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La statua in bronzo di Idomeneo, opera di Cresila
(Posidippo di Pella, P. Mil. Vogl. VIII309, col. X, 11.26-29)

Di Francesca Angiö, Velletri

Non ultimo tra i molteplici motivi di interesse che presenta il nuovo papiro
milanese1 e il ricordo di opere d'arte finora sconosciute che si e conservato at-
traverso la celebrazione epigrammatica di Posidippo di Pella, l'autore, secondo
il parere degli editori, dei componimenti restituiti dal papiro.

Non si sapeva infatti, ad esempio, che Tolomeo II avesse commissionato
alio scultore Ecateo una statua bronzea di Filita di Cos2, ne che Cresila di Cido-
nia nell'isola di Creta, attivo nell'Atene periclea, avesse eseguito, oltre ad
Onata di Egina, una statua in bronzo dell'eroe omerico della sua stessa isola,
Idomeneo, KprixcDv otyöt; (Horn. II. IV 265 al.).

Due epigrammi della sezione avÖQiavxojtouxd, col. X, 11.16-25 e col. X, 11.

26-29, contengono ora l'esaltazione delle caratteristiche di queste due statue.
Presento qui l'epigramma sull'opera di Cresila secondo l'edizione citata,

con la traduzione degli editori:

26 ou]vee y' {e} 'Iöopev<f)>a §eA,cov xaXxeiov exeivjov
27 Kqtjgl?i<oi:>- cbq cbtQüig f|Qydoax' e'iöopev eu-
28 y]qQu[si] 'Iöopeveug- 'dA,[A,'j cp 'yq§e Mtjqiövcx, §81,

29 ] jiXdoxai bay [döojyrjxog ecbv.'

Loda senza esitazioni quel famoso Idomeneo bronzeo di Cresila, con quale eccel-
lenza abbia lavorato (l'artista), l'abbiamo visto bene Gnda Idomeneo «Su. valo-
roso Menone, accorn essendo a lungo immobile »

Come si vede, il testo e purtroppo danneggiato da qualche lacuna qua e lä e

soprattutto all'inizio dell'ultimo pentametro, reso difficile anche dalla man-
canza e dall'incertezza della lettura di qualche lettera all'inizio del secondo emi-
stichio3.

1 Posidippo di Pella Epigrammi (P Mil Vogl VIII 309) Edizione a cura di G Bastianini e

C Gallazzi, con la collaborazione di Colin Austin, Papin dell'Universita degli Studi di Milano
VIII, Pubblicaziom della Facoltä di Lettere e Filosofia 200, Sezione di papirologia, Collana di
studi e testi «II Filarete» (Milano 2001)

2 Per l'epigramma del papiro milanese sulla statua di Filita in relazione ad Ermesianatte, fr 7,75-
78 Powell, mi permetto di nnviare ad un contnbuto di prossima pubblicazione su «Arch Papy-
rusf » 48/1 (2002)

3 L'esame delle riproduziom fotografiche e del dischetto che corredano il volume degli epigrammi
di Posidippo evidenzia, anche con il massimo ingrandimento consentito, l'estrema difficoltä

della lettura, come gli editori sottohneano nell'apparato paleografico, nel commento a 1 29 vie-
ne data per quasi certa la lettura r) in -rytoc; («la lettura r] sembra sufficientemente sicura», 191)
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Nella costituzione dell'ultimo verso, gli editon si sono posti ll problema se

si debba leggere jiXaoxai, ll dativo del sostantivo maschile jr^aoxqt;, «scultore»,
nella forma donca, o jrXotoxcxi, ll dativo femmimle dell'aggettivo jrA-aoxog,

«plasmato, finto», escludendo, dato ll contesto, un impossibile nominativo plu-
rale L'interpretazione del verso potrebbe essere, per gli editon, nel primo caso
«10 soffro per essere cosi a lungo immobile per colpa dello scultore», con l'ag-
giunta, all'imzio, di aXyeo) 6e], nel secondo, in base al suggenmento di C Austin,

«tu (Menone) che sei cosi a lungo immobile per falsa (plasmata) mdo-
lenza», aggiungendo, questa volta, sempre all'imzio, vooDmai] e immaginando
«che ci fosse, accanto a quella di Idomeneo, anche una statua raffigurante
Menone (come nel monumento degli Argivi a Ohmpia, opera di Onata)» (pp 190-
191, commento a 1 29, cui si rinvia anche per la discussione delle proposte)

A favore di jxA,aoxr|5, si puo osservare che ll sostantivo place al nostro
poeta Come annota E Fernandez-Gahano, l'editore di tutto quello che ave-
vamo di Posidippo prima della scoperta del papiro di Milano4, egli e ll primo ad
usarlo m poesia, si puo aggiungere adesso ll confronto con ^o)iojrX,aoxric:, prece-
dentemente noto da rare attestaziom, tarde e limitate alia prosa, ed ora nello
stesso P Mil Vogl, col X, 1 9 (^[coi]ojiX,aoxaL, secondo l'mtegrazione di Bastia-
nim e Gallazzi)

II poeta di Pella definisce difatti due volte JiXaoxr|5 Lisippo, una volta (col
X, 1 30 - Anth Plan 119,1, XVIII, 1 G -P) al vocativo, con alpha lungo, quindi
nella stessa forma donca che avremmo nel nostro caso, se preferissimo ll sostantivo

al dativo, un'altra nella forma jr)iaaxr)c;, nel componimento per la statua del
Kaipog dello stesso scultore di Sicione (Anth Plan 275, 1= XIX, 1 G-P), as-
sente nel papiro di Milano, caso, quest'ultimo, che chiansce come non necessa-
namente l'origine del personaggio raffigurato o dell'artista stesso imphchi una
determinata colontura dialettale

Nel nostro caso, la comcidenza deH'ongine cretese sia per lo scultore sia

per l'eroe rappresentato potrebbe comunque aver favonto la scelta della forma
jiXaoxai5 Gli stessi editon, nel proporre Y]agu[£i] e öav, da una parte,
[aöojvqxoc; dall'altra, osservano che, se la loro proposta di lettura coglie nel
segno, si dovrebbe notare la mancanza della colontura donca nell'aggettivo, ma
nnviano, per un'altra oscillazione nell'uso del dialetto nell'ambito del papiro
milanese, a col XIII, 1 336

4 E Fernandez Gahano Posidipo de Pela (Madrid 1987) 120 commento a XVIII 1 vd anche
124 commento a XIX 1

5 Nella nota a 11 26-29 189 gli editon osservano «Si noti la patina donzzante dell epigramma
adottata da Posidippo forse a causa dell ongine cretese di Cresila e di Idomeneo stesso (anche

in XV 11 24-27 dove si tratta di un cretese la lingua e donzzante) » Vd anche Introduzione
21s eB M Palumbo Stracca Note dialettologiche al nuovo Posidippo «Helikon» 33-34 (1993-
1994) 405—412 in particolare 407^108

6 Per altre oscillazioni dialettah nlevate dagli editon vd col V 1 22 A!hyvaiTi / vao[v col XI 1 6

Hekov 1 10 jrQco[xog /1 8xexvixav 1 10xexva[g 1 llyag col XI 1 29 ypappTig /1 31 aöv Nel
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Sulla stessa linea dell'integrazione degli editon öav [aöojvqxog £(ov, valu-
tando lo spazio da colmare in base alle riproduzioni fotografiche ed al dischetto,
si potrebbe suggerire, all'inizio del pentametro di 1. 29, xaurep ujio] prima di
ixXaaxai.

II verso cosi integrate», xarneQ ujio] nXaoxai öav [aöö]vqxog ediv, assume -

rebbe ll significato: «sebbene, per opera dello scultore, tu sia da lungo tempo
immobile»

Nel secondo emistichio sarebbe ugualmente possibile proporre, mante-
nendo l'integrazione öav degli editon, [djröjyqxog, aggettivo raro, da mtendere
come equivalente di ebrovog7.

Essendo qui ll jiövoc;, visto che ll riferimento e ad un guerriero, quello della

guerra, secondo un'accezione di jrovog e iroveto ben testimoniata in Omero,
l'ultimo verso si potrebbe, in questo caso (xaiJiep ujio] jrA.aoxai öav [ajtö]vr|xog
Büiv), mtendere cosi: «sebbene, per opera dello scultore, tu sia da lungo tempo
esente dalle fatiche della guerra».

Quanto a xauiep, si puö confrontare, nello stesso papiro, col. X, 1 23, l'epi-
gramma per la statua di Filita di Cos, opera di Ecateo, talmente viema al reale,
che ll vecchio poeta, sebbene di bronzo (xaiJiep xdXxeog ed»v 6 ysporv, col X,
1 23), sembra animato e quasi sul punto di parlare (11 22-23)

Anche attraverso axpcog (col X, 1 27), l'avverbio con cui viene definito
l'altissimo livello artistico della statua di Idomeneo, si puö stabilire un collega-
mento con l'epigramma per Filita, in cui con a]x[p]ißi)g, secondo l'integrazione
degli editon, nfento alio scultore, Ecateo, e axpoug... e'ig övuxag (col. X, 1 17) ll
poeta nchiama l'attenzione sulla cura minuziosa dei particolari

La successione dei due epigrammi all'interno della quinta sezione del
papiro che raccoghe componimenti dedicati alle statue si puö forse proprio spie-
gare con la presenza in entrambi i monumenti sia del reahsmo nella raffigura-
zione dei due personaggi, ll vecchio poeta (cf. anche aXqlleiqg öpOov xavöva,
col. X, 1. 21) e l'eroe omenco, sia della massima precisione nell'esecuzione dei
dettagh.

Alio stesso modo, infatti, anche Idomeneo e stato raffigurato m maniera
talmente viva che sembra quasi urlare, nvolto al fedele öjiaorv (Horn II VII

commento a col XIII, 1 33,215 Bastianini e Gallazzi annotano che lo senba aveva lnizialmente
sentto la forma non donzzata JxoXuffQuXrytov, in cui poi sopra eta e stato npassato alpha

1 L'aggettivo e attestato, oltre che due volte, nella forma awerbiale al superlativo, in Erodoto (II
14,2 e VII234,3), nel secondo stasimo deWElettra di Sofocle Qui, al v 1065, si legge öapov orm
dirovT]xoi, cui nsulterebbe analoga per l'accostamento ad un avverbio dallo stesso significato e

dalla stessa colontura dialettale l'espressione öav [djto]vr]xoq del nostro epigramma Rinvio ai

commentaton deWElettra sofoclea in particolare al commento di J H Keils (Cambridge 1973)

179-181, per le controverse questioni che nguardano l'interpretazione del verso, preferendo in

ogm modo dare ad djtovr]xoL ll senso che «non resteranno esenti da fatiche, affanni, sofferenze»
le persone cui allude ll coro Vd anche, per drxovog, Soph OC 1585
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165, VIII 263, X 58, XVII 258) e depcOTCov (Horn. II. XIII 246 e 331, XXIII
113.124.528.538b.860.888) Merione, con il quale condivide, nell'Made, il rischio
di molte imprese belliche, di delv, da intendere forse soprattutto come un invito
a combattere.

Va ricordato infatti che per Merione ricorre nelYIliade 1'espressione for-
mulare non molto diffusa doo) dxdXavTog "April (Horn. II. XIII 295.328.528),
adoperata anche in VIII 215 e XVII72 per Ettore, in XVI 784 per Patroclo, in
XVII 536 per Automedonte, analoga all'altra, axdAxxvxog 'EvuaTdcp avÖQEi-

qpövxrj (Horn. II. II 651, VII166, VIII 264, XVII 259), che, invece, ricorre solo

per Merione.
In particolare, il significato che assume Hoog nell'espressione omerica dou>

dxdA.avxoq "Aqt]i, «violento», «impetuoso», «che si slancia impetuosamente
contro il nemico»8, si puö confrontare con l'invito del che nel papiro milanese
Idomeneo rivolge a Merione, rendendo plausibile l'accezione «corri a combattere

impetuosamente, scendi con violenza nella mischia»9.

II realismo della raffigurazione di Cresila e, dunque, tale che sembra quasi
che gli eroi (anche le due integrazioni proposte presuppongono che accanto alla
statua di Idomeneo ne sorgesse una di Merione) possano riprendere il soprav-
vento sulla materia, consapevoli del fatto che l'incalzante necessitä del combat-
timento non concede tregua, come se il tentativo dell'artista di fissare i perso-
naggi alia base del monumento potesse essere riuscito vano.

Torna in mente a questo punto l'episodio omerico (II. XVI626-632) in cui
Patroclo si rivolge a Merione meravigliandosi che, pur essendo valoroso (xcd
cadA-dg ecov, v. 627)10, abbia smesso di combattere per perdersi in chiacchiere:
solo che neWIhade l'invito a riprendere la lotta, con cui il rimprovero si

conclude, viene accolto dall'eroe, che prontamente segue Patroclo, anche se or-
mai il combattimento con Enea rimane interrotto, mentre la richiesta di Idomeneo

a Merione di non lasciarsi bloccare nel bronzo dallo scultore (il verbo
scelto, del, esprime efficacemente il contrasto con la forzata immobihtä della
statua), per quanto conforme alla caratterizzazione che in Omero riceve il per-
sonaggio, pronto ad accorrere con aggressivitä e rapiditä dove ce ne sia biso-

8 II significato di floog in nfenmento ad Ares ed ai guerrien e illustrate» da J N O'Sulhvan, ©005,
-cog, in Lexicon des fruhgriechischen Epos II (Gottingen 1991) 1053-1055 Analogo il significato

di ffoüQog, epiteto di Ares Nello stesso papiro milanese troviamo ffoov ev jro^epwi (col V,
1 5) nel senso di «vigoroso in guerra», secondo la traduzione degli editon

9 R Fuhrer, @eo), ffeto), in Lexicon des fruhgriechischen Epos II (Gottingen 1991) 1029-1032
10 L'epiteto ayaflog con cui Merione viene apostrofato nell'epigramma del papiro milanese da

Idomeneo non nsulta attestato per l'eroe nell'Iliade, dove egli e qualificato, oltre che da

eoffX.6g, che ricorre per Merione anche in XXIII112, da eng, che si trova in XIII 246 e XXIII
528 538b 860 888 la scelta di un sinonimo puö forse costituire un indizio del procedimento dif-
fuso presso 1 poeti ellenistici della variatio in imitando
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gno11, non puö che assumere, scherzosamente, i contorni di una sfida impossible12.

La traduzione delle parole rivolte da Idomeneo a Merione potrebbe es-

sere, rispettivamente secondo la prima o la seconda delle due proposte di inte-
grazione avanzate: «Lanciati impetuosamente nella mischia, valoroso Merione,
sebbene, per opera dello scultore, tu sia da lungo tempo immobile», ovvero
«sebbene, per opera dello scultore, tu sia da lungo tempo esente dalle fatiche
della guerra».

11 Vd al riguardo le osservazioni di W-H Friedrich, Verwundung und Tod in der Ilias Homerische

Darstellungsweisen (Gottingen 1956) 56 e di M M Willcock, The Final Scenes of Iliad
XVII, in Homer Beyond Oral Poetry Recent Trends in Homeric Interpretation, edd J M Bremer

et al (Amsterdam 1987) 187 Sui due personaggi vd anche J Strauss Clay, The Wrath of
Athena Gods and Men in the Odyssey (Princeton 1983), specialmente 84-85

12 II nfenmento a personaggi delVIliade ci nporta alia notizia del discusso Schol A ad Horn II XI
101, III p 144,13 Erbse SH 701, nel quale viene menzionata la raccolta mtitolata Scopog, che

Posidippo avesse scritto un epigramma sul presunto personaggio omenco di Bqoiaoc; Cf SH
700
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