamente
paolina. cf 1 Ti 6, 11; 2 Ti 3, 10; 1 Th 1, 3, 2 Th 3, 5; Tit 2, 2; 1 Co 13, 7. AI v. 9

(e probabilmente anche al v. 17) du; ooepf] nchiama Eph 5, 15 pp d>; aaotpot
äXX' cb; aotpol. Ancora ßSe^öoaeodai abommari, come al v. 2), KoapiKÖ; (v.
2), dyvela (vv. 11 e 23) e pr|xa>; (v. 17) sono termini presenti nel NT soltanto m
S. Paolo; e la chiusura dell'acrostico e quasi formulare nelle lettere paoline: cf
Gal 1, 4-5; 1 Ti 6, 16; Hb 13, 21; 2 Ti 4, 18.

Tra l valon espressi nell'acrostico nell'ambito della 7tapt)evta, ha particolare

nsalto quello della oocpla (vv. 3. 9. 17. 18, e cf. anche ll v. 6 ip)xr|oov d>;

e%et p ypacpq). Ciö potrebbe far pensare ad un ambiente gnostico; si ncordi che

la stessa bibhoteca ospitava, msieme al nostro, un testo come la Visione di

Doroteo, di ispirazione non lontana da testi gnostici16.
Prima di passare ad alcune osservazioni puntuali resta da affrontare un

ultimo problema, quello della struttura metnea del nostro testo. Si tratta me-
quivocabilmente di versi giambici, sia pure con vane irregolantä spiegabih
con l'attenuarsi del senso della quantitä17. Non possono perö essere trimetn,

13 MG 37. 522-642
14 CPG 2436, v H Gressmann Nonnenspiegel und Monchsspiegel des Evagrios Pontikos (TU

39, 4) (Leipzig 1913) 143-165 All'eta bizantma appartiene una sene di cm^oi 7tapaiv£iiKOi
trasmessi sotto ll nome di Giovanni Crisostomo v I B Pitra, Iuris ecclesiaslici Graecorum
historia et monumenta II (Romae 1868, nst 1963) 170 CPG 4746)

15 L'espressione denva da Geremia 9, 22-23 Nel NT pero i termini KctuxäcrOai, xauxripa,
Kaoxnon; sono usati solo da S Paolo, eccettuati due casi nella lettera di Giacomo Cf
C Spicq, Note di lessicografia neotestamentaria I (Brescia 1988) 874-883

16 Cf The Vision ofDorotheus (P Bodmer 29) cd by A H M Kessels and P W van der Horst
VChr 41 (1987) 313-359

17 Cf Grenfell e Hunt a proposito di P Amherst I 2 (op cit a nota 8) 24 «The hymn belongs to a

period of transition when the old principles of prosody were giving way, and the new ones

were asserting themselves, but as yet everything was fluctuating and uncertain » Cf anche

M Pellegrino, op cit (an 5) 32, C Schmidt/W Schubart op cit (a n 9)126 Kolner Papyri
Band 4, cit (a n 10) 39ss
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troppo brevi, come dimostra il v. 5; l'ipotesi piü probabile e che si tratti di
versi giambici di tre metra e mezzo come quelli adoperati da Metodio
d'Olimpo e da Gregorio di Nazianzo (Carm. II 1. 30)18.

v. 1 Probabilmente ßXeitouaa, cf. Ignat. Diac., De Adami lapsu (MG 117,

1164) 'Aycövac;, äi)3.a Kai rax^aiarpaxa ßÄ£7tcov. Su äycbv v. anche Basilio
di Cesarea, Discorso ai giovani, a c. di M. Naldim (Firenze 1984) II 8 Kai
qpTv 5f| oov äycöva 7ipOKeiai)ai raxvxcov äycovoiv peyiaxov vopUeiv xpscbv

con il commento a p. 151s., ed. E. Norden, Die antike Kunstprosa (Leipzig

21915, rist. Darmstadt 1983) II 467. Nel De virginitate di Giovanni
Crisostomo (MG 48, 533ss.) piü volte ricorrono i termini äycbv e äi)Xr|ai<;
in specifico nfenmento alia verginitä consacrata; Cnsto e l'agonoteta
(dycovoüexoßvxo<; xoO Xpioxon, ibid. col. 561). 'Aycbv in questo senso
specifico e anche nel Simposio di Metodio d'Olimpo, ad es. 156 (p. 74

Bonwetsch) pf] d7to8et3.idaacTat xöv äycova xöv 'O^opKtaKÖv dT-tydcot;

SiaOXfjoat xrj<; dyvsiag. V. ancora Greg. Nyss., Vita S. Macnnae, p. 392
Callahan (Gregoni Nyssem Opera, vol. VIII, 1, Leiden 1952): Macnna
applica a se stessa l'espressione paolina di 2 Ti 4, 7 xöv Ka^öv äycöva

qycoviapai. Cf. J. Juethner, Agon, RAC 1 (1950) coll. 188s.; J. D.
Ellsworth, Agon: Studies in the Use of a Word (Diss. Univ. California, Berkeley

1971).
v. 2 Sull'aggettivo KoopiKÖ«; v. l'articolo di H. Sasse nel Grande lessico del

Nuovo Testamento, vol. V (Brescia 1969) 954-958.
v. 4 Per l'accentuazione di Xdße cf. Herodiani technici reliquiae, ed. A. Lentz

(Lipsiae 1867) I 431 xö Se laße Kai iSe öipivöpeva 'AxxiKä eoxi. xd ydp
KOivä xoöxcov ßapuvexat. F. Blass/A. Debrunner, Grammatica del greco
del Nuovo Testamento (Brescia 1982) 70s.; B. G. Mandilaras, The Verb
in the Greek Non-literary Papyri (Athens 1973) 289.

v 5 Cf. anche Greg. Nyss., De virginitate, ed. J. P. Cavarnos (Leiden 1952)
256 xö xfjq 7iapi)eviaq Kai3%r|pa. Per la forma (polare del papiro v. F. T.
Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine
Periods, vol. II (Milano 1981) 350.

v. 6 Cf. ip|xei nel P. Amherst ed in Greg. Naz. Carm. I 2, 30. Per la desinenza
-ev nel papiro v. Gignac, A Grammar II 351-352; Mandilaras, The Verb
293.

v. 7 Su dydtrri v. J. Giblet, Le lexique chretien de l'amour, RTL I (1970)
333-337.

v. 8 Per l'uso di xr|psiv in relazione alia verginitä cf. ad es. Meth., Symp. 50

(p. 25 Bonwetsch) xö detüa^q äviioc Kai äypavxov xfjg 7iupi)eviaq xi]pf|-
oai; 135 (p. 65 B.) 'Eäv oöv dpöXuvxov xoüxo xtipf)ari xig xö KaW.ot; Kai
äaiveg; 282 (p. 130 B.); Greg. Naz. Carm. I 2, 3, v. 49 (MG 37, 636) ö^qv

18 Cf P Maas, Metrica greca (Firenze 1979) 25, M L West, Greek Metre (Oxford 1984) 166
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oEauxpv ayvpv xppst, 7tapt)eve; Basilius Anc., De virginitate dStdtpüopov
Kaxd 7iav epyov xö KäXkoq xfjq 7iapi)evia<; xr|poöaa (MG 30, 713 C); ibid.,
693 D, 785 C etc. Per ÖKgp cf. ad es. Meth. Symp. 164 (p. 78 B.) f]

{mepßdWtOuaa vdpcpp xö KaWxi xfjg ÖKgp<; Kai xfjq 7rapi)evta<; Ttdcrai;. Per
l'espressione xd xfjq dKgpq cf. ad es. Basilius Anc., ibid. 773 A Ttpaxxexco
xa xrjg EvxoZpg xoü vugcpiou; 796 C Ö7xcoq xd xfjg E7uxhigia<; epyaopxat;
S. Paolo, 2 Co 11, 30 xd xfjq daüsvEiac; gou Kauxpcropat; Chrys. Ad
viduam luniorem 3, 168 Ettlinger xd xf)<; eddoKigpaEox;; In Acta Aposto-
lorum hom. I (PG 60, 20) xd xfjq Ttapagirdiac;; si trova anche nel greco
classico, ad es. Thuc. II 60 xd xrjg opypq dgoiv.

10 Cf. Greg. Naz. Carm. I 2, 6 (De pudicitia) KaZöv yagcp Sedscrdai. Dato ll
contesto (in particolare il v. 2: ßösZöaaot) rcavxa KoaptKÖ, e l'insistenza
sulla dyveia aiw. lie 23), penso che questo verso si nferisca alle nozze
mistiche con Cristo. 'Aya7xr|, ncorrente nel nostro testo, e termine tecnico
m questo senso: cf. Greg. Nyss. Hom. 4 in Cant. (MG 44, 852 B) öpou xe

ydp xö xp<; üydjrpq ßsZoc; söe^axo, Kai mxpaxppga etq yaptKpv ihippdiav
p xo^eia gEXEOKEuacnfp. Altnmenti e possibile che il yapeiv si rifensca al

matrimonio umano, ma che la parte mancante del verso riaffermasse la

supenontä della verginitä consacrata; i trattati sulla verginitä elogiano il
matrimonio, per affermare poi la superioritä della verginitä, sulla hnea di
S. Paolo, 1 Co 7, 25-38, m particolare 38 ö yagtigov xpv eauxou 7tapüevov
KaZöc; 7tot£t Kai ö gp yaptlgüv Kpstaaov 7totpoEt. In questo senso mter-
preta il padre Aubineau (lettera del 13. 7. 1990): «Dans cette exhortation
ä une vierge, on attendrait du moins un <mais>, pour vanter la virgimte
consacree.» Si potrebbe allora pensare ad un seguito con Kpetooov 5e pp

o simile. - Per l'omissione della nasale finale (anche al v. 14) v. E. May-
ser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit (Berlin
1970) Band I 1, 169s.; L. Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions I,
Phonology (Berlin/New York 1980) 636s.; Gignac, A Grammar I (Milano
1976) 111-114.

11 Per la mancanza di assimilazione dell'aspirazione nel papiro cf. ad es.

UPZ 47, 22 pex' EiKsxsiat; (E. Mayser, op. cit. II 2, 443); Zen. pap. 59291,
3 arc' od (ibid. II 3, 156). Ma non e irragionevole supporre che in
quest'epoca ayvsia avesse perduto l'aspirazione iniziale: v. L. Threatte,
op. cit. 504. A sostegno dell'integrazione psxpouoa si puö ricordare Sota-
des 9, 8 Powell (Collect. Alex., Oxonii 1925, 242) p ococppoodvp rcdpecmv,
av pExppt; osauxöv. L'altra proposta, gsxpiox;, da buon senso, ma e metri-
camente improbabile.

12povp vita monastica. Cf. Greg. Naz. Carm. II 1, 11, 327ss. (MG 37,

1052 A) nZsvoiv 6' Eg' sixe xöv govaaxiKÖv rcöüoq, / Kai 7tsp SoKodvxa

anvxExaxOai rcZEtocn.-/ xpörcaiv yap sivat xpv govpv, od aaipdxcov.
13 L'integrazione e proposta sulla base di 1 Ti 6, 12 dyuivt^ou xöv KaZöv

dyöva xpq rciaxetoc;, 2 Ti 4, 7 xöv KaXöv dyöva pyövtcrgat; altnmenti si
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potrebbe pensare a Kaktbc, cuW.f|aaaa. Cf. Meth. Symp. 175 (p. 83 B.) cd,

öpOco<; Kai 7tiaxü)c; napdeveuoaaav x<x> Xptoxco xd viKT|xfipia (papovxai
xcov aükcov.

14 Abituale negli acrostici alfabetici cristiam ll tema della ^evia alla lettera
cf. P. Amherst ^evout; £V7te Oeö<; biaxpecpeiv; P. Bouriant 1 ^evou<;

£,evi£e pf] 7toxe ^evoq ysvp; Greg. Naz. Carm. I 2, 30 ^evov oeauxöv tmh
Kai xipa ^evouq; Nil. Cap. paraen. (MG 79, 1249) i;evo<; eKetvoc; co £eva xa
xou KÖapou. Cf. anche Jaekel, Menandri sententiae, cit., 64s.

15 Su änXovq e ct7tA.6xp<; v. G. Andre, La vertu de simplicite chez les Peres

Apostoliques, RSR 11 (1921) 306-327; H. Bacht, Einfalt, RAC 4 (1959)
821-840; R. Vischer, Das einfache Leben. Wort- und motivgeschichthche
Untersuchungen zu einem Wertbegriff der antiken Literatur, SAW 11

(Göttingen 1965); J. Amstutz, 'AjtXöxr|<;. Eine begriffsgeschichtliche Studie

zum jüdisch-christlichen Griechisch, Theoph. 19 (Bonn 1968).
16 II termine mpoucria sarä qui da intendersi nel senso di presenza, disponi-

bilitä materiale, sulla linea del v. 14 e come indica il vicino Ttaat, non nel
senso specifico neotestamentario dell'avvento di Cristo; il padre Aubi-
neau mi ricorda anche l'apxov eTttoüaiov di Matteo 6, 11. Si puö anche

pensare a correggere in 7tacnv 8i8ou, sulla scorta di Hermae Pastor,
Mand. II 4 Ttaotv uaxepoupevou; 8iSou äKXcöq 7taatv 8i8ou. E' da

osservare che anche il testo del Pastore era presente nella stessa bibhoteca
del nostro papiro (anche se i Mandati non sono contenuti nel P. Bodmer
XXXVIII). Cf. ancora Didache 1, 5 7tavxi xqi aixoßvxi ae 8t8ou Kai pp
cutaixet. Sul dare ai poven da parte della vergine cf. Cypr. De hab. virg.
11 (ed. G. Härtel, CSEL III 1, Vindobonae 1868, 195).

19 Per KpaxEiv nel significato di «mantenere, conservare» cf. ad es. 2 Th 2,

15 Kpaxetxe xäc; 7tapa86aei<; aq e8iSax"0r|xe.
20 Su Ü7topovf| v. A. J. Festugiere, 'Y7ropovij dans la tradition grecque, RSR

21 (1931) 477-486; M. Spanneut, Geduld, RAC 9 (1976) 243-294.
21 Cf. Hermae Pastor, Mand. I 2 edv cpukd^pt; xpv evxokpv xaüxqv, II 7

(pükaaoe oüv xpv evxokpv xaüxqv, IV 2, 4, IV 4, 4 etc.; Evagr. Pont., op.
cit. (a nota 14) p. 161 paKdptoi; pova^cx; 6 (pukdaacov svxokdq Kupiou.
Con cpükaoaE inizia anche il v. 21 di Greg. Naz. Carm. I 2, 30.

23 Con \|/uxp inizia anche il v. 23 in Greg. Naz. Carm. I 2, 30. Al termine di
questo verso doveva trovarsi una forma di KÜptot; o di deoq, alla quale si

rifensce il pronome relativo che introduce l'ultimo verso. Non si tratta
dell'unica deroga al principio per cui ogm verso doveva contenere un
pensiero concluso ed autonomo: cf. il ydp del v. 15. E' anche possibile che

i w. 10-12 dipendano dal v. 9, come esplicitazione dei pijpaxa; ed al

v. 16 il participio maschile, se accettato. dovrä nfenrsi a Xöyoq del verso
precedente, a meno di non pensare ad un altro caso di participio maschile
usato per il femminile, per il quale v. Ed. Fraenkel ad Aesch. Agam. 562

(Oxford 1982) II 283-285; W. S. Barrett ad Eur. Hipp. 1102-1150 (Ox-
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ford 1983) 365ss.; R. W. Daniel/F. Maltomini, Supplementum Magicum,
vol. I (Papyrologica Colomensia XVI 1, Opladen 1990) 89.

v. 24 La chiusa doveva essere ei<; xoüq aicovat;, äppv o simile. Oltre agli esempi
citati sopra dalle lettere di S. Paolo, cf. P. Berol. inv. 8299 gov 5ö^a,
Kpdxot; ei<; aicövai; e l'acrostico in prosa attribuito a Nilo nel Vind. theol.
gr. 167, f. 175v e nell'Oxoniensis Bodl. Holkham gr. 55, f. 34ss.; ev aüxtc

Xpiaxcb xcö KUpicp, tp np&n&i Ttaoa 8ö^a, xipp Kai npoGKOvr|oi<; eiq xoüc;

auovaq xrov aicbvcov, äppv (D. N. Anastasijewic, Die paränetischen
Alphabete 59. Questo alfabeto parenetico e invece attribuito a Massimo il
Confessore nel Paris, suppl. gr. 681, f. 7V: cf. Ph. Hoffmann, Scriptorium
41 [1987] 118s.). Con questa formula (cb f] ööi;a Kai xö Kpdxot; eig xoü<;

aicbvaq xcöv aicbvcov. Appv) si chiude anche il De virginitate di Gregono
Nisseno. Sulla base di tali paralleli escluderei che quest'ultimo verso
possa essere un'mvocazione miziante con cb.

M. B.


	P. Bodmer XLVII : un acrostico alfabetico tra Susanna-Daniele e Tucidide

