
Zeitschrift: Entretiens sur l'Antiquité classique

Herausgeber: Fondation Hardt pour l'étude de l'Antiquité classique

Band: 5 (1960)

Artikel: Mito e poesia nelle Enneadi di Plotino

Autor: Cilento, V.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-660928

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 29.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-660928
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


VI

V. CILENTO
Mito e poesia nelle Enneadi di Plotino





MITO E POESIA
NELLE ENNEADI DI PLOTINO

Gratius ex ipso jonte bibuntur aquae

Ov. Ex Pont., Ill, 5, 18

Studio su le fonti

Parte prima: Mito

La filosofia e sempre un cominciamento assoluto e non ha
altra fönte che il pensiero, vivo e presente, di colui che e

« predestinato ad esser filosofo » I 3, 1, 8). Ma il filosofo e

preceduto nella sua stessa persona storica « da un musico
e da un amante » (I 3, 1, 8-9), perche «noi uomini siamo

moltitudine»(I 1, 9, 7; IV 4, 17, 20-35; VI 6, 1, 3). E legit-
timo, quindi, cercare la preistoria, musicale e amorosa,
mitica e poetica, della filosofia enneadica tanto piü che

Plotino non fu insensibile alia Grazia e alia Musa (V 8, 1, 10).
Mito e poesia, quali fonti delle Enneadi valgono, per noi,
come na.pocay.su4 e paideia soltanto, e non di piü. E stato
detto che il mito e sempre l'araldo del pensiero; e il pensiero,
si sa, si alimenta di poesia come questa si alimenta di vita.

Del resto, l'uomo e la sua storia, la storia di quella sua
moltitudine dinamica, alimentata dal sorso di mille fontane;
egli e il suo passato e il passato dell'umanita perche la sua

piccola fonte e derivata da un'altra, e questa, alia sua volta,
da un'altra ancora, in un ritmo di affluenze e di confluenze,
in cui consiste la tradizione. Ma se l'uomo e storia, cioe uma-
nitä universale, e pure sostanza individuale e anima, anzi
solo la sua anima — come vuole Plotino —: il che significa
ch'egli e eternitä e libertä. Non bisogna dare troppa impor-
tanza alia fonte, cioe alia moltitudine ch'e dietro di noi;
ma non bisogna neppure dargliene troppo poca.

Comunque, in questa presentazione delle fonti mitiche
e poetiche, b da notare, anzitutto, che la nostra lettura delle
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Enneadi e una lettura filosofica e non semplicemente lette-
raria. Proprio all'inverso di Longino tpiXoXoyo5 psv, <piX6-

ao<poi; 8s ouSocti&c, (Vita 14, 19-20) — Plotino e filosofo
e non filologo, nel senso stretto dei termini, e, per giunta,
filosofo «personalissimo e nuovo anche alia visione delle
idee altrui », 18109 xal e^TjXXaypsvoi; (Vita 14, 15).

Sappiamo come tutta la scuola insorse a difesa dell'origina-
lita di Plotino, il quale non solo non plagia da Numenio,
ma anche quando sembra ripetere Piatone e allontana da se,

come uno scandalo, la novitä creatrice (V 1, 8, 12), proprio
allora trasforma e rinnova profondamente, con innocente
candore, tanta e la virtü e la linfa creatrice del suo spirito,
riluttante all'imitazione.

Non ci sembra, inoltre, che Plotino fosse un divoratore
di libri. Certo non rileggeva se stesso « perche la vista non
reggeva alia lettura» (Vita 8, 3-4); ma era aiutato dalla

potente memoria e dalla possente forza di concentrazione.
Era troppo ricco di se per attingere a fonti estranee; e

Longino, nella polemica tra le due scuole, riconobbe a gran
voce l'originalita di Plotino, «l'impronta del suo stile»
(Vita 19, 37-38).

Un'opera di filosofia e tale se ha una nota propria, se

e una parola nuova indictaque prius. Studiarla, pertanto, nelle

sue fonti, nei precedenti, nella materia di cui e composta,
vale, dunque, andarla a cercare dove essa non e. Studiare

un pensiero nelle sue fonti e una vera e propria contraddizione
in termini. « Quando l'opera c'e, non si risolve nelle fonti,
e quando si risolve nelle fonti, vuol dire che non c'e » 1.

In questa considerazione trova il suo limite la nostra
ricerca del mito. Se vi e del mito in Plotino, Plotino non e

nel mito.
Certo, la mitologia era un fondo inesausto per gli antichi:

non c'e antico, poeta o filosofo, che non vi attinga. E Plotino,

1 Croce, Problemi di esteticcP, Bari, 1923, p. 491.
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ch'e un antico, si piega dolcemente alia tradizione. D'altra
parte, come avrebbe potuto non favoleggiare un figlio di
Platone Non c'e greco — e Plotino e un greco, non un Orientale

— che non discenda da una delle sette cittä di Omero.
E Plotino favoleggia. Ma non come Platone, non come

Omero. Anzitutto, non crea il mito e non ne sente ne il bri-
vido religioso, ne il fascino poetico. Se crea, crea piuttosto
immagini di poesia, ma non ha la fantasia mitopoietica di
un Platone. Per lo piü, mutua il mito da Platone. E un mito
di accatto. Tuttavia noi troveremo, o proveremo, che il mito
platonico si trasfigura in bocca a Plotino come il logos gli
si tramuta nella mente.

Giä due secoli prima, un altro figlio di Platone esprime,

per bocca di uno degli interlocutori del De defectu oraculorum,
la sazietä ingenerata negli animi, per l'uso dei miti. L'espres-
sione plutarchea « pi&cov yap aA14 » (423 A) segna giä la
vecchiezza del mito. Erano invecchiati anche gli dei, del resto.
II loro inestinguibile riso si andava spegnendo. Gli oracoli
ammutolivano.

Non si tratta mai, perciö, di miti viventi, ancora caldi
di fede. Al primo schiudersi dell'Ellenismo, gli dei erano
soppiantati dalla Tyche. A Roma, dopo la Constitutio A.nto-

niniana, le frontiere dell'impero si apersero ai culti soterio-

logici, senza mito e senza poesia. Unico, il mito del Sole,

ispirö, forse, Plotino. II quale non pote trarre dell'ambiente
della Roma del III secolo, pur fastosa nel suo bimillenario,
miti sottili e pensosi, ma solo dalla cultura, dalla sua paideia
alessandrina, dalla tradizione, dalla classicitä, da Omero, da

Platone. Sono miti morti.
£ naturale, quindi, che l'Olimpo delle Enneadi sfumi

in una interpretazione tutta spirituale e filosofica e non abbia

il rilievo omerico ed esiodeo e il colore e la lucentezza

platonica.
Stabilite queste premesse, occorre chiedere dove Plotino

attingesse la conoscenza, sia pur grezza, del mito. Per quanto
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invecchiato, il mito del III secolo si attestava ancora, pietri-
ficato nei templi, cristallizzato nei riti. Ma Plotino non era
«fervido sacrificante » come Amelio e non trovava la sua

patria religiosa nell'Iseion. Cessiamo di parlare di Plotino
egiziano. ft tanto poco egiziano quanto poco romano.
ft greco, in senso categoriale piü che in senso etnico.

Comunque, non ci sembra ch'egli conoscesse libri sacri,
sibillini, oracolari; e neppure mitografie vere e proprie. Del
resto, e cosl sobrio e obbedisce alia legge dei miti (D-epeiXia

piffcov) di seminare, cioe, a piene mani non a pieno sacco.
Le fonti plotiniane del mito erano limitate ai filosofi e ai

poeti. Ai grandi e agli antichi. Plotino, insistiamo, e un
antico. Non aderisce per nulla al suo mondo; o ne vagheggia
uno, nuovissimo, che non e nato ancora e forse non poträ
nascere mai. Sembra che sia fuori della storia, librato nel-
1'aria immobile della metafisica. Polibio e Plutarco erano
rimasti soggiogati da Roma. E quest'ultimo, ingenuo, brucia
persino un granello d'incenso delfico dinanzi a Nerone.
Plotino e indifferente a Roma, com'e indifferente al mondo,
com'e indifferente persino agli dei di Amelio, al bimillenario
dell'Urbe, alia stesura delle lezioni, alia prodigiosa cultura
che ferveva nella Sinusia h Gli dei della mitologia non erano

comunque il suo Trascendente; ne egli ha cura mai di col-

I Ma intorno a Plotino ferveva l'erudizione piü varia che certo riem-
piva i conversari della Sinusia ed era fonte della «fabulation plotinienne».
Cera, anzitutto, Porfirio, appassionato di tutto. Ha grande importanza
il fatto che Porfirio fu scolaro di Longino perche non dovettero
mancare l'influenza e l'ispirazione del grande maestro nella compila-
zione degli 'Ofriqptxcl: ^7]TY][j.aTa, derivati senza dubbio dal grande
interesse che Longino aveva posto ad Omero in opere quali 'A7rop7]paTa
'0(j.r;pt>ta, El tpiXoaocpoi; "Op7)poi;, IIpoßX7|[raTa 'Opfjpou xal Xüasii;.
II mitografo Apollodoro, fiorito verso la metä del sec. II. a. C.,
era ben noto a Porfirio che lo nomina nella Vita di Plotino quale
editore e commentatore di Epicarmo. Orbene, noi sappiamo che ad
Apollodoro era altresl dovuta un'opera mitologica, Ilepl Oeüv, di
vasto respiro, in ben 24 libri, un estratto della quale, dovuto a Sopa-
tro, sarä analizzato da Fozio nella sua Biblioteca (Frammenti in C. Müller,
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locarli in una visione evemeristica o naturalistica o storica,
quali furono gia in odio a Plutarco (De Is. et Os. c. 23; 360 B).
Ci sarä sempre un po' d'enigma ma giammai empieta nelle

gravi e altere parole: « Spetta agli dei venire a me, non a

me andare da loro » (Vita X, 35-36).

Egli non va al mito; ma il mito viene a lui, come verrä
al Vico, quale unInopia, cioe un problema di verita. trattato
fantasticamente.

II mito & necessario all'uomo, come il gioco ai bimbi.
A questo gioco Piatone prende diletto; ma Plotino vi ricorre
con un po' di fastidio.

Platone mira a «transposer »(secondo la felice espressione
del Dies) tutte le attivitä del tempo in cui visse e di cui nulla
gli fu estraneo; egli ha caricato la vecchia leggenda delle

sue emozioni piü profonde, intraducibili razionalmente, e ne
ha fatto una figura di ciö che e incomprensibile e miste-
rioso; egli non vuole che vada perduto l'incantamento orfico
e pitagorico che vale ad assopire il fanciullino di Cebete.

Insomma, Platone ama il mito e se ne awolge come nel
mantello del suo Cebete. Plotino non l'ama. Se fosse in lui,
lo distruggerebbe, come distruggerebbe persino la parola

F. H. G. 1,428-469). Questo immenso repertorio — die erste griechische
Religiongeschichte — pote essere utilizzato nella sinusia plotiniana,
perchd in esso tutte le tradizioni tramandate da poeti e da storici, tutte
le opinioni su gli dei erano raccolte, classificate, interpretate allegorica-
mente. Era una Summa mitologica redatta da uno spirito affine a quello
di Porfirio poiche adunava gli interessi piii vari, grammaticali, critici,
filologici, storici, mitologici. Non c'e materia che non sia trattata da
Apollodoro e da Porfirio. Secondo il Christ, anzi, 1'opera fu assorbita
negli scritti porfiriani Ilepl 0ec5v ovopotTcov e Ilepl (XYaXpiarcov come,
del resto, e pur utilizzata da Filodemo, Cornuto, Eraclito2, Posidonio,
Giamblico. Essa giunge finanche agli apologeti cristiani. Come pos-
siamo dimenticare che Plotino, cosl essenziale e unitario, aveva intorno
a se dei veri mostri di erudizione, Amelio, Porfirio, Zotico, Eustochio,
della piü diversa origine, di paese e di scuola C'erano giovinetti poeti
e donne ansiose di cultura. Taluno era oggetto di riso per mal dige-
rita erudizione: Paolino, a cui era stato appioppato il nomignolo di
Miccalo, era la tipica « spugna» delle scuole.
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ch'e, pur essa, un mito. « Silenzio — dice — e andia-
mocene ».

Ma il mito, in quella infinita gradazione demonica chV
la filosofia, e necessario. Esso esprime in termini concreti
ragionamenti astratti inaccessibili al volgo; esso traduce

quanto ne puö esser trasposto in immagini sensibili, indica
un orientamento, suggerisce uno stato d'animo.

Questo vale particolarmente per i miti religiosi.
Noi qui distinguiamo tre sorta di miti1: miti della mito-

logia olimpica, miti della escatologia orfica, miti filosofici,
creati dagli stessi filosofi, Platone o Plotino; perche, anche
in seno al mito, v'e una gradazione, una daimonia.

L'unica traccia della mitologia olimpica e, nelle Enneadi,
la rapida visione dello Zeus fidiaco: «In definitiva, Fidia
creo il suo Zeus senza mirare a un modello sensibile; egli
lo colse e lo intui quale si sarebbe presentato ove mai lo stesso
Zeus avesse consentito a rivelarsi alle nostre pupille mor-
tali» (V 8, 1, 40; cfr. Horn. II. I, 528). A. tout seigneur, tout
honneur. £t famoso il testo di Dione Crisostomo (Orat. 74,

p. 4x2, Overbeck, Schriftquellen n. 712) su l'espressione
dolce e pacifica dello Zeus di Fidia; e l'altro di Tito Livio,
su l'emozione di Paolo Emilio quando a Olimpia pote con-
templare il volto del dio 2 (XLV, 28). Plotino comprende
Zeus ed Apollo, ma non comprende Dioniso; cui toglie il
tirso e il tiaso per dargli lo specchio orfico.

Un'altra volta Zeus « che ha un'anima di re e uno spirito
di re» (IV 4, 9, 2; Phil. 30 d) e gia fuori del leggendario
mitologico dal momento che noi — confessa Plotino —
parlando di Zeus, ci riferiamo a volte al Creatore a volte
al « principio reggente di questo universo » (IV 4, 10, 4). Ma
l'ambivalenza giunge lino all'ambiguita, anzi al sowerti-
mento di tutto l'ordine tradizionale della teogonia esiodea:

1 Cfr. A. Westermann, MuOoypdccpoi, Scriptores poeticae historiae Graeci,
Brunswick, 1843. 2 Cfr. Seneca, Contr. V, 36, 387: Non vidit Phidias
Jovem... dignus tamen ilia arte animus et concepit et exhibuit.
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Zeus — dice Plotino — e il piu vecchio tra gli altri dei,
ond'egli apre il corteo per condurli alia visione della bellezza

(V 8, 10, 4). Quindi e che lo Spirito della Bellezza, che e poi,
sic et simphciter, lo Spirito, e piü in alto della divinitä
mitica dell'Olimpo; finche Zeus stesso via via si traspone,
s'impregna, come di novella ambrosia, dell'alta temperie
metafisica, sale in compagnia di Afrodite — oscillante, anche

questa, oltre la dualitä platonica di Urania e Pandemia — sino
a categoria filosofica. Ma Plotino e restio a precisare e non
sembra preoccupato di contraddirsi, mentre discorre nella
selva dei miti. Non ha nessuna preoccupa-
zione di ortodossia. Prende a caso, dove gli
piace. Talora, c'e persino un'ombra di linguaggio cristiano
e trinitario di vaga derivazione evangelica, arieggiante al

Ilepi. txp-/6)v di Origene lä dov'e detto che l'Uno «si compiace
del suo nato » ed « esulta per la sua discendenza »; che il
Figlio « grida di non essere disceso invano dal Padre » che il
Padre « cedette al figlio la signoria di questo universo » (V 8,

12,5. 12; 13, 2).
Plotino non trapassa mai dalla filosofia al mito per tro-

varvi conferma. II suo argomentare non si tramuta in favo-
leggiare; ne il logos si fa mythos. AI contrario di quel che

accade, per esempio, nel Fedone, Plotino trapassa dal mito
al logos e dalla rivelazione misterica alia consapevolezza
filosofica. Non c'e nelle Enneadi una speran^a come quella di
Simmia tebano (Phaedo, 85 d). Non ormeggia la sua nave
a due ancore (Arr. Epict. Fragm. 30). Perciö assume con
uguale indifferenza il mito olimpico, il rito orfico, il mistero
eleusino, la liturgia isiaca. Se ne serve liberamente. Quanto di
esperienza personale ci sia, non sapremo mai dire.

E non diciamo neppure che la sua conoscenza di tali cose
sia precisa, coerente, storica. Come nella sua visione della

poesia e del teatro egli fu un classico risalente a Omero e ai

grandi tragici e parve sdegnoso del presente, arido di gran-
dezza poetica e artistica, cost, in mitologia, egli non attinge
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ai compilatori come Palefato (insigne per la interpretazione
del mito di Linceo) o all'africano stoicizzante Lucio Anneo
Cornuto, ma risale direttamente all'epos mitologico di
Esiodo. Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae (Ov. Ex Pont.

Ill 5, 18). Plotino presenta piü spesso e con maggiore
ampiezza la genealogia dei tre grandi dei della teogonia
esiodea — la trilogia dei Cronidi —• alio scopo di adombrare,
in quella triade antichissima, le sue tre ipostasi primordiali.
Ecco il testo che rientra, si, in quella che chiamiamo mito-
logia olimpica, ma che prova altresl la trasposizione filosofica

plotiniana, in una specie di analogia con la formula « mythus
quaerens philosophiam »: « Ma pregno com'e degli esseri
che generö e ingoiatili poi di nuovo, per cosl dire, alio scopo
di tenerli presso di se e non farli precipitare nella materia
ne allevare presso Rea —• cosl i misteri e i miti degli dei fanno
intendere velatamente, narrando che Cronos... prima che

Zeus nascesse, serrava di nuovo in se la sua genitura —• per
tutto questo, dico, lo Spirito e colmo, e Spirito sazio...»

(V 1, 7, 30-3 5).

Ebbene, Uranos, Cronos, Zeus sono i corrispondenti
mitici dell'Uno, dello Spirito, dell'Anima. La prima analogia,

la piü delicata, e la meno sviluppata (V 5, 3; V 8, 13).
Plotino vorrebbe scoronare Zeus del titolo di « Re dei re »

e « Padre degli dei » in favore dell'avo, Uranos (ivi). Uranos
mutilato e la trascendenza. Cronos incatenato significa la
limitazione cosmica dell'Intelhgibile. Si puo qui riconoscere

una specie di trasposizione cosmica delle allegorie fisiche

degli Stoici. Cornuto dichiara che la mutilazione di Uranos

perpetrata da Cronos significa la separazione del Cielo dalla
terra alia quale Uranos era dapprima unito (Theol. gr. comp.,
ed. Lang, 7, 7). Invece, nel superamento plotiniano dello
stoicismo, la mutilazione, abbiamo detto, simboleggia la
trascendenza dell'Uno in rapporto alio Spirito; l'Uno, mutilato

e infecondo, ha ceduto cosi alio Spirito la funzione
generatrice e la feconditä spirituale. Cronos incatenato da
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Zeus e lo Spirito limitato dall'Anima del mondo: ancorato
com'e al suo dominio intelligibile non puö e non vuole
cadere nel mondo (V 8, 13). In tutta questa allegoria
plotiniana, diversa da quella di Filone, c'e persino, secondo
Brehier (Notice a V 8, vol. V, p. 150), qualcosa del linguag-
gio messianico: l'annunzio del Figlio, la manifestazione del
Padre, la rivelazione del mondo superno fatta dal Figlio.
Naturalmente, anche questo « mito nel mito » enuncia, come
successive, verita simultanee. A tacere dell'abisso che separa
la Trinita cristiana dalla Triade plotiniana, anche questa
eternitä della teologia plotiniana la distacca dalla concezione
storica della Rivelazione cristiana.

La corrispondenza tra Spirito e Cronos e piü accentuata.
Vorrei dire che qui la fonte non & tanto quel po' di teologia
che si poteva ricavare dalla tradizione mitologica, quanto,
piuttosto, lo spirito religioso e la pietas di Plotino che,

indulgente alle devozioni di Amelio, vuol esempliflcare su
le moribonde divinitä dell'Olimpo, in questa malinconica
Götterdämmerung, il suo piü alto pensiero: la nascita, cioe,
dello Spirito e del Reale. Plotino redime il mito crudele e

torbido di Cronos infanticida (Hes., Theog. 126-210; 453-506;
617-753). E lo Spirito che si dualizza e si moltiplica senza

perdere gli oggetti del suo dualizzarsi e del suo moltiplicarsi.
Come Cronos, lo Spirito serra in se la sua genitura per impe-
dire che cada nella materia (Rea). II Cronos mitico suggerisce
a Plotino questo tratto stupendo: «Incinto di una creatura
bella, Egli ha senz'altro generato in se stesso il Tutto e serra
in se senza dolore la sua pregnanza. Egli si compiace del

suo nato ed esulta per la sua discendenza che trattiene presso
di se tutta quanta nella festante lietezza del suo e del loro
splendore» (V 8, 12, 5-7). La gelosia snaturata e infanticida
del Cronos esiodeo « s'adoucit — nota Pepin — en un besoin
assez noble de completude et de satiete » h

1 Pepin, Plotin et les Mythes in « Revue philosophique de Louvain» 53,
1955, p. 22. Lo stesso studioso nota che l'identificazione plotiniana,
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Eccoci a Zeus che chiude la triade olimpica. La teogonia
narra che questo ultimo nato fu sottratto alia ingordigia
paterna dallo stratagemma della madre Rea (w. 468-491).
Filosoficamente, e Aoyoq anch'esso, come gli altri rimasti in
seno al Padre, cioe nel regno dello Spirito. Sono questi i

Aoyoi evSiaösToi. Zeus e l'unico Aoyoc, npocpopixoi;: « Uno
solo — dice Plotino, che accoglie 1'esegesi stoica del mito —
Zeus figlio, s'affacciö al di fuori» (V 8, 12, 8-9). Imago
Patris. Rappresenta l'Anima universale, il Demiurgo, la Vita.
Zeus (^wrj. Plotino gh attribuisce la paternitä delle anime
individuali e la pietä per i loro legami e i loro errori.

Piü delle altre divinitä olimpiche, Eros piacque ai filo-
sofi, a Platone come a Plotino, proprio per via della sua
instabile natura demonica; « fuggitivo » come nell'idillio di
Mosco e nelle pitture pompeiane, si trasforma e si traspone
perennemente nei concetti della filosofia, sfuggendo ad ogni
ferma categoria.

Su Eros gravita molta parte del platonismo ch'e una
« filosofia dell'amore », come ben vide Robin. Vi si fermo
anche la pietä delfica di Plutarco. La forma omerica della

leggenda si ammorbidi via via e si raggentill sino al delizioso
racconto di « Amore e Psiche », che Apuleio tinse di magia
(Met. IV 28-35; V 1-31; VI 1-24). Al complesso dei miti
intorno ad Eros, Plotino volse piü volte la sua attenzione,
all'inizio della sua attivitä di scrittore (il IX trattato dell'or-
dine cronologico, corrispondente al VI 9, ultimo della tavola
enneadica), nel momento culminante del suo insegnamento

Cronos Spirito, e fondata su una strana etimologia stoica, attestata
da Cicerone: « Saturnus autem est appellatus quod saturetur» {De nat.
deor. II, 25, 64). In latino suona piü chiara che in greco: Satur + Nus
Saturnus. K6po<; + voü? Kpovo? (Cfr. Plat. Crat. 396 b). S. Agostino
operö addirittura una contaminatio, scrivendo Satur voü? {De consensu

Evangelistarum I, 23-35, ed. Weihrich CSEL 43, p. 33, 12-17). Su tutto
questo cfr. Henry, Plotin et /'Occident, pp. 79-82 e Courcelle, Les
Letires grecques en Occident, Paris, 1948, pp. 161-3.
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(XXVI III 6, uno dei piü ricchi di virtü speculativa), e

infine, nella tarda vecchiezza (L 111 5) in quel trattato
che e apparso al Brehier elementare e scolastico.

Plotino afferma la sua varia esperienza di Eros xcd ev

ypacpaü; xai. Iv uIQoiq. Come Piatone e come tutti i greci
rispetta il grande demone. In omaggio al processo cronolo-
gico qui segulto, notiamo che la prima forma gli si presenta
proprio nella fresca favola di Amore e Psiche. Ma Psiche e

identificata con Afrodite cioe con la divina bellezza perche
essa e äßpo? cioe incantevole (cfr. Phil. 30 d\ Phaedr. 246 e).

Insensibile all'elemento romanzesco e ostile all'elemento
magico, Plotino riduce il mito alia sua semplicita nativa.
L'anima e una « vergine di nobile padre » (VI 9, 9, 35) come
Nausicaa, ed e essa stessa, una Afrodite, cui e « nunzialmente
unito » Eros. Non un Eros, uno degli Eroti, ma proprio
lui, Eros, «le desir de Dieu » traduce P. Arnou. Eros che

sdegna « gli amori di creature, mortali e funesti amori di
fantasmi» (ivi).

Questo Eros, dio e demone, non e essere ipostatico ma
attivitä inesauribile, e l'oggettivazione mitica del moto
perenne dell'uomo e della storia, e il piü alto «io », nella
gradazione della vita spirituale.

11 grado inferiore della daimonia e la nemica materia,
odiata dai Numi, la mendicante, madre, non per diritta via,
di im Amore scalzo e irrequieto che e il corpo del mondo,
anch'esso d£mone (II 3, 9, 45-47). La triade Eros Poros
Penia, corrispondente alia egizia Osiris Isis Horos, risaliva
alia interpretazione sincretistica di Plutarco (De Is. et Os.).
Ma qui Plotino traspone le varie allegorie fisiche del mito su

un piano metafisico e morale; e somiglia piuttosto a Filone1.
Eros segna il passaggio tra il mito olimpico e la liturgia

orfica. Di colorito orfico e l'epacrpuov di VI 8, 15, 1, che fa

1 Cfr. fi. Brehier, Les ideesphilosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrien

Paris, 1950, p. 120.
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ricordare l'inno orfico LVIII, 57: xixXrjaxco [iiyav, dyvov,

Epao(iiov, 7)Si)v "Epwxa.

Le fonti e i miti orfici.

Una caratteristica costante di Plotino e quella di rifarsi
all'antico, all'antico vero e proprio, non all'arcaizzante e al

callimacheo, ma all'antico e al classico. II suo i un animus

antiquus. Ecco perche ricorre ognora agli ' antichi, beati filo-
sofi'. Ai piü antichi, anzi. Ildvu 7taXou<x (VI x, 1, 2); w?

7raXaiOTepwv Xaß6vraq (II 9, 6, 37-38). Critica i moderni,
gli gnostici, we; Tijc; ap/aloc? 'EXXtjvix?)? oux öbrr6[zevoi

(II 9, 6, 6-7). Non va a caccia di rinomanza col gettar biasi-

mo su uomini giä vagliati sin dall'antichitä avSp«? xsxpijis-
vout; ex 7raXai.ou (cfr. anche V 1.8, 12 e II 9, 10, 13).

Tuttavia egli e nuovo e originale attraverso questa illusa
e ingenua fedeltä d'interprete. Perche qnesta sembra essere
la vera legge del nuovo; l'autenticazione su l'antico, il quale,
solo in tal caso, visto cioe con anima nuova, si presenta
«rinnovellato di novella fronda». Nulla e passato. Tutto
e contemporaneo. E qui il segreto della bellezza e la sua
essenza.

In questo senso Plotino e orfico, e non giä nel senso che

faccia sue quelle antichissime dottrine, nella tradizione pita-
gorica, cui e legato attraverso Piatone, e neppure nella
osservanza del precetto di astenersi dal sangue (cfr. Aristo-
fane, Rane 1032) come ci dice Porfirio che materializza tutto.
La dottrina e la vita pratica sono certo costitutive della

persona ma non sono il tutto di essa. Ora Plotino, per noi,
e uno spirito orfico perche crede nella musica, nella bellezza,
nella religione, nella purificazione. Crede nell'amore e non
crede nella morte. « Piü presto si parte e piü presto si torna »

(III 2, 15, 39) e, a un tempo, parola plotiniana e sentenza
orfica. Rifiuta di credere all'esistenza dei sassi, delle rocce,
di tutto ciö che pesa. E orfico perche odia il tumulto e la
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guerra. 6 attento alle allusioni dei misteri; awerte la san-
tita dell'iniziazione, si sdegna che i riti siano pretesto di

orge; si piega dolcemente, cede, si arrende di fronte alle cose
ineluttabili della vita. £ rassegnato. Offre indnlgenza anche
ai malvagi. Conosce la bontä del riscatto, la pacificazione
delle cose. Naturalmente egli traspone in filosofia l'elemento
orfico e rebgioso. Razionalizza. Fa cadere le ombre del
mistero e investe tutto di saggezza e di ragione. Basti un
esempio. In III 2, 17, nel tema della Prowidenza, domina il
motivo del Xoyo? come distributore delle sorti. Principio dei
contrari, esso si esplica nella varietä e nella ricchezza delle
forme sensibili. Ora, tale teoria plotiniana ebbe un duplice
precorrimento, uno filosofico in Crisippo, uno orfico con la

Nemesis, distributrice delle sorti dell 'Inno orfico (LX):

iWrxaaouarx Xoyov 7roXu7robaXov

octov als'i.

Secondo Diodoro (I 96, 4, 6) Orfeo aveva tratto dal-

l'Egitto molte iniziazioni misteriche che aveva poi comu-
nicate ai Greci. Questa tradizione esprime la esigenza della
storia di unire due modi di civiltä nella superiore e primordiale

unitä dello spirito umano. E qui il problema, mai

risolto, dell'orientahsmo. Noi crediamo fermamente, col
Müller, che Plotino sia « ein echt hellenisches Gewächs »;

comunque, quali che fossero le remote origini dei misteri,
£ certo che Plotino Ii accettö grecamente, per cosi dire, come
involucri, e distinse nettamente i miti dai ragionamenti, i riti
delle liturgie (teXetou) dai riti del pensiero (V 5, ix, 15-16).
Awiene nel suo spirito quello che era awenuto nella storia
delfica, allorche si era operato il trapasso dal culto dionisiaco
al culto apollineo. E la vittoria dell'occidente. Sono i
« magi ellenizzati» (Cumont).

L'orfismo di Plotino, come quello di Plutarco, accoglie
solo la prima parte della Parabasi aristofanesca:
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O nati al cieco vivere, caduche Joglie umane,
creta impastata, esangui.pari a sogni, ombre vane,
turbe sew^'ali, effimere, state a sentir, dolenti

mortali, noi da morte, noi da ricche^a esenti,

noi sempre vivi, aerei, d'eterne idee beati...

Uccelli v. 750 ss.
Versione di Franchetti.

E facile vedere in questi versi sentimenti e parole e concetti

e movenze dell'eterno platonismo.
La vita per Plotino e un passaggio da un sonno a un altro,

dall'uno all'altro letto (III 6, 6, 70-74). Gli uomini sono
uccelli dalle ali pesanti (V 9, 1, 8) o dalle ali spezzate o tarpate.
Del resto, Plotino ha grande rispetto della teologia orfica.
Nel trattato « Su l'Amore » cita espressamente i « teologi »

che sono appunto orfici1. molto probabile che ne cono-
scesse l'innografia, come provano alcune corrispondenze, ad

esempio, tra V 8, 4 e l'Inno orfico LXI, 2 2.

Cosl s'alternano, nelle Enneadi, e sembrano bilanciarsi
miti olimpici e miti orfici, superi ed inferi3, la religione
solare appollinea e la religione misterica e terrestre. Grande

figura del pantheon orfico e Efesto presentato non giä,
omericamente, al convito degli d£i, ma solo e sublime,
nell'opera demiurgica del mondo: « Ed ecco il punto dal

quale si puo cogfiere, per usare una immagine, la visione
di quella statua, immensa e bella, che sorse sia per un intimo
fiato spirante sia ancora per l'arte di Efesto: stiano e sul
volto e nel petto, rilucenti, le stelle; ma anche altrove ve ne
siano... » (III 2, 14, 26-29).

Piü tardi Proclo dirä quale concetto avessero di Efesto i
teologi dell'orfismo; «I teologi dicono che egli e il demiurgo

1 Cfr. Willy Theiler, Die Chaldäiscben Orakel und die Hymnen des

Synesios, p. x, nota 1; pp. 4-6 e passim. 2 Secondo il Kern gli Inni
orfici furono composti a Pergamo nel I sec. dell'era volgare. Cfr.
Abel, Orphica, Leipzig, 1885, pp. 55-102. 3 II mito pitagorico del-
l'inferno e adombrato in IV 4, 45.
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e il creatore di questo mondo visibile; ecco perche Omero
dice che egli ha costruito le case per gli dei [II. I, 607) ».

Nell'inno orfico 66, dedicato ad Efesto, l'etere, il sole, gli
astri, la luna appaiono ai mortali come membra (piAv))
di Efesto.

Appartengono altresi a una tradizione religiosa che mani-
festa la sua vitalita sino a Sinesio alcuni termini, trasposti
giä da tempo immemorabile, come awertiva Teone di
Smirne, in sede filosofica, e che Plotino adopera, con nuova
e ricca pregnanza, o soli o congiunti a due a due o allineati
in serie o ascendenti in climax, e stretti sempre in callida
iunctura: ap^v), cd-«a, ßaau;, TCYjyv), pi£a, pofj h

La tradizione, indubbiamente orfico-pitagorica, s'intreccia
con la letteratura oracolare caldaica2. Memorabile e il
[liyiorcx; öpxcx; serbato da Sesto Empirico [adv. Mathem. IV,
2; VII, 94) e attestato da Plutarco [De Is. et Osir. 382 A).

Ou pot tov ape-rep a ^uya TuapaSovra TSTpaxruv

nayav aevaou cpicjeco? pi^copotT' s^oucrav.

(Carm. aur. 47)

1 I 6, 9, 41-42; xal 7rr)yY)v xal äpxi)V xoü xaXoö'.
II 5, 3, 40 xal äpxh xal <iXi)0oü<; «jxiX^S TE vo"-
III 1, 4, 5 olov ei ipuToü ex pt£i]<; tI)v apxijv Sx0VT0?-

Ill 3, 7, 8-9, 11 x8 p.ev ydep el? Sv mxvra apxr)--- ex pl£i)?.
Ill 6, 11, 18: 6 iE, äpxi)? ijv.
Ill 8, 9, 4, 38-39: äpi0poö St ipxv — ixXXa apx?] Sie^oSou xal ixpxi]

xal äpx'l) voo xal tov 7rdvTcov.

III 8, 10, 5: v67)<jov yap 7tT]y/)v apx^v äXXtjv oüx 4xoucrav-
IV 3, 23, 43: TOÜtou KYjyfj...
VI 2, 6, 7: otov TiijyYjv xal apx^v.
VI 6, 9, 38-39: ßdaiv 84 %xsl T<^ 8vtoc 4v auTcö xal tc7jyi)v xal £l£av

xal apxvjv-
VI 7, 12, 24: olov pov) ex puce? ir-qyiji;.
VI 9, 9, 1-2: 7i7)yf)v p4v ^corj?, Trijyqv 84 voö, äpxijv öv-ro? äya0oü

al-rlav pll^av <|«JX?)S'

2 Sinesio 5, 25 ss.; Orphic Frag. VI, 10 (21 a, 2); cfr. Mullach, Frag.
Phil. Graec. I, p. 169, 11. — Cfr. Theiler, 0. c., pp. 11-13; Bouillet,
Enneades II, p. 646.

18
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Anche l'intensa parola plotiniana xoXpa (V i, i, 4) che
si svilupperä nel piü drammatico soliloquio filosofico che sia
al mondo, il ToXpepcx; Xoyo? di VI 8, e di origine orfico-
pitagorica L La paternitä di questo termine e attribuita a

Ferecide, maestro di Pitagora, da Joannes Laxxrentius Lydus:
« ToXgav 8e xal ol rapl <Dep£xu87)v sxaXectav ttjv 8oa8a xoct

opgTjv xal 8o£av xaXouatv, oti to (xXtjOe? xal ipeu8e<; sv 8o£t)

sax I » (De mensibus, II 7, 12-15, Wünsch, Lipsiae 1898) 2.

Non bastando i miti olimpici e i miti orfici, Plotino ricorre,
con Platone, a miti romanzeschi e ludici, tratti od occasional-

mente dal leggendario classico o da Platone, direttamente, e

perfino da Aristotele. Su tutti poi opera liberamente e cor-
regge e attenua con il continuo uso di olov. L'Occasione,
ch'e pur essa dea, ispira goethianamente al nostro filosofo
un gran numero di miti eroici e awenturosi ch'egli enuncia

appena o delinea con brevissimi scorci: sono immagini
rapide che dänno l'impressione di una specie di materia in
fusione, in trasformazione e trasposizione incessante, intorno
a una tematica fondamentale ch'e il destino. Come il Platone
di Emerson, Plotino « galoppa su celesti corsieri e fende gli
spazi di ignote regioni e scopre mondi in cui la carne non
penetra. Ha veduto le anime che soffrono, ha compreso il
giudice che condanna, contempla la metempsicosi delle pene:
le Parche con la conocchia e le forbici; ed ascolta il mormorio
inebriante del loro fuso » 3.

Ecco i mali turbinanti come bufera fatale (I 2, 1, 2):
Platone non se ne turba, contemplandoli dalla vetta dialettica
del Teeteto; Plotino, invece, non ha lo sguardo olimpico

1 Cfr. Plut. De Is. et Os. 381 F: gpiv 8k ty)v SodSa xal xöXfxav. 2 Che
1'Uno sia unicamente buono h concetto antichissimo. La diade k giä
male ed e effetto di una colpa. Giamblico attesta: «Erat autem xiXpa
pythagorica appellatio ttjs SudSoi;. IIpti>T7) yap rj Sua? SisxopicrEV auTTjv
Ix T45 povdSoi;, 80sv xal xdXpta xaXstrai» (Theolog. arithmet. 8, p. 9, rr.
5-6, ed. De Falco, Lipsiae, 1922). 3 Esiodo, Theog. 904-6 Enn. II 3,
15, 9-12.
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c sereno del maestro e ne resta accorato e quasi sgomento
allorcheparla dell'affanno della materia sciagurata(V 9, to, 20)
onde l'anima sia pur stretta da legami d'oro (I 8, 15, 25) e

pur sempre prigioniera; egli soffre che il governo del mondo
sia in mano dei tristi — unico accenno, forse, all'abiezione
del secolo che alternava anarchia a tirannide —. E l'eterno
mito del Male (I 8, 3; 35-4°) Ü quale si esprime altresl nel
« duro scoglio » che copre Glauco, rappresentato mirabilmente
nella Repubblica (X, 6x1; cfr. Fedone 108 d) e ripetuto nelle
Enneadi (I 1, 12; 13): coperto di alghe e di conchiglie, il
vecchio dio e irriconoscibileL E l'infinita vanitä del tutto che
si esprime nella immagine specchiata al fonte su cui si curva
Narciso (I 6, 8, 10-12) « bellissimo giovinetto » (Novellino) 2.

Al mobile specchio delle acque fanno riscontro, in miti
piü alti e metafisici, lo specchio di Dioniso (IV 3, 12, 2) e lo
specchio della materia (III 6, 9, 19): «Le anime umane
allorche scorsero le loro Stesse immagini nello specchio di
Dioniso, balzarono laggiü dalle regioni superne » « La
materia e piü impassibile degli specchi » 3.

Le stelle non brillano solo su la statua orfica di Efesto,
simbolo del mondo, ma diventano pure immagini di bellezza,

1 Cfr. Oy., Met. XIII, 899-968. Cfr. Gaedechens, Glaukos der Meergott,
Gotting, i860. 2 Cfr. Ov., Met. III, 407-510; Luciano, Vera Hist.
2, 17; Paus. IX, 31; 6; Nonno, Dionys. XI, 322 ss.; XV, 352; XLVIII,
582; Eustath. in Iliad. II, 498; Philostratus, Imag. I, 23; Joann. Sares-
beriensis, Policraticus VIII, 5. Con Harder crediamo che si tratti proprio
di lui, Narciso, il giovinetto innamorato di se, della sua immagine, del
suo nulla. Zielinski pensö che si trattasse di Hylas {Archiv für
Religionswissenschaft 8, 3 27 ss) allontanandosi dalla interpretazione del Wittenbach
e del Creuzer. A torto, perche Hylas, il giovinetto amato da Eracle
(cfr. Draconzio, Hylas, tra i Carmina Romulea a pp. 133-137, nell'ed.
del Vollmer (Berlin, 1905) in M. G. H. Scriptores antiquissimi; XIV;
o in Dracontii Carmina, in Poetae latini minores, 5, Leipzig, 1914, Cfr.
vv. 129 ss.) non e affetto da narcisismo ma vittima di altrui brama
(Climene). 3 AA xal töv "HqxxicnrSv (paai TCOirjaoci reo Aiovücroi eE<; 8

EpßXcijja? 6 0SÖ9 xal slStoXov sauToü Osaaagsvoi; 7rpox)X0EV sie, öXxjv ttjv
p£piaTV)v Sxipnoupylav (Proclo, In Timaeum, 163 e 338). Cfr. altresi
Delatte, La catoptromancie grecque et ses derives. Paris, 1932.
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con i loro nomi piü belli di Espero e di Lucifero. Alle stelle

gli antichi paragonano volentieri quanto di bello c'e al
mondo x; per Plotino, come per Euripide e per Aristotele,
esse non sono cosl belle come il volto della giustizia 2.

In rapidi scorci appaiono le figurazioni leggiadre o tetre
del pantheon mitologico: le Muse, le Grazie, le Ninfe. Am-
maliano ancora Circe e Calipso. E le Parche e Adrastea son

pronte al loro compito fatale. Ma, tra i miti, Plotino scelse

il piü sottile e profondo, per trasporlo nel momento piü
alto della sua filosofia: l'eroe argonauta Linceo — che pene-
trava la lucente sostanza dei cieli, la massa fluida dei mari,
la salda compagine terrestre — e simbolo, nelle Enneadi,
della stessa visione dello spirito, dello spirito veggente a cui
nulla fa ostacolo.

Ecco il testo: A un occhio acuto il singolo si disvela

come tutto qualora uno sia dotato della forza visiva di
Linceo, che, si dice, vedeva anche le cose che giacciono
sotterra: il mito allude a una trasposizione visiva nel mondo
dello spirito (V 8, 4, 23-26) 3. Donde Plotino attingesse il
mito non sappiamo. A noi Linceo appare la prima volta nei

Kurtpia e, precisamente, nel frammento serbatoci dallo sco-
liasta di Pindaro (XI Schol. Pind. N. X, 114 in Homeri op.
ed. Allen, V, pp. 121-2). Se Plotino ha letto la I Olimpica,
come sembra provare la citazione precisa in II 9, 13, 8,

nulla vieta che abbia letto la X Nemea.
Vero e che il mito passö di poeta in poeta, dal greco

Apollonio al romano Valerio Flacco, raggiungendo la per-
fezione poetica in Teocrito {Id. XXII). Tra i mitografi la

figura di Linceo si presto a una interpretazione razionalistica
che vide nell'eroe il primo rabdomante.

1 Horn., II. VI, 295; XXII, 317; Od. VI, 108; Verg., Aen. VIII, 590.
2 Enn. I 6, 4, 10-12 e VI 6, 6, 39; cfr. Eur. Melanippe, fr. 486 Nauck2 e

Aristot., Eth. Nie. E 3, 1129 b, 28-29. 3 Cfr. il mio studio particolare
su l'argomento: Linceo nel mito e nella filosofia in « Rendiconti della
Classe di Scienze morali, storiche e filosofiche della Accademia Nazio-
nale dei Lincei», Serie VIII, vol. V, fasc. 11-12; 1950, pp. 506-510.
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Plotino fu, se lo seppe, indifferente a questo lavoro. Egli
seppe vedere il mito come poesia, e come ombra della filosofia.

II mito plotiniano di Linceo vuol collegarsi a quella che

fu detta « metafisica della luce » e alia teoria della visione in
cui e la parte piü originale del neoplatonismo.

Nel vivente universo che l'Anima tiene alto nelle sue

braccia, nel mondo ch'e naufrago nell'anima infinita come
rete nel mare, le singole parti somigliano — le parole che
vado usando sono tutte plotiniane — a occhi lucenti e

animati, occhi annunziatori, presagi stellari, specchi vivi
dell'universo, occhi illuminanti i corpi e le cose: e Leibniz,
in anticipo: « A un occhio acuto — dice Plotino — il singolo
si disvela come tutto, qualora uno sia dotato della forza
visiva di Linceo, che, si dice, vedeva anche le cose sotterra;
il mito allude agli occhi trasposti nel mondo dello Spirito ».

La visione platonica e ancora dualistica: un occhio con-
templante e una luce, esteriore, di fuoco. In Plotino occorre
fondere occhio e luce in un termine unico: evo^cric. Pene-
trazione del tutto nel tutto; omnia in omnibus. Trasparenza
di spiriti, pura. Lo spazio — la /topa — e svanito. II mezzo e

assorbito nell'essere e l'essere nel mezzo. E la materia e morta
per sempre. Moenia mundi discedunt. Tutto e spirito e la
bellezza e tutto: questa immerge ogni cosa nel suo splendore.
Plotino ricorre qui a una similitudine tratta forse dal ricordo
dell'Egitto nativo, forse anche dai tramonti romani: « come
awiene a uomini che salendo su alte vette, la dove la terra
imbionda, sono penetrati di quel colore...». La metafora plo-
tiniana della luce trapasserä nel misticismo cristiano dello

pseudo-Dionigi sino ai medievali arabi e latini, sino a Dante.
Prima del Paradiso, sono le Enneadi il trionfo della luce.

Insomma, l'occhio — la piü chiara immagine dello spirito
— e la luce, in tutta la sua gamma dal centro d'irraggiamento
sino alia zona d'ombra, offrono a questo filosofo della visione
— il piü puro monoteista del pensiero, il piü puro asceta della
bellezza — l'istanza per superare l'abisso tra l'essere e il nulla.
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Cosl, l'occhio di Linceo, dapprima asservito, nell'epos
e nella melica, alia violenza che spia e uccide, poi volto, in
scrittori tardivi, alia sostanza fisica del mondo per scoprirne
le occulte vene metalliche, trova inline un ultimo disincantato

mitografo in Plotino, che del vecchio mito fa un simbolo
a raffigurare la piu alta vita dello Spirito: perche il mito non
ftnisce mai, ma, come l'lliade, s'interrompe solo per rinascere

trasfigurato.
OIov — abbiamo detto. Plotino sente il limite del mito e

del rito 1. Piatone vi si era abbandonato con la stessa attra-
zione da cui era spinto a ragionare: « dove il ragionare ci

condurrä, come i naviganti il vento, colä conviene che giun-
giamo »(Resp. Ill, 349 d — Leges II, 667 a). Plotino v'indulge
quel tanto che occorre e non piu. Ne cerca il mito per un

1 Quando il prete egiziano, ospite a Roma, invito Plotino all'Iseion
(a detta dell'Egizio era quello l'unico luogo puro a Roma I) per evocare
il suo demone, Plotino acconsenti di buon grado. Questo non prova,
come vuole Cumont, la sua adesione al culto di Iside e Osiride, che

non era superiore a quella, poniamo, di Plutarco. Anche il rito, non
meno del mito, puö essere un'esperienza per Plotino, che ritiene
sacro ogni luogo e non solo il tempio. Se la liturgia dell'Iseion
fu turbata e interrotta daVdhorror sacer da cui fu preso l'amico di Plotino,
allorche, invece dell'invocato demone, apparve addirittura il dio, a

gran stupore dello stesso sacerdote, dobbiamo ricordare che queste
cose ce le dice non gik Plotino, silenzioso, in tutte le Enneadi, su la sua
intima esperienza religiosa, ma Porfirio il quale, per tutta prova della
veritä dell'evocazione demonica e divina cita il trattato plotiniano
' Sul dfemone ' (III 4). Ma noi sappiamo bene che cosa b demone e

che cosa b ' daimonia ' per Plotino, il quale del resto ebbe cura di far
intendere che quelle visioni erano soggettive (Cumont). Plotino come
spiegö la natura e i limiti del mito, cosl spiega i riti religiosi e il valore
dei templi. Anche il rito religioso vale ed e preordinato al' rito del pen-
siero ' (l'espressione e il concetto sono plotiniani) (Cfr. V 5, 11, 16, 17).
Ma non mi sembra giusta la conclusione di Cumont: «il y a chez Plotin
beaucoup plus qu'un langage allegorique, que l'emploi de metaphores
pour faire entendre ce qui est inexprimable. Par le moyen de la pro-
duire... l'extase philosophique des ntoplatoniciens se rattache ä l'extase
religieuse des cultes egyptiens» (Le culte egyptien et le mysticisme de

Plotin in.« Monument et memoires... par l'Academie des Inscriptions
et Belles-Lettres», t. XXV, 1921-22, p. 87 (77-92), Paris).
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bisogno di riposo, di distensione, dvocTtauaew;; svsxa, ne per
gioco. Una volta sola ci par di cogliere l'ombra di un sorriso,
ma e un attimo (tcou^ovte?), nel preludio al «trattato della

Contemplazione » (III 8, i, 1-8). Plotino non sa sorridere.

Ignora il pianto. II quale gli sembra persino un gioco di
bimbi (III 2, 15, 36). E in ciö il grande filosofo ci appare
disumano, fuori del riso, fuori del pianto.

In se e per se il mito e distrutto da Plotino. Questo non
fu inteso dai suoi seguaci. In questo senso il mito e un
gioco, TtaiSia, che l'ironia antica crea e distrugge. Homo
ludens. Del resto egli ne da la teoria in un luogo rimasto
classico: III 5, 9, 24-29. II mito e disteso nel tempo che

perciö e, esso stesso, mito. Jean Guitton ha ragione di
parlare di un «tempo mitico » di Plotino. La realta vera, per
Plotino, e l'eterno. Ii mito che l'esprime e parola del tempo
costretta a frantumare in vari momenti il contenuto della
narrazione e a staccare cosl, l'uno dall'altro, gli elementi che

esistono solo simultaneamente. Tutt'altro discorso si deve

tenere per i miti filosofici propriamente detti, fondati, come
dice Schuhl, su una legge di corrispondenza e di propor-
zione scoperta da Platone: r\ lalj-.-qc, 'q yecoptsTpixv] xal
ev Osotc; xal ev avOpcoTOxp piya SuvaTca (Gorgia 508 a).

£ l'analogia che piacerä tanto agli scolastici. II tomista
Tommaso de Yio, detto il Caietanus, scrivera su di essa un
trattato profondo x. Non sarebbe inopportuno scoprire nei
Greci il primo germe di tale dottrina, che collegata alia
teoria dei gradi, costituisce un pilastro della teologia cri-
stiana 2. Per lo piü i miti filosofici plotiniani riconoscono la

1 Scripta philosophica: de nominum analogia, de conceptu entis (ed. Zammit)
(Romae, apud « Angelicum », 1934). 2 Opportunamente Schuhl si

riferisce ad Archita che aveva elaborato la teoria delle proporzioni.
Cosl i matematici fornivano al mito la sua armatura. Lo schema della
proporzione geometrica si traspone in analogia filosofica. La realta si
spiega attraverso una serie di progressioni. In alcuni trattati ippocratici,
anteriori alle fine del V sec., la nozione di corrispondenza esercita
una grande funzione.
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loro fonte diretta in Platone, insuperato al mondo per la

sua capacita mitopoietica. Ma anche Platone attinge ai pre-
decessori; e, per esempio, il mito della caverna si collega
evidentemente all'antro di Empedocle.

Si tratta perö sempre di miti mobilissimi obbedienti solo
a quello « schema dynamique » spiegato da Bergsonh Sono

percio sempre diversi. Spesso, in Plotino, il mito e supposto,
non e enunciato e neppure accennato; eppure il ragiona-
mento si muove in quella corrente dinamica.

Un esempio si puö trarre da quella che Schuhl chiama
« allegorie des poissons » nel Fedone. Platone paragona questo
bacino mediterraneo alle buche delle formiche e alle paludi
delle rane. Anche noi, affondati in un oceano di aria, non
vediamo il cielo che attraverso lo schermo dell'atmosfera,
e percio non lo vediamo splendido com'e, ma impallidito
e smorto. Somigliamo ad uno che abiti l'abisso marino e

vedendo, attraverso l'acqua, il sole e le stelle, creda cielo il
mare; e non essendo affiorato mai su la superficie non
immagini neppure di poter emergere dal mare e levare il
capo verso le regioni che ahitiamo noi. Ebbene, questa parte del
mito allegorico appare nelle Enneadi (VI 9, 8, 16-19). Ma
non si tratta solo di corrispondenza verbale; si tratta di
spirito. Tutta la docta ignorantia e l'apofasi delle Enneadi sono
fondate su questo mito allegorico e dinamico. Siamo noi
simili a formiche, a rane, a pesci. Tra noi e la veritä c'e un
opaco diaframma: il corpo.

Tuttavia, Plotino rovescia il mito filosofico di Platone.

Questi muove dall'astratto al concreto e drammatizza. In
Plotino, invece, — come ha mostrato Brehier — il mito e

l'immagine si formano sottoponendo una rappresentazione
concreta a un processo di astrazione che ne elimina a poco
a poco la materia, ne sopprime la massa (Es.: V 8, 9; II 9, 17;

1 Di questo « schema dynamique » Bergson parla nel capitolo « Effort
intellectuel» contenuto nell'opera JL'energie spirituelle, Paris, 1919,
pp. 172, 186.
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IV, 7, 10). II mito e l'immagine platonica si formano invece
mediante la concretizzazione.

La caverna. Sacra come la foresta, propizia ad evocazioni
e apparizioni come nella storia meravigliosa di Epimenide
il Cretese (Diels, 68 A I, B I) « place of mystery, place of
sanctity » (R. R. Marret), la caverna passa dal pitagorismo 1

al platonismo piü nell'aspetto dinamico delle ombre che si

formano nel suo fondo umido, che nell'aspetto statico. Non
sappiamo se Empedocle ne derivasse l'immagine dalla tra-
dizione orfica (la caverna della Notte in Orph. fr. 105, 152,
166, Kern) o non piuttosto da Omero. Certo la grotta di
Calipso, luogo di voluttä, diverra nel neoplatonismo «l'antro
delle ninfe » di Porfirio. Anche l'inno omerico ad Ermes pre-
senta la ninfa Maia avrpov eau> vaioutra Tra/Icxy-iov (v. 6).

Comunque il testo piü vicino al platonico e al plotiniano
e il noto frammento di Empedocle 2 in cui vediamo le anime
decadnte accompagnate in un antro (avrpov uuoareyov)
colmo di mali. Virgilio ne trarrä la descrizione degli inferi.
E proprio Plotino che accosterä l'antro di Empedocle alia

caverna di Piatone in IV 8, 1, 33 e in IV 8, 3, 4. Del resto,
egli potd pure desumerlo dal Ilepl <piXoaocpla? di Aristotele
(30 libro, fr. 12, Rose) ch'era stato tradotto da Cicerone

(De natura deorum, 37). E un testo splendido, ricco di
immagini — le grandi nubi maestose, la forza dei venti,
le stelle —; e mostra chiara la derivazione platonica (Leges

XII, 966 d; leggenda di Gige, Resp. III). Inoltre ci fu anche

un fatto storico, una scoperta speleologica stupefacente,
trasmessaci da Seneca (Quaest. nat.: V, 15, 1) 3. Secondo

Asclepiodoto, discepolo di Posidonio, Filippo il Macedone
fece scendere degli esploratori in un'antica miniera abban-
donata. Videro costoro fiumi immensi, acque dormenti per
nulla schiacciate dal tetto della terra. II tema del testo aristo-
telico e il fatto di cronaca esercitarono l'influenza su Plotino
1 Cfr. Porph., Vita Pyth. 17.

2 Fr. B 120-21, Diels. 3 Cfr. Diodoro,
XVI, 8; Strabone, VII, 34; XV, 3.
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non tanto per la consueta allegoria della caverna, ma in un
altro senso che appare in Enn. IV 4, 37, 6-11 e che e simile
a quanto dice Lucrezio in De rer. nat. II, 1030. Non c'e cosa

meravigliosa che l'abitudine non logori e smussi. Spetta al filo-
sofo e al poeta ridare freschezza e novitä alle parole e alle cose.

Insomma la tematica della caverna si svolge nei modi
piü nuovi, come se in quel gran campo di forza ch'e la mito-
logia platonica, si formassero infiniti centri. La immagine dei

prigionieri che escono alia luce suggerisce a Plotino un mito,
tutto suo, che potremmo chiamare, con lo Schuhl, «l'alle-
goria dei dormienti »; « Se degli uomini — dice Plotino —
passassero la vita intera a dormire, essi giudicherebbero
degne di fede le visioni dei loro sogni e attribuirebbero loro
una evidenza manifesta; se uno li svegliasse, essi rifiute-
rebbero di credere a ciö che essi vedrebbero con gli occhi
aperti e subito piomberebbero ancora nel sogno » (V 5, 11,

19-22; 12, 11-12). Aristotele aveva parlato di «Dormienti
della Sardegna » h Plotino fonde qui, dinamicamente, Platone
e Aristotele e forse anche Eraclito. II suo intento e di con-
futare quelli che non attribuiscono realtä se non a ciö che

e visto con occhi corporei, mentre quanto piü una cosa ha

numero peso misura, tanto meno e reale per Plotino.
Quanto al mito della luce e del fuoco, introdotto con

splendore da Platone nel VI della Repubblica, nell'analogia
che pone tra Bene e mondo intelligibile lo stesso rapporto
ch'e tra il sole e mondo sensibile, Plotino lo fa suo a tal

segno che la sua dottrina e apparsa una «metafisica della luce»2.
Sarebbe necessario, indugiando su i miti filosofici che sono

i piü vicini a quelli che Plotino chiama i « riti del pensiero »,

1 Phys. IV, ii, 218 b, 24. 2 Bidez vi vede non senza ragione « une
interpretation symbolique de la flamme inextinguible qu'entretenaient
les Mages sur les grands autels de l'Asie anterieure dans un culte
consacr6 au dieu de la lumiere et dont Piaton avait du entendre parier »

(Platon, Eudoxe de Cnide et l'Orient, Ac. de Belg., Bull, de la cl. des

lettres, 5® serie, t. XIX, 1933, 10-12, p. 285). Plotino pote averne espe-
rienza diretta nel suo viaggio in Oriente.
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Studiarne l'origine e il processo. Ma Plotino e cosl impa-
ziente e toglie al mito non solo la sua veste splendente ma lo
scarnifica, lo sfuma sino a ridurlo a un puro simbolo. II suo
valore e soprattutto in ciö che v'e d'inespresso e di taciuto,
nell'aspirazione che l'ha evocato.

Una volta parla di un cadavere adorno « vsxpov xexoa-
gTjgsvov » (II 4, 5, 18). Ora, in me fluttua sempre un duplice
richiamo o di un re egizio imbalsamato e fasciato prima di
esser chiuso nella sua piramide o del nefando supphzio
etrusco raffigurato nel Protrettico di Aristotele (Fr. 60).
L'unione dell'anima col corpo b simile all'unione di un vivo
e di un morto. Ma Plotino non ci fa raccapricciare dinanzi
al mito pauroso dei banditi etruschi che incatenavano, bocca
a bocca, i loro prigionieri ai cadaveri.

II mito della parola. Al di la del mito. II silen^io.

Ma anche la parola b, in se stessa un mito. E il mito
dei miti, come il logos ultimo e al di la di ogni mito, nel

regno del silenzio, ov'e l'Ineffabile. La parola e il mito
poetico dell'umanita creante; e un mito necessario. E Plotino
vi si rassegna. Ma se Stesse in lui, tacerebbe; e starebbe al

patto di tener segrete le dottrine di Ammonio. Gli basta la

parola interiore, che non langue mai: « Pur conversando con
qualcuno e tenendo discorsi filati, egli era sempre, tuttavia,
nella sua ricerca, si da soddisfare a un tempo alle esigenze
del conversare e da perseguire nondimeno, ininterrotta-
mente, le sue riflessioni» (Vita, 8). Insomma, — ed e qui la

piü alta parola di Porfirio il quale sembra avere la strana
virtu di dire cose altissime e di non capirle perfettamente —
Plotino se ne stava a un tempo con se stesso e con gli altri.
Ecco qui, amici, il primo mito di Plotino: la parola. La parola
amata e odiata, la parola fatale e libera, la parola intermedio
del pensiero, monade e categoria, materia e spirito. E impos-
sibile tracciare la storia di questo mito ch'e eterno. Da che

cosa deriva la parola di Plotino Di quale carica d'espe-
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rienza essa e ricolma Gli studi letterari dei grandi scrittori
e poeti ci hanno avvezzato a trovare di ogni parola la fonte
e l'ispirazione. A tacere della considerazione che, forse,
tale ricerca e spesso sterile e vana, Plotino e una personalitä
cost unica, senza patria e senza padri, senza luogo e senza

tempo, quasi... Che cosa c'e in lui di egiziano Ben poco.
Poco o nulla pure di Roma. Era ben decaduta, nonostante il
suo nuovo Carme secolare composto per il bimillenario 1, se

penso lui pure a una sua «Cittä ideale», a Platonopoli.
Platonopoli e un mito. E il sogno di tutti i buoni che fa

stringere le mani fraterne in una catena ininterrotta i cui
anelli si chiamano Platone, Plotino, Agostino, Boezio,
Giovanni di Salisbury, Bacone, Tommaso Moro, Campa-
nella. Sono le Cittä del sole, trasposizione, per Plotino, della

sua metafisica della luce, trasposizione, per tutti del loro
intimo sogno, della loro etä dell'oro. Civitas Dei. Sono le
cittä degli spiriti, le umane sinusie, quale e quella che ci rac-
coglie qui a Vandceuvres. Plotino era un ispirato {Vita, 14)

con la parola pronta {Vita, 13): «II suo parlare era tutto una
rivelazione d'intelligenza, a tal segno che persino il suo volto
splendeva di quella luce... la sua mite umanitä traluceva »

{Vita, 13).
La parola plotiniana e un mito e tin incantamento 2.

Del resto, ogni linguaggio e bugiardo per chi ignora la sua

1 Gli atti riguardanti il Carmen saeculare del 204 d. C., al tempo di
Settimio Severo, furono scoperti nel 1890 e studiati dal Mommsen.
I frammenti del Carme, trovato nel 1932, e illustrate da Hülsen, Diehl,
Galdi, Funaioli, Romanelli, provano che il carme, di ritmo esametrico,
era ispirato sia a quello oraziano sia all'altro dei ludi di Domiziano
(88 d. C.): cfr. Zosimo: öp-voi;... vecjgtI Tte7roiY)plvoi;. 2 «Infine, con
tali parole, possiamo starcene soddisfatti o andarcene Gli t, ecco,
che l'anima soffre ancora la sua doglia, anzi ora come non mai. Forse,
chissä, ella poträ partorire una buona volta, solo allora che si sia
slanciata verso il Bene, al colmo delle sue doglie Nondimeno, incan-
tiamola un'altra volta, ove mai scopriamo, donde che sia, un qualche
incantamento per la sua doglia. Forse, persino dai ragionamenti fatti or
ora, a volerli ricantare, potrebbe sorgere l'incantesimo.» (V, 3, 17, 15-20).
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natura mitica e poetica, specie in una filosofia qual'e la

plotiniana che s'aggira nell'invisibile e neü'intemporale. Di
qui il valore della continua correzione limitativa plotiniana,
olov, ch'e un po' simile al ' forse' la piü poetica parola
secondo Leopardi; perche non si tratta qui di ' filosofare a

fior di labbro ' (6m' axpou «pi^oerotpsiv: Luc. Apol, 6),
ma di scandagliare il cuore profondo. Su Plotino incombe
— come nota acutamente J. Guitton — il compito di espri-
mere il passaggio dal tempo alia eternita oltre il varco della

morte, fatto assolutamente unico, senza analogia, e di far
intendere che reternitä non puö essere assimilata a un tempo
senza morte. E il piü grande rischio. Plotino ricorre al mito
del silenzio -— e fa cadere il mito della parola. Silenzio e

« fuga da solo a solo ».

« Quindi accade che, anche senza la parola, si ammiri
talvolta il pensiero nudo, di per se solo, a causa della sua
intrinseca grandezza: come per esempio, il silenzio di Aiace
nella Nekyia, cosa grande e piü alta di qualunque discorso ».

Plotino avrebbe sottoscritto assai volentieri queste parole del

rispt ütpoix; (IX, 2), e piü ancora quelle di Pascal e di
Leopardi. II lungo soliloquio enneadico e un interminato idillio
su l'infinito e sul silenzio che si chiude con quella incantata
« fuga da solo a solo ». L'ultimo mito e il mito del silenzio.

Parte seconda: Poesia

Non so se sia piü difficile trovare quanta poesia si celi
nella filosofia e quanta filosofia si adombri nella poesia. II
mio tema « Poeti in Plotino » ha il suo oggetto fondamen-
tale nella ricerca dei testi poetici usati nelle Enneadi. Fonti,
sorgenti, sources: parola intensamente poetica che rischia
di perdere la sua freschezza su la polverosa strada della

filologia; ma altresi parola severa che ha una sua legge:
quaecumque — scrivono gli editori Henry-Schwyzer — e
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prioribus auctoribus Plotinus affert. Etsi semper ex memoria et

summa libertate citat, nonnunquam quaedam verba accurate
transcribe (Praefatio, XXXVII).

Ma, per me, non avrebbe quasi senso giustapporre, alla

parola plotiniana derivata, la sua eventuale fönte poetica,
usando magari il metodo classico dei «testi a fronte », se non
si istituisse prima il rapporto poetico tra Plotino e la Poesia:
sl che il mio tema sembra tramutarsi, naturalmente, in questa
forma « La Poesia in Plotino » o « Plotino nella Poesia ».

Quella essenza leggera e alata(xou9ov... xprjpa xal tcttjvov)
e il congiunto umano rapimento, in cui, per testimonianza
di Piatone, e la poesia, sono presenti nelle Enneadi in larghi
tratti « in una parte piü e meno altrove ». Ora in modo aperto,
splendente, platonico, ora — piü spesso — silenziosamente,
liricamente e misticamente, im stillen Pathos — dice Harder 1;

e sempre con misura, verecondia, castitä.
Si alternano il senso della solitudine e il senso dell'infi-

nito, il sentimento cosmico della uniflcazione totale e il
naufragio nel Tutto, e lo smarrimento dell'anima individuale,
vogliosa di se, vittima della toXp« e tuttavia impaurita,
ond'ella gerne e singhiozza (III 2, 15, 49). Si awicendano il
senso poetico di una creazione perenne, opera di bellezza

e di amore, che sboccia in frutti e foglie in facile fioritura,
in flessuosa morbidezza (III 2, 13, 24) e il sentimento tragico
della morte e della mortalitä (I 4, 7, 24), delle sventure pria-
miche (I 4, 5, 7), della caduta (rcxcopa) metafisica del reale

(I 8, 14, 25). Ben altrimenti di quanto pote trovare nei

poveri esperimenti poetici del giovane Potamone (Vita, 9)
ch'e come il Fedone della sinusia, Plotino ha il senso della

grande arte e della grande poesia ed ha un gusto severo.
Conosce la lirica di Pindaro e la tragedia di Euripide. Attinge
a Omero che chiama il Poeta, cosi, semplicemente, per
eccellenza. Ma, soprattutto, ci presenta in molte e molte
pagine il poeta in se e per se (III 2: 11; 16; 17) proprio
nell'atto del suo creare, il poeta di fronte ai suoi personaggi,
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grandi e piccoli, magnanimi come gli eroi, meschini come
Tersite (III 2, 3, 18), nella proporzione delle parti — del

proto, del deutero, del tritagonista (III z, 17, 20). Yede, con
Platone ("Timeo 436; Rep. 496 d; Imerio, Orat. XIV), la lan-
terna immobile nella tempesta (I 4, 8, 4-3) e sa discernere,
con la sensibilitä di un moderno « certe facili creature di arte
e di natura che si dileguano per fiato di vento o di sole»

(I 8, 14, 7). Canta, come nella Parodos dell'Antigone, i raggi
di sole che fanno risplendere una nube oscura al semplice
tocco della loro luce (V 1, 2, 20-21). S'immerge nella con-
templazione che tinge di una stessa luce il veggente e la
visione come lo splendore del sole, nel deserto del Nilo,
tinge del medesimo rosso dorato la sabbia delle dune e gli
uomini che la calpestano (V 8, 10, 28-31). Vede il mondo
tutto ricolmo di segni (II 3, 7, 12) come lo vedra Emerson
e tuttavia riconosce « uno spirito comune, unico » (II 3, 7,
17-18). Vede, come un crepuscolare, le cose «sottoluce»
(II 4, 5,9) ed ha pena per la tartaruga schiacciata in un vor-
tice di danza (II 9, 7, 37). Scorge la corrispondenza tra la
vita e il teatro; ed anche per lui, come per Huizinga, si mani-
festa un homo ludens (III 2, 15, 35; 52; 54-62; Cfr. Ill 8, 1, 1).

Ammira la statua immensa del mondo, opera di Efesto,
adorna di stelle, spirante di vita (III 2, 14, 26-29); e si sdegna
che la piccola vita umana sia considerata come « una pietra
scagliata dal destino » (III, 1, 5, 18). Odia la guerra nefanda

(III 2,4, 20-24; 15,33-35) e si accorge che solo gli uomini
peggiori hanno quella che De Maistre chiama «la rage de la

domination » e sospira la euvojuoc soloniana (III 2, 9, 19); ma
non ha indulgenza per i vili che rifiutano il combattimento

per rifugiarsi in una inerte preghiera (III 2, 8, 36-38), quasi
« agnelli ingrassati preda del lupo » (III 2,8,25)0« prigio-
nieri con legami d'oro » (I 8, 15, 25. Cfr. Soph. El. 837-8).

Svolge grandiose prosopopee e fa parlare la natura « Me

creo un dio » col linguaggio solenne della Bibbia (III 2, 3,

20-21) e descrive con colori vivaci la bellezza del mondo
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(II 9, 16, 48-56) e acqueta con trepida parola materna il
fanciullino di Cebete (I 4, 15, 19-21) e I'incanta e l'addor-
menta (V 3, 17, 15-20). Presenta l'agricoltore intento a ripa-
rare i danni della natura (II 3, 16, 33-36). Awerte, come
Lucrezio, l'amaro sapore ch'e in fondo a tutte le cose: «il
fondo residuo della superna creazione ch'e amaro e amareggia
tutto » (II 3, 17, 23-24). Rappresenta il coro stretto intorno
al Corifeo (VI 9, 8, 38, 45; III 2, 16, 24-27) e le sinuose
volute dalla danza (III 2, 17, 10); e non dimentica neppure il
flauto boschereccio della poesia bucolica, in cui t l'eco di
Teocrito (III 2, 17, 70; 80). Sono immagini, queste, che si

potrebbero anche autenticare di sui classici, se non si temesse
di apparire pedanti. Immagini di tal sorta si presentano
frequentemente sol che si sappia trovare l'oro delle Enneadi.
Taccio qui di proposito di quelle grandi immagini ploti-
niane che Brehier chiama, bergs onianamente, dinamiche; e

rimando per questo al suo squisito studio Images plotiniennes
et images bergsoniennes h Di queste immagini bergsoniane
sarebbe vano e pedante cercar la fönte altrove che nello
spirito stesso del filosofo proprio «in quel suo parlare ispi-
rato e caldo di passione » (Vita, 14); chiamiamole immagini
filosofiche, queste; e lasciamole ad altro discorso in cui non
si parli proprio di fonti. Quelle dei poeti sono, per lo piü,
visive. Queste dei filosofi sono immagini di operazione, di
azione, di movimenti, di sforzo, di potenza. Tra tutte, indi-
menticabile, e quella del braccio che si leva in virtu di una
forza indivisibile e presente tutta in ogni punto del braccio;
se la mano solleva una verga lunga parecchi cubiti, la forza

reggente si estende sino al limite della verga, indivisa e

presente; se s'innesta un bastoncino alia cima della verga
la forza si estende ancora piü in la, sempre indivisa e totale.
Supponi ora eliminata la massa corporea della mano: la
forza e sempre li, tutta, dappertutto 2. E il pensiero di Era-

1 In « Etudes bergsoniennes», II, 1949, pp. 105-128. 2 VI, 4, 7, 10-23.
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clito reso come un esempio dinamico: «Camminando e per
quanto tu percorra l'intero cammino, non potrai ritrovare
i confini dell'anima» (B. Fr. 45).

Si tratta di suggestioni, di direzioni della nostra virtu
intuitiva. Chi ottiene questo e un poeta

Omero

« Cost dal genio degli antichi, come da sacri spiragli,
vengono alle anime di coloro che Ii emulano certe emana-
zioni... Forse che il solo Erodoto fu omericissimo Piü
di tutti Platone, il quale da quel gran fiume di Omero
dedusse, nel proprio campo, infiniti rivi». Cos! e nel Uspi.

u^oui; (XIII 3). E se fu massima lode essere opcqpixcoTa-rcx;

nessuno lo fu piü di Platone che disseminö in venti dialoghi
ben centocinquanta citazioni ed allusioni omeriche. Si voleva
tutto da Omero. Si voleva tutto dal Poeta. Come da una sacra

Bibbia, vi si voleva attingere ogni cosa: lezioni di morale
e di saggezza, di religione e di varia umanitä. L'omerolatria
aveva i suoi sacerdoti e i suoi esegeti. Era tanta la stima del-

l'opera omerica che, a testimonianza di Dione Crisostomo,
Democrito sosteneva che il Poeta non avrebbe potuto rag-
giungere tale perfezione senza una divina natura: die, oüx

evov avsu QsLolq xoci Saipiovlai; cpucrsox;, outw xaXa xal crocpa

Ittt) spyaaacjOai (ed. Arnim, II, p. 109, 22 ss) 2.

Platone, riformatore, lotto contro questo fanatismo.
Sembro che lottasse contro Omero; e invece difendeva la

verita e la poesia e l'arte, che deve restare nell'ambito della

sua categoria. Plotino, sensibilissimo all'arte e alia poesia,
fu, anche in questo, platonico. II malinteso si diffuse coi
discepoli di Plotino a cominciare da Porfirio.

1 Christ trova lo stilistisches Höhepunkt in IV, 8, 1; VI, 9, 9-11;
V, 1, 2. Egli cita dal Kirchhoff cosl: VI, 1; IX, 9-11; X, 2. 2 Cfr.
Diels, Vorsokratiker (Demokritos B, 21) II, p. 147, 5 dell'8a ed. 1956.

19
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Ora, che Omero avesse educato tutta la Grecia (o>^ ttjv
'EXXocSa TCETcatSeuxev o5toq 0 7toiY)TY)i; Resp. 606 e) era un ben
mediocre concetto, che tuttavia, nonostante il rifiuto plato-
nico, domino dalla sofistica sino al piü tardo neoplatonismo.
L'interpretazionc filosofica dei poeti fu cosi comune che

aperse la via a un enorme errore di estetica. Platone aveva
ragione a cacciar via Omero dalla filosofia perche Omero sta
bene dove sta, cioe, nella poesia con Apollo e le Muse.
Per poter riammettere Omero nella filosofia si ricorre a un
rimedio peggiore del male, all'allegoria. «La tradizione
dell'allegoria propriamente detta non bisogna cercarla nella
storia della rettorica, ma in quella della filosofia, risalendo
alle censure che ai poeti mossero i primi filosofi ellenici, al

biasimo che sui poemi omerici versarono e Pitagora e Seno-
fane ed Eraclito, precursori anche in questa parte di Platone.
La poesia stava per soccombere — fu detto — insieme con
le sue favole sotto tali filosofiche condanne, quando apolo-
gisti di onesta intenzione vennero in suo soccorso e non
potendo salvare la lettura di Omero lo interpretarono in
modo da accontentare le due parti awerse 1». Si cercö sotto
il verso del poeta un senso diverso dal senso volgare, un
sotto-senso (ÜTrovoia): quel che piü tardi si chiamo allegoria,
parola sconosciuta ai piü antichi filosofi. Cosi operarono
Teagene di Reggio, Anassagora, Stesimbroto di Taso, Metro-
doro di Lampsaco. Gli stoici e i neoplatonici si posero per
questa via in cui emerse Filone.

Ma anche in questa interpretazione allegorizzante di
Omero, Plotino e sobrio ed equilibrato. Solo con la porfi-
riana « Grotta delle Ninfe » si abusa dell'allegoria: pessimo
esempio per il medio evo.

E bello, comunque, che a capo della schiera dei fedeli
d'Omero, da Numenio a Proclo, da Porfirio a Siriano, ci sia

proprio lui, Plotino. O direttamente — se e vero che non
1 Croce, Nuovi Saggi di Estetica2, Bari, 1926, pp. 333-4. Cfr. Egger,
Essai sur l'histoire de la critique che% les Grecs, Paris, 1886, pp. 96-102.
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c'era scuola greca in cui non si imparassc Omero a memoria —
o indirettamente, attraverso Platone, certamente anche Plo-
tino «prese per guida mistica questo cieco i cui occhi di
came erano chiusi alia chiaritä del nostro sole ma il cui

spirito era immerso nella luce del mondo soprannaturale » h

Qui seguiranno testi poetici e testi enneadici. La raritä
o addirittura la mancanza del commento e un debito di
necessitä di fronte al gran numero dei testi addotti e com-
porta la speranza che talune fonti siano qui, in questa nuova
sinusia plotiniana, vagliate e discusse.

OMERO

1. Parenesi.

Vita XV, 17 =11. VIII, 282.

ßaXX' out (Sic,, al' xsv xt, <pow? ävSpsaai yevyjac
Questo esametro, che Plotino ripetette a esortazione e

lode di Porfirio durante la conferenza che questi tenne per
confutare il retore Diofane, autore d'una turpe interpreta-
zione del Convivio platonico, mi sembra una prova della
diretta lettura di Omero, da parte di Plotino, che non poteva
trovar citato questo verso in Platone.

2. EEracle omerico e PEracle plotiniano.

Enn. I 1, 12, 31-34 Od. XI, 601-3.
IV 3, 27, 13-14.

Omero:

xov §s psx' eitrevoTjcra ßirjv 'HpocxX7]£i7)v
sÜScoAov auTo? 8e (tet' äOavaTou; Osotcriv
TspTOTai. EV 0(XX1Y]i;

(Od. XI, 601-3).

1 Buffiere, Les mythes d'Homere et la pensee grecque, Paris, 1956, p. 418.



278 V. CILENTO

E Plotino: XwpL^siv 8s solxev o tc o i 7) t Y) toOto era toü
'HpaxXeou; to e'lScoXov <x6toü 8l8o6? ev "AlSou, ocotov
86 ev OeoL? elvai uV äpupoTepwv tüv Xoycov xaTeyopevo?,
xal otl ev 0eoL? xocl otl ev "AtSou- epLepicre 8' o3v... (Enn. I
I, 12, 3!-34)-

E ancora: '0 8e 'HpaxXTj? aÜTo? o aveu toü elScoXou

tl eXeyev, oux £Lp7]T(XL (Enn. IV. 3, 27, 13-14).
Riconosciamo che qui la tentazione di trarre da Omero

un senso dottrinale per uno che voglia fondare una «theo-
rie de l'image» 1 sarebbe fortissima anche fuori dell'am-
biente greco e neoplatonico. Plotino poi e cosl discreto con
quel suo eoixev, con quel suo oox stpvjTai. Per Omero,
pero, come per Virgilio e per Dante, l'apparizione delle
ombre e solo un pretesto poetico, un'esigenza della natura
sensibile e non ha valore metafisico di trascendenza (il
yoap^siv) tra la realtä vera e le ombre dell'Ade.

3. II cammino della morte.

Enn. I 4, 7, 31-32 II. IX, 43.

Omero: ep^eo" -reap tol 686? (II. IX, 43).

Plotino: reap tol ecmv 680? e^ievai (Enn. 14, 7, 31-32).

Qui anche il piü severo esegeta, nemico della contamina-
zione filosofico-poetica per l'intermedio dell'allegoria, non
avrebbe nulla da dire anche se l'oSo? omerico e tutt'altro dal
cammino di morte plotiniano. Plotino ha nell'orecchio la
solenne parola omerica pronunziata da Diomede, e per
affermare la via di uscita da lasciare sempre sgombra, l'adatta
alia sua non meno solenne sentenza. E Kunstprosa.

4. Le nuore di Priamo.

Altrettanto si dica di quest'altro felicissimo uso di Omero,
ristabilito ormai letterale da Henry-Schwyzer, contro il Volk-

1 P. Aubin, L'« Image» dans l'CEuvre de Plotin in «Recherches de
science religieuse», XLI, 1953, pp. 348-379.
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mann che adotta le lezioni alterate u'.ol di Cizme e Marc. C

Q per H.-S.).

Enn. I 4, 7, 33 II. XXII, 63 e Od. III, 451.

Omero: oc) sXxopevat; te vuoix; 0X0 9jc; uto x8?0^
'Axaicov. (II. XXII, 65).

ß) Ouyarepeq te vuck ts (Od. III, 451).

Plotino: olov EXxopisvai vuol xai GuyaTEpEi; (Enn.
I 4, 1, 33)-

Come esprimere il colmo delle sventure priamiche se non
con la scena omerica delle figlie e delle nuore trascinate alia

prigionia e al disonore
Se questo testo non e citato, come sembra, da Platone,

si potrebbe avere una prova della lettura diretta di Omero,
da parte di Plotino.

5. II valore e il volto di Aiace.

Enn. I 6, 5, 14 II. VII, 212.

Omero: peiSiowv ßXoo-upotai 7rpo<ra)7T:acri. (//.VII,
212).

Plotino: ävSpiav ßXoaupov sxoucrav 7rp6aw7rov (Enn.
I 6, 5, 14).

Cost vedeva Plotino il valore civile: col sembiante fieris-
simo di Aiace. Fusione perfetta tra l'astrazione filosofica e la

concretezza poetica.

6. Lafuga alia patria e la grotta di Calipso.

Enn. I 6, 8, 16 II. II, 140.
Cfr. I 6, 8, 18 Od. IX, 29 ss. e X, 483-4

V 9, x, 20-21

Omero:

(psüywpev guv vtjxku quX7]v kq 7r«TpiSa yocüav

(II. II, 140).
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Plotino: cpsuycopsv 84 cp 1X 7] v iq te a x p 1 8 a.

(Em. I 6, 8, 16).

La patria dell'anima e cara a Plotino come Argo e Micene
agli eroi dopo 1'esilio decennale. Quindi anche la « fuga da

solo a solo » con cni si chiudono le Enneadi ha la sua prima
fonte in Omero.

Omero:

'H pev p' aüxoG' spuxs KaXuij;« 8ca Geacov,

£v arcsaat. yXatpupoiai., XtXaiopevv) tocsxv elvat"
Stq 8' ocutclk; Kipxv) xaxEpYjxuev sv psyapoicnv
Atatv) SoXoscrcra, XtXatopsvT) tootv sivar
äXX'epov ou tots Gupov svl axviGscruiv etc st.Gov.
&q ouSev yXuxtov 3j<; TCaxptSo? ouS£ toxy)G>v
ylyvexai, El'-rop xal xi? cxrcoTcpoGt. toov olxov

yatyi sv aXXo8a7cfj valsi dbravsuGs toxyjov.
(Od. IX, 29-36).

TQ Kip XT), xsXsaov pot, UTOa^eaxv yjv Tisp uttscttt]?,
OLxaSs Tusp^spevaf Gop6<; 8s pot saauxou ^87).

(Cb/. X, 483-4).

Plotino: Olov daco payou K1 px7)<; cpTjaiv 5) KaXutjjouc;
'08uctcts6<; alvixxopevo«;, Soxst pot, pstvat oux apsaGslc;
(Em. I 6, 8, 18).

L'uso dei due luoghi omerici e, si, libero ma e diretto e

calzante. Circe e Calipso sono l'incantesimo del mondo;
e Ulisse e l'anima errabonda che sente il richiamo della patria
e del padre e rilutta (oüx apsxGsh plotinico corrisponde a

ou s~si.Gov omerico) alia lusinga delle ninfe. I testi omerici
esercitati da tanta allegoria suggeriscono altresl a Plotino
l'immagine dei figli strappati dalla nascita ai loro genitori
(Em. V 1,1,9).
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7. Uinfluen^a degli astri.

II luogo enneadico II 3, 6, 1-10, affine al plutarcheo {De
aud.poet.IY 19 E-20 B), awersa 1'interpretazione mistico-
astrologica che la congiunzione di Marte e Venere influisca
su gli amanti e Ii spinga all'adulterio. La nota fönte e in
Omero che prende sommo diletto a descrivere, lontano da

ogni senso allegorico o astrologico, gli amori adnlteri di
Ares e di Afrodite e la strana vendetta di Efesto {Od. VIII,
266-369).

Ma nello stesso trattato v'e, poco dopo, un chiaro riscon-
tro con la splendida chinsura del libro VIII, la dove i fuochi
del campo troiano evocano lo sfavillio delle notti stellate;
anche altri luoghi plotiniani — quah I 6, 1, 33-34; II 9, 8,

30-32; IV 4, 8, 52-61; V 1, 2, 41 — mostrano il filosofo
attento, si, al valore semantico delle stelle, alia loro essenza

divina, al fascino delle loro danze, ma giammai pauroso di
esse, per il semplice ragionamento che, se sono inanimate,
non possono andare al di la di una influenza fisica; se sono
animate, non possono far male perche sono divinitä e

somigliano alle corde vibranti di una cetra:

Enn. II 3, 8, 7 II. VIII, 556-7.

Omero:

dcrrpa <paiv7)v dcjxtpi

9alveT' api7upe7t^a, 8te t' eitXsto vyjvejxo? od0Y)p.

Plotino: [= acrrpa] 7rpo<; to 8Xov dcpnrpeTrvj xal 7rpo<;

to CT7]pa[v£i.v iazi.

Omero anticipa Saffo (acTeps^ pev apcpl xaXav aeXdvvav).
C'e qualcosa al mondo di meno allegorico della poesia di
Saffo Ma l'epiteto omerico dpwTpsTcv]? si carica di valore
semantico rrpo? to oyipLaiveiv nella concatenazione universale

(rupoi; to oXov).
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8. Dei e uomini.

All'ignoto testo ionico citato da Plotino in II 9, 9, 22:
01 pYj'iStwi; oei-vixq, cprjaiv, d7to<ps6£ovTai TCpöc; dcvOpcoTtwv

— al quale il gruppo w dei Mss. pone il segno di attenzione
(cty)') e che ritornerä in compagnia di Teognide in questa
ricerca di fonti — si potrebbe far corrispondere, con un po'
di buona volontä, Od. 1, 32:

O) 7TOTOI, olov 87) VUV 0SO04 ßpOTOl Oc'lTlOCOVTOCl

nel senso che con la stessa facilitä con cui i mortab accusano

gb dei delle sciagure dovute alia loro stoltezza, essi, per tutta
risposta, sfuggono alle accuse degb uomini.

E una frase rovesciata.

9. La statrn di Efesto.

Enn. Ill 2, 14, 27 IL I, 607-8.

Omero:

rffi sxacrTcp Scop,a TCpixXimx;...
"Hep a 1 uro? roxTjcrsv...

Plotino: olov dyaXpaTOC psyaXou xai xaXou site sueJAyqu

ELTE XCcl TE^VY] 'HcpaiOTTOU ySVOfiivOU...

Piü che di Omero, si tratta qui di una fonte orfica.

10. La bellee^a di Elena.

Enn. Ill 3, 5, 42-43 II. Ill, 230.

Omero:

'ISopsvsüi; 8' ETspcoOsv evI KpyjTsao't. 0s6?
tt i
£C7T7)X

(II. Ill, 230).

Plotino: olov x«l to ty)? 'EXsvyj? xdXXop npbq psv tov
ndptv aXXo Eipya^ETO, 'ISoptEvsC)? Ss £7ra0sv 00 to auxo

(Enn. Ill 3, 5, 42-3)-



MITO E POESIA NELLE ENNEADI DI PLOTINO 283

Idomeneo non e Paride. Sta indifferente come un dio, il
dio al quale Saffo paragona chi resti insensibile dinanzi alia
sorridente bellezza. Tesi antideterministica.

(Cfr. invece Lucr., De rer. nat. I, 471-5.)

11. La m&aic, del tempo e la rcx&aic, delfuoco.

Enn. Ill 7, 11, 7 II. XVI, 112-113.

Omero:
"Ecjtcts vuv pot., Moucrai 'OXiipjttoc 8(0(x<xt' e^oucrai.,
07171(0 C, 8v) Tipwxov 7TUp £ [7.7T £ CT £ VTJUalv 'A^OCtCOV

(II. XVI, 112-3).

Plotino: 077(05 81) Ttpwxov £ J; e 77 e er e xpovo?

(Enn. Ill 7, 11, 7).

Se v'e dipendenza da Omero, come amo credere, mi
sembra di straordinario effetto il legame tra il momento
drammatico dell'epos omerico, allorche il fuoco lanciato
da Ettore s'appicca alle navi greche e il momento metafisico

plotiniano, allorche il tempo si precipita dall'eterno: entra
in gioco un potere senza pace, l'Anima, la quale prima
d'ogni altra cosa temporalizza se stessa.

12. II brivido della contempla^ione — come dinanzi alio sguardo

tremendo di due nemici, Paride e Menelao, prima del duello.

Enn. Ill 8, 11, 32 II. Ill, 342.

Omero: ®d[i.ßo<; 8' sxev slcropocovxa?.
Plotino: 0 a y. ß 0 5 pc/jv av e X 0 1 T°v '^ovtci.

13. Uanima, tra terra e cielo.

Enn. IV 3, 12, 4-5 II. IV, 443.

Omero:

oupavco ectt x p t. £2 xtxpi) xal em x6°vl ß<*0£^-

(Cfr. Verg. Aen. IV, 177).
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Plotino: aXk' ecpGaaav pisv [xs^pi y%, xapa 8s auxcdp

sCTTYjpixTai uTuspavco Toü oüpavou.
(Cfr. Enn. V 8, 3, 29-30 e //. Ill, 168; Plat., Phaedr. 2480)
Per esprimere la natura demonica e dionisiaca dell'anima

umana la quale vogliosa della sua stessa immagine — con-
templata nello specchio di Dioniso — e discesa sino alia

materia, Plotino non trova immagine migliore di quella
splendente di Omero (ammirata dall'autore del Sublime in
IX, 4): la divina e umana Discordia, la dea dimenticata fonte
della guerra, nella storia degli uomini e genesi della realtä,
se intesa con la dialettica eraclitea: Eris che rizza il capo nei
cieli e cammina su la terra. E un'immagine potente, da cui
derivarono tante figurazioni medievali a partire dalla Donna
Consolatrice di Boezio sino alia Natura di Alano di Lilla.

14. II ricordo, nelle anime, della vita passata e delle cose terrene.

Enn. IV 3, 27, 12-3 Od. XI, 570.

Omero: ol 8e puv apwpi, Six a? sipovxo avaxxa.

Plotino: z'L xl Sixaioauvyji; e^ojaevov.

L'espressione espunta da Harder 1 e ripresa dal Dodds che

l'autentica su Omero.

15. Ancora Eracle 0 i limiti della Memoria.

Per amore di ordine, ripetiamo qui il parallelismo:
Enn. IV 3, 27, 13-14 Od. XI, 601-3.
(Cfr. Plutarco, De facie in orbe lunae, 30).

16. II volto di Eretteo.

Enn. IV 4, 43, 21 II. II, 547 (Cfr. Od. VII, 81).

Omero:

Svjfxov 'Epexöijcx; p.syaXYjxopo?, ov tuox' 'AOyjvt)
Ops^e...
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Plotino cita letteralmente l'Alcibiade1 (132 a): eu7upo-

CTWTC05 yap o toS pisyaX^xopo? 'Epe^Osw? Syjfxcx;.

17. Voluttä corporee.

Enn. IV 7, 8, 36 Od. X, 555 (Cfr. II. Ill, 446).

Omero: ü x e 0 C i(Jieipuv.

Plotino: y) aupipixpcot; t|;üxeo? lp.sp£L, y\ fraXaxoh; tick
xal obuaXoh; xal Xsloic; TrsXaffsi.».

Si vuol qui dimostrare che il corpo, come tale, e refrat-
tario alia virtu. Quanto alia temperanza, per esempio, esso

non ne vuole affatto; e cerca invece « di essere gradevolmente
influenzato da ciö che tocca e abbraccia, di godere d'un
calore moderato, di una dolce freschezza, e di toccare oggetti
dolci, teneri, levigati». Ii riferimento omerico e scoperta di
Harder 2: « Offenbar liegt — egli scrive — eine ethisierende

Homerdeutung vor, Elpenor der Typ des Genüsslings, als

Gegentyp zum crcocppwv ».

Anche Paride, per me, e antitesi del saggio.

18. Odiata dagli dei.

Enn V 1, 2, 27 II. XX, 64-65 (Cfr. Verg. Aen. VI, 462).

Omero:

ofoda Ovtjtouj!. xal aOavaToiar tpaveiT]

apispSaXe' eupcoevra, to. te aruygoutn 0sol 7tsp.

Plotino: 0 oTuyEouuLV oi 0eoL
La materia tenebrosa del filosofo b l'Ade del Poeta.

19. II vanto delle origini — La nobiltä deJlo Spirito.

Enn. V 1, 7, 26 II. XX, 241 (cfr. w. 214, 390).

(Cfr. II. VI, 145-149)-
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Omero:

x a u x 7] p xot y ev e 7] p xe xal a'lpiaxop eöyofxat elvat.

Plotino: xauxrjp xot yevea? o voop oöxop.

20. _L<z casa illuminata.

Enn. V 3, 17, 29-32 Od. XIX, 33-40. IL XX, 95.

Omero:

TcapoiOe 8e IlaXXap 'A0t)V7), 33

^pGaeov Xti^vov eyouaa, cpaop TOptxaXXep errolet. 34
xlovep u(j;6p eyovxep 38

cpalvovx' 6<p0aXp.oZa-' cop et rtupop alOopivoto" 39
'H piaXa xtp 0eop evSov 01 oüpavöv eupüv eyouaiv. 40

Od. XIX, 33-40.

rj (A0Y)V7]) 01 7cp6cy0ev loücra Tt0et cpaop.
II. XX, 95.

Plotino: oxav yj cpu^ e^alcpvTjp cpSp Xaßv]' xoüxo yap
7rap' auxou xal aüxop" xal tote ^pyj vop.l£eiv Tiapelvat,, öxav

wffTcep 0eop &XXop elp olxov xaXoövxop xtvop eX0wv cpamay)' y)

[i.Y]S' eX0d>v oi>x ecpdmaev.

21. L'occhio e Vaurora.

Enn. V 5, 8, 6-9 II. VII, 421.

Omero:

'HeXiop piev ijTCtxa vsov TtpocreßaXXev apoupap,
££ äxaXappelxao ßa0uppoou 'Qxeavoto
oupavov elcravitov

Plotino: cooTTsp ocpOaXfxop ävaxoXap 7)Xloo yrepifrevet." 0

Se U7repcpaveip xoü opt^ovxop (e £ äxeavoü <paaiv ol tcoiy)-
xai) ISwxev eauxöv dexaxudxi xoip ofxpiaaiv.
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22. La facile vita degli dei.

Em. V 8, 4, 1 IL VI, 138. Od. IV, 805.

Omero: ...0sol psia ^(oovte?.

Plotino: xal yap to pet a £ cost v.

(Cfr. Plut. AIor. 870 B).

23. DalVesilio aliapatria.

Enn. V 9, i, 20-21 II motivo dei vocxxot — nella tema-
tica dell'Odissea — e l'eunomia soloniana.

Plotino: cocntsp ex 7toXX9)<; two? 7tXivT]? sic, 7raxptSa

euvoptov acptxoptevoi;.

24. La materia e i cieli. Proteo. II dan^atore.

Enn. VI x, 27, 18-20 Od. IV, 417.

Omero:

•rravTa 8e ytyvoptsvo? 7cetpy]cxeTat, oau' S7U yatav
ep7cexa ytyvovxat, xat öScop xai OetiTuiSaec? 7rup.

Plotino: si 8s oöSsv Ssovxat aXXou s£;co0sv, aüxo 8e itavxa
Stivaxat ytvsa0at, a)(7)fxaTi((6}j.evov, cooirsp o xyj bpyi\atzi
7rdvxa aoxov 7rotcöv.

(Cfr. Enn. Ill 2, 17, 10; IV 4, 33, 5-30).

Si ricordi Luciano: «II mito antico per me dice semplice-
mente che Proteo l'egizio non fu altri che un ballerino, un
mimo, cioe, abile ad assumere ogni figura. Ma il mito prese
poi un aspetto paradossale implicando la natura di lui quasi
che Proteo si trasformasse realmente in ciö che imitava. »

{De Saltatione, 19).
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25. Ragione e follia.

Tumulto di folia affamata placato dal saggio.

Enn. VI 4, 15, 23-26 II. Ill, 149; Od. XII, 332-339-342.

(Cfr. Arist., Eth. Nie. II, 9, 6; Verg., Aen. I, 148-155).
(Cfr. Enn. 14, 15, 20-25).

Omero:

el'aTo SY)[aoyepovT£<; km SxaifjcTt, mXrjaiv

(II. Ill, 149).

STEips 8k yacrrspa Xip.69.

EüpiiXo^o? 8' ETapoiCTi xaxyj? E^p^s^o ßouXvji;"

x£xXute [zsu [xu0o)v, xaxa 7isp 7rd(T)(ovT£<; sTalpoi-
XlfXG) 8' OOXTtCTTOV OaVESlV xal ITOTpOV ETCtCHCstv.

(Od. XII, 332-339-342).

Virgilio: Ac veluti in magno populo quum saepe coorta est

seditio, saevitque animis ignobile vulgus,

iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat:
tum pietate gravem ac meritis si forte virum quern

conspexere, silent, arrectisque auribus adstant;
ille regit dictis animos et pectora mulcet.

(Aen. I, 148-15 5).

Plotino: olov <!v> sxxXrjala. STjpioyspovTCOv xa07]-
[iivwv scp '7]cnj)(to aovvola §Yjp.o<; Stocxtcx; Tpo<pyj<; Se6[xevo<; xal
aXXa a 8y\ tz al-ucogsvcx; tt]V 7r5c<rav EXxXv]alav eiq

0opußov dcr)(Y)[iova <av> spißdXXot.

Aristotele: oirsp o5v oi SvjgoyEpovTEi; (etcI Sxai7)<n)
E7T;a0ov Ttpoi; ty)v 'EXevtqv, touto 8e Tca0£tv xal 7]gai; Trpoc; ttjv
^Sov^v. {Eth. Nie. II 9, 6).
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26. Erme policefale e Atena.

Enn. VI 5, 7, 11-13 II. I, 194-8.

Omero: 9jX0e 8 'AOtjvtj
oüpavo0sv'

cnrr) 8' O7ti0£V, i;av07)t; 8s x6[irji; eXs ÜTjXstcova,

ol'cp cpaivopivT)...

Plotino: Ei 8s tic, OTUiTpacpTjvai SüvaiTO 7) reap' c.utoG 7)

ttj? 'AOrjVKi; aÜTTj? £UTU}(y)C7a<; tt]<; sX^sax;, 0sov te xai
auTov xai to 7täv ßiperai.

27. G7/ dei pellegrini nelle cittä degli uomini.

Enn. VI 5, 12, 30-33 Od. XVII, 485-6.

(Cfr. Platone, Soph., 216 c e A&r^. 381 a*).

Omero:

Kai ts 0soi ^evolotv soixots? diXXo Sara» lotv
TtaVTOlOl TsXs0OVTS<;, £7Tl(TTp6)Cp (OCTl. 7t O X 7] (X C,

Plotino: 'AXX' outoi piv ol 0soi, oti tkvtoIoi teXe-
0OVTE? £7UlTpCOCpMt7l 7t O X 7] a Elq EXEIVOV 8s aE XoXelC

ETCiaTpscpovTai xai tcocgo. yTj xai k5.q oöpavo?...

28. Antropomorfismo.

Enn. VI 7, 30, 25-29 II. V, 426 Od. V, 92-3.
//. I, 597-

(Cfr. Symp. 203 £«». Ill 5, 9, 36-37).

Omero: psiSTjcrsv 8£ 7iaT7]p av8p£>v te 0ecov te.

(II. V, 426).

Plotino: ola... [xe0uct0eI<; oti toö VEXTapo«; xai otI Sai/ra

xai Ecruaariv xai to psiSTjasv 8e 7taT7)p...



V. CILENTO

29. Minosse, confident di Zeus.

Enn. VI 9, 7, 23-24 Od. XIX, 178-9.

(Cfr. Legg. I, 624 ab) Minos. 319 be).

Omero: sv0a te Mivw;
evvscopo? ßacriXsuE A tö? ptsyaXoo oaptoT 7]?.

Plotino: otav tcrco? xat Mtvco? mnouptEvo? oapto^TT]?
TOO A 10 9 E«p7][XtCT07) EtVal.

Iavocazioni e apostrofi alia maniera omerica:

Enn. IV 9, 4, 7; V 1, 6, 9-11. V 1, 34.

La figura dell'araldo omerico suggerisce l'immagine bella
di IV 3, 13, 9.

Ma, sul tema della SidSocn?, ci sarebbe molto da dire,
attraverso i bellissimi testi:

IV 4, 3 5, 43 5 IV 4, 24, 32-33 ; IV 4, 40; IV 4, 41; IV 4, 43;
IV 9, 3, 6-9.

Inni Omerici

1. Illuminazione divina

In Cererem, 279

tt)Xs (psyyop cxteo ypo09 a0avaToto

XdptuE 0sa?...

aÜ/7)? 8' E7rX^CT07) 7TUXIV0? 86(20? daTSp07C7;? to?.

puö corrispondere, secondo il Creuzer e il Bouillet, a V 3

17, 28-32:

TOTE Ss xprj ECOpOCXSvoa 7riOTSUEtV, OTaV 7) <j»l>)(7) E^atepVT]? 9CO?

Xocßv]" T00T0 yap 7rap' auToo xat airro?' xat tote ypT] voptt^stv

TtapELvai ÖTav &anep 0eo? aXXo? Et? olxov xaXouvTo? Ttvo?
sX0(bv 9C0TtCT7)' 4 (27) 8' sX0(OV OOX ^COTICJEV.
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Ciclici.

Fonda^ioni di cittä.

In III, 2, 18, 17-18, Plotino osserva che dalla distru-
zione di cittä, quali Troia ecc., in vendetta di un ratto, si

originano poi altre fondazioni (x-nasiA) di cittä nuove e

fiorenti.

ESIODO

Di Omero, Plotino sent! la poesia e non sempre la tra-
mutö in allegoria. A Esiodo, invece, Plotino tolse il mito,
senza perö mai nominarlo L Un solo mito umano, dopo
quello della triade divina: Pandora 2. Ma gli apportö tali
modificazioni — nota Pepin — che non si riconosce piü il
mito esiodeo. Invece di almanaccare altre possibili fonti, cre-
diamo che Plotino non avesse alcuno scrupolo ad accomodate

i miti al suo intento o a trattarh con certa negligenza 3.

Nel sistema gnostico — secondo la testimonianza di
Tertulliano e di Ireneo — Gesu e una specie di Pandora.
II mito era stato interpretato diversamente da Plutarco
(.De aud. Poet. 23) e, anche dopo Plotino, avrä altre interpre-
tazioni da Giuliano (Discorso VI, 194) e da Temistio (Ora-
tiones XXVI, 338). In breve, mentre per Esiodo {Op. 80-82)
Pandora e, essa, «il dono di tutti gli dei», per Plotino,
invece, Pandora b tale sx toü Scopou xod ttocvtcov ; inoltre essa

e plasmata non dall'Efesto esiodeo, ma da Prometeo che

rappresenta la Prowidenza. Questo pezzo d'argilla indurito
dall'acqua fu dotato di voce umana e di forma simile a

1 Enn. IV, 3, 14, 1-17. 2 Su Pandora Sofocle scrisse un dramma sati-
resco, del quale ci b pervenuta una rappresentazione vascolare. Fidia
la effigiö sulla base di Atena Parthenos. 3 Apollodoro, I, 7 IV, 3,
14, 1-17. Cfr. Cornutus, Theol. compendium, 1881 (Lang), p. 31, 19 ss.
Cornuto (Lucio Anneo) africano e maestro del poeta Persio, gramma-
tico e filosofo: 'ETuSpogr] tüv xaxa "E>.Xr)VtX7)v ©soXoylav 7tapa8e8o-
p-ivaiv.

20
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quella delle dee. Venere, le Grazie, e le dee tutte le fecero
doni. Epimeteo, saggio, rifiuta il dono di Prometeo, per
vivere nel mondo dello Spirito (Cosi pure Imerio: Eclogae,

p. 745, ed. Vernsdorf).

1. 11Juso delle Moire (Da Plat. Resp. 617 d-e, 620 d-e).

Enn. II 3, 15, 9-12 Theog. 904-6.

(Cfr. Theog. 217).

Esiodo:

Mol pap 0', fjp 7tXeltTTY]v xip.7)v 7tope p.7]xlexa Zehe,

KXco0co ts Ad^eulv xe xal "AxpoTCov, od xe SiSoöcn

0v7)xolp (xv0pco7roLc7(.v 'iyz'M aya0ov xe xaxov xs.

Plotino: Ilavxa Ss 6p.00 yevopieva xal olov aoyxXoxrOevxa
81a xrjp pnäp xcov Xeyopivcov Motpwv SeSyjXcoxai im xe

exacrxwv im xe xwv SXcov tj Se A/xyeaiq xoüp xX-yjpoup xal
xa aup.TCea'OVxa xaSe Tcavxaip avayxalov xyjv "Axpoxov erca-

yeiv.

Quanto agli dei, mentre 1'Apollo plotiniano e di schietta

ispirazione orfico-pitagorica (V 5, 6, 26-28), altre divinitä
terrene, come ad esempio Hestia e Demetra (IV 4, 27, 16-18)

significanti appunto l'anima vegetativa della terra, sembrano

piuttosto di tradizione esiodea.

2. La prerogativa divina.

Enn. Ill 3, 6, 16-17 Op. I2^.

Esiodo:

TtXouxoSoxap xal xo üxo yepap ßaatX^iov £}(o vxap.
(Cfr. Plutarco, Moralia, 361 B, 417 B).

Plotino: 5) 0eop av e^oi... xoüxo xo y e p a p.
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3. La Giusti^ia e Zeus.

Enn. V 8, 4, 39-42 Op., 256-257.

Esiodo:

'H §e xs 7xap0svo<; ecrxi Aixt], At,o<; exyeyauia
xuSpy) x' atSoiv] re 0eoi<; oi "OXop7xov e^ouax.

Plotino: At,« xoüxo 8s ouSepia xai yj auxoe7ua-

xrjpv] evxaüGa xcapeSpoc; xw vw xü aupxcpocpatveaGat., olov

Aeyouax xaxa pipTjaxv xai xco Ati xtjv Aixtjv.

4. II bal^o dell'anima.

Enn. VI 4, 16, § 128 Theog. 281.

Esiodo: exGope Xpucracop xe p£ya? xai nriyatroi; otto?.

Plotino: xai xoivuv a6x4 xoü Tcavxo? oücxa xoapou vorjxou
xai ev xw oXcp xo pipo<; a7xoxpo7xxouaa 0! e££0opev ex xoü

7xavxo? ei<; pspot;.

5. II caos jantastico dei poeti e la primordialitä dell'Uno.

Enn. VI 8, 11, 16 Theog. 116.

Esiodo: ~H xot pev 7rpamaxa Xao<; yevex'.

Plotino: (ftaxxep xt -/ a 0

SENOFANE

1. Crea^ione silen^iosa e jacile del Tutto.

Enn. V 8, 7, 24-25;
III 8, 4, 12-13 Fr. 24, 25 (Diehl).
Ill 2, 2, 41-42.
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Senofane: oöXo? opqCoüXo? Ss vosü, ouXo<; Ss t' axoSsi

(Fr. 24).

aXX' aTrdcvsuOe nrovoio, voou cppsvl 7tavTa xpaSaivst

(Fr. 25).

(Cfr. Horn., 11. X 550; XXIV 337; Od. XI 109; XII 323).

Plotino: erctxet, toSs aipotpTjE, oti 7rav to TCoiTjaav xai
oocrta xai slSo?" Sio cctcovoi; xai oörco? 7] S7)p.t.oupy[a.

(V 8, 7, 24-25).

xai 7] ysvsari,<; 7) sp.7] sxslvcov 0 ö S s v Tipoi^ävTwv

(III 8, 4, 12-13).

paar a Siotxoonav toSs to tcocv t$ otov ^apouata

(III 2, 2, 41-42).

(Cfr. Eschilo, Suppl.: 7t äv xtcovov Saip-oviov, v. 98).

TEOGNIDE

1. Nessuna responsabilitä divina.

Enn. II 9, 9, 22 El. I, 833-4 (835-6); 867-8; 1033-4
(Diehl, fasc. 2 e 3, 1950).

Teognide: ouSs ti? 7)p.tv 833(835)

aixioc ä0avaTcov, Kupvs, 0e«v p.axdpcov. 834(836)
oux scm 0v7]toi<; 7tpo<; aOavocToui; p-a/scraaOat 687
OuSe SlxTJV £L7rslv* OuSsvl TOUTO 0£[XI?. 688

0£wv V Eip.app.Eva Swpa io33
oöx av prjü&lax; Ovtjto? av7)p 7t p o cp 6 y o 1034

Plotino: 01 p7)t.Slco<; aiTioti;, <p7]<uv, dTcocpso^ovTai
7tpo<; av0pc!)7rcov x.

1 A questo accostamento tra Plotino e Teognide pensö anche E. De
Places, consultato dall'amico D. Frangipane. Li ringrazio entrambi.
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2. Ex malo bonum.

Enn. Ill 2, 5, 6-7 Sentence 526.

Teognide: 7) 7xev[t) 8s xaxw aupi<popo<; avSpl cpspsiv.

Plotino: nsvioci 8s xal vocoi toi? psv dcyccdolt; oüSsv,

Tot? 8s xaxol? aupicpopa.
(Cfr. Enea di Gaza, Teofrasto, ed. M. E. Colonna, Napoli,

1958, p. 30).

3. 11problema del male. 11governo del tristi e la rabbia della signoria.

Enn. Ill 2, 7, 29-33 El. I, 289-90; 315-17.

Teognide:
Növ Ss t« tüv dcyaGtov xaxa ylvsxai, saGXa xaxoiaiv
ävSpciv Tjy^ovxai 8' sxTpaTrsXoicn vopoic;.

(289-290)

7C0XX0l toi 7tXoutoücu xaxoi, ayaGoi 8s TcsvovTai
dcXX' rjjxei!; toütoi? OU SiapsiipopsGa

TTjp apsT?)? TOV tcXoötov...

(315-317)

Plotino: 'AXX' otocv 7rpo? tou? evav-rlou«; ttjv 7rapa0scnv

twv xaxwv ti? 0swp7), 7revY)Ta? ayaGoix; xal 7rovv]poup

7tXoocriou<; xal 7rXsovexToüvTa<; sv ol? £Xstv ^ avGpcouou:;

ovxa«; rout; ^stpou? xal xparoovxac;, xal sauTWV xai xa IGvtj
xal xi; xxoXstp.

(Cfr. Ill 2, 6,11-15; 7, 29-33; IV 4,44, 10-11; IV 8,5,28).

ARCHILOCO
1. A.nima e mondo.

Enn. IV, 3, 9, 36-39 Fr. 21 (23) E. Diehl, fasc. 3 (282,

Lasserre, Paris 1958).
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Archiloco: i|iu/<ätp £X0VT£? xofxaxcov ev ayxaXaip

Plotino: Kelxai, yap ev xvj ijiu^rj aveyouay] auxov xal
ouSev afxoipov ecrxiv auxyjp, cop av ev uSaax Slxxuov xeyyo-
fxevov ^wv), 011 Suvafxevov Se auxoO TrotelcrOat, ev & eaxiv.

2. L'uomo e il bruto.

Enn. I 1, 7, 20-21 Fr. 86 (93) Diehl, (225, Lasserre);
89 (86) Diehl, (168 Lasserre).

(Cfr. Plat., Resp. 365 c 5; 590 a 9; 588 c 7).

SIMONIDE
1. Privilegio divino.

Em. Ill 3, 6, 16-17 Fr- 4> 7-8 in Anth. lyr. V (E. Diehl).

Simonide:

6eop av (xovop toot' yspa?, avSpa
S' oux ecra p.?) ou xaxov ejxpievat.

Plotino: 7] Oeop av e'x01» pod?) Tip &v> toüto xo yepap.
(Cfr. Hes. Op. 126).
II tramite e Piatone, Prot. 341 e.

2. La pace del Tutto.

Enn. V 1, 2, 14-17 Fr. 13 (Diehl).

Simonide:

KeXojx', e5Se ßpecpop, eoSexco 8k tcovxop, eoSexco

afxexpov xaxov.

Plotino: "Ilarr/ov Se aüxvj eaxco [XT) [x6vov xo Tirepixelfxevov

awpia xal o xoü acofxaxop xXiScov, äXXa xal tcäv xo TOpie^ov

r\auyoe; jxev 74, vjcmyop Se SaXaaca, xal ar)p xal auxop oupa-
vop...

(Cfr. Angustini Confessiones, IX, 10, 25).
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PINDARO

1. Doni dolei di gratia.

Enn. II 9, 13, 8 Ol. I, 48.

Pindaro:

X<*pi4 8', amp ccnecvroc xeu-
%si xa fi.s[Atxa Qvaxoic;...

(Cfr. Ol. IX, 82; XIII, 11).

Plotino: cd 8v) 7t:<xvxa [xeiXixoc xsu^ouctv aiixoi?.

2. 11 dio non e invidioso.

Enn. II 9, 17, 16-17 Pyth. VIII, 71-72.

Pindaro:
0SÖV 8' oxuv

atpOovov aixso), Hevapxe?, üfAexspan; xü^ai?.

Plotino: 6x1 [ay) 0£[At.? cp06vov sv xoic Öeoii; elvat,.

(Cfr. IV 8, 6, 12-13).

3. La salita verso il vero « io » e /'« essere ».

Enn. VI 7, 30, 37-38 Py/A 2, 72.

Pindaro: yevod, olop iaai [Aa0cov.

Plotino: YifAsh; aüxoü; elc, xo ßeXxtcrxov eauxwv <xvayovxsc;

eauxou?.

(Cfr. I 4, 9, 28-30).

4. Felicitä, neWini^iagione misterica.

Enn. I 6, 6, 3; 7, 33
1

/c„ ' 1 Fr. 137 (Schroder).
£««. IV 4, 45, 32-33 j
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Pindaro:

oXßtop 6ctti<; IScbv xeiv'
V < N f\ t 9.

£UJ U7C0 X^ov
olSe [xev ßlou TeXsuxav,
oTSsv Se SiocjSqtov ap/av.

Plotino:

Ato xal at TsXexal opöcop atvtTTOvrat

paxaptop piaxaplav TeOsaptsvop

(I 6, 6, 3)

(I 6, 7, 33)

o S' ayaOo? xal oISs, xal oS Set &Ksim, xal ytvcoaxet TCplv

dbuEvat o5 avayxv)... olxelv, xal eueXmt; scmv, <*>£ fisxa Oswv

ixTOlXO.

(IV 4, 45, 3°~3 3)-

POESIA DRAMMATICA

Plotino trasse dal teatro qualcosa di piü che la espressione
poetica e l'immagine o qualche testo preciso; egli ne sentl
10 spirito, la scena, la commedia umana, gli attori; ne soffri
11 7i:a0o<; e la catastrofe: «il morire dei mortali»

Quanto ai grandi Tragici, egli conosceva anche qualche
frammento di tragedia perduta (es. La Melanippe di Euripide);
pur nel rarissimo uso dei loro testi moströ di awertire la

somma grandezza poetica della Tragedia greca; e non ne
fece mai uso allegorico.

Da Eschilo sembra che tragga l'idea della Suada, la figura
dell'araldo alia vigilia della grande sentenza e l'ispirazione
della fuga ch'e il motivo delle Eumenidi; da Sofocle accetta
e invera filosoficamente l'intuizione mistica dell 'Edipo a Colono

su la sacertä di ogni luogo ove approdi un affanno umano;
accoglie quel poetico accostamento tra occhio e sole che

domina nell'Afntigone, a contrasto col buio de la caverna
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(w. 103-4: yjpx>az<xp «fjipa? ßXecpapov; v. B79: xo8s XapiTcaSo?

lepov op.ua); da Euripide — quello delle Baccanti — trae il
senso delle cose ineffabili vietate ai profani: &pp7]x' äßax-
^soxotcnv eiSsvai ßpo-roiv, oppure i 0sou yopoiip xpucpalou<;

(v. 472); la dolce2za della vita superna: zxzi j^xpiTzp, zxzi
8s TroOo«; (v. 414) il senso sacro della notte: voxxcop xa
TtoXXa- aspivoxTjx' e^ei. mcoxoc; (v. 486); lo sbigottimento di
fronte all'arcano: ooxox; sx7ts7rXi)yiievai cpoßw; il flauto
boschereccio di Pan: xa! IIavoc; sSpa.c, sv0' z~/ei crupiypiaxa.

Di tal genere, se non tali appunto, sono le ispirazioni che

Plotino deriva dalla conoscenza dei Tragici. Ma anche se si

tratta di sole coincidenze fortuite, potremo ora mostrare
alcuni testi piu precisi.

ESCHILO

1. Sacrifici umani.

Enn. I 4, 7, 27 Eu. 305

Eschilo: npop ßcopiS crfpays't?.

Plotino: 8xt, reap a ßwpiot!; xe0v7]xev.

2. 11 governo divino.

Enn. II 9, 9, 23 Suppl. Parodo.

Eschilo: ..xetvoocnv 7uopot..

Suppl., 92-93

Plotino: (0eol) ruavxa ayovxsp xa^ei zp kpy~r\p zic, xeAoo

3. Macchine per pesare le anime.

Enn. V 9, 66, 21-24 Psicostasia, tragedia perduta.

Plotino: oux (&0o5aa ouSs xaip 7coAu0poAX7)xoic; [xo^Xslai^

XpcofXEVT) (V 9, 6, 22-23).
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SOFOCLE

1. II luogo sacro.

Enn. I 8, 14, 36-7 Oed. Col., 54.

Sofocle: xwpo? jaev Epo? n:5c<; 68'sot'.

Plotino: noct; 8k 6 y atpos E s p o

2. Prigionieri in lacci d'oro.

Enn. I 8, 15, 25 El. 837-8.

Sofocle: xpuct°Sstoi,? Ipxscn xpu90EVT<x.

Plotino: ola SsapicoTaE tivs<; XPUCT<P xpuitisTai.

3. Ea Giustigia paredra di Zeus.

Enn. V 8, 4, 41-42 Oed. Col., 1381-2.

Sofocle:

eLTOp ECTTIV Y) 7raXdc9«iT0<;

AExtj E;6vs8po? Ztjvoc; ap^aEoi? vopioic

(Cfr. Esiodo, Theog. 902).

EURIPIDE

1. E<? della terra.

Enn. IV 4, 27, 15-16 Fr. 178 in Macr. Sat. I, 23.

Euripide:
xal yaia [x^TEp- 'EcttEocv 8k a' oE cxocpoE

ßpcoTwv xaXouaiv y][jlev7]v sv aEGspi,.

Plotino: 7)V 84 'Ecr-rEav xal ArjpiYjTpav s7xovofxd£ou-
CTtV aV0pO)7XOl 0sEqC <PY)[XY).
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2. Cammino silen^ioso.

Enn. IV 4, 45, 26-28 Troades 886-888 (Ed. Gregoire).

Euripide:
Zsi>? sit' ävayxv) <p6<7sco?, sits vou? ßpoTcöv

TcpocyTju^afjLTjv as" 7tixvt« yap Si' a^oqsou
ßaivcov xsXs60ou, xoctc* Sixtjv ta Gvtjtoc <5cysi?.

Nel De Is. (c. 75; 381 B) Plutarco cita letteralmente il
v. 888 e le ultime parole del v. 887. Cfr. altresl Mor. 1007 C.

Plotino: outco Gaupiaorco? zyzi Suvapisco? xai tcc^sco?

toSs t6 tcav yivopivcov dbtavTCOv a. cp o <p co xsXsuGco xaxa
Sixvjv yv oux scjtl tpuysiv ouSsvi.

3. Espero e la Giusti^ia.

Emt. I 6, 4, to 12 I
_ ppelanippe, fr. 486 Nauck 2.

VI 6, 6, 39-41 J

(Cfr. Arist., Eth. Nie. E 3, 1129 b, 28-29; anche in
Athen. XII, 546).

Euripide: versi ricostruiti dal Meineke ex Aristotele.

Plotino: a) co? xaXiv to T?j? SixaiocruvT]? xal crcotppo-

CTUVT)? 7rp6ffCOTCOV, XOCl OUTS S0 7TSpO? OUTS S CO 0 OUTCO

xaXa.

ß) Sixaiotjuvr]?) co? aX7]0cö? xaXov to TCpocrcoTTOV

xal outs senrspo? < ou0' scoo? ouTco xaXa >... dXX' otov ayaXpia
Tl VOTJpOV.

4. II mondo e intriso nell'anima, quasi rete nel mare.

Enn. IV 3, 9, 36-39 Pap. Ox. VI (Fr. LVII, v. Suppl.
eur. von Arnim, p. 59).

Euripide, qui, nel frammento mutilo deWHypsipyle,
nomina insieme la tcotvigc Gecov e il cpdo? agxotov aiGspi

TCpcoToysvs?. E altrove: <( vedi quell'etere infinito che e in
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alto e chiude tutt'intorno la terra con le sue liquide braccia

Quello ritieni Zeus, quello credi Dio ». (fr. 491, cfr. fr. 593,
Crizia(?). Lo stesso Euripide in Suppl. 531, 1140 afferma lo
stesso concetto che in Atene ebbe suggello nell'inscrizione

per i morti di Potidea: « L'etere ha accolto le loro anime e

i corpi la terra ». La distinzione di origine orfico-pitagorica
tra Tcepie/ov e 7tspt,£yQu.svov, suggeri forse a Plotino il suo

eyojxevot; dXX' oüx ey/ov a preludio del passo splendido:

xelxai yap ev ty] aveyouav) auxov xal ouSev iScpotpov

ecmv auxT)?, w? av ev 5Saai Slxxoov xeyyoptevov ou Suva-

pievov Se auxou TtoietaOai ev & strew aXXa to pev Slxxoov

exTeivop^vY)? 4S7) xrjc; OaXatrGi\q auvexxexaxat., 8cov auxo
Stivaxat. {Enn. IV 3, 9, 36-39).

ADESPOTA

1. Preghiera e non preghiera.

Enn. IV 4, 42, 5 Alcib. II, 143 0.

(Cfr. Antologia graeca Adespota 466, p. 217, Jacobsii).

Anonimo:
Zeü ßacnXeü, xa pev eaOXa, cpTjax, xal ei>yo[i,evoi.<; xal

aveilxxoi?
appu SISoo, xa Se SetXa xal eu/opievoic; aruaXe^ew1.

Plotino: äXXa xal p. ex' eüy9j<; ylveaOal xi Soxeov xal
euyv)? <*vel) reap' aüxcöv.

2. Lä prosopopea dell'Universo e una iscri^ione fidiaca.

Plotino: epe tc e 7t 01 7) x e 0eo<;.

{Enn. Ill 2, 3, 20-21).

Oei8la<; XapplSoo ulcx; 'AOvjvaiot; p' snoivjaev
(alia base della statua di Zeus Olimpico ad Elis).

1 txTcaX^siv Burnet; <x7tdcXei;ov Creuzer.



MITO E POESIA NELLE ENNEADI DI PLOTINO 303

LUCRE2IO

1. 11 saggio e la morte.

Enn. I 4, 7, 27 Lucrezio, De rer. nat. Ill, 874-5 (Ernout).
(Cfr. Usener, Epicurea n° 578: et aocpö? avijp xacp?j<; cppov-

xtet).

Lucrezio:
quamvis neget ipse

credere se quemquam sibi sensum in morte juturum.

Plotino: xaxov otyjcrexat auxw xov Gavaxov.

2. II fondo amaro delie cose.

Enn. II 3, 17, 23-24 De rer. nat. IV, 1133-34.

Lucrezio:

nequiquam, quoniam medio de jonte leporum

surgit a mart aliquid quod in ipsis floribus angat.

Plotino: ayptov xat e£ uXt)9 ye^P0V0? °^ov U7toaxa0ptY]<;

xwv 7rpoy)you[xsvü»v mxpac; xat raxpa tcoloucty)?.

3. Vox clamantis in deserto.

Enn. Ill 8, 9, 26-28 De rer. nat. IV, 563-4.

Lucrezio: Praeterea verbum saepe unum perciet auris
omnibus in populo

Plotino: cooTrsp et <pcov9j<; xaxe^oicjT)^ spY]ptiav yj xat ptexa

xvjc epyjfjtta? xat avGptoTCOui; ev oxwouv xou eprjptou axvjua?
0Ü9 xt]v <pa>V7]v xopttet Ttatjav xat aS oi> Traaav.

{Enn. Ill 8, 9, 26-28).
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coOTTsp 8s tpcovyjp ouctyjp xaToc tov aspa 7roXXdx(.<; xai Xoyou

£V T?j epWVT) OÖp [IEV TTapOV eSI^GCTO Xai 7p0£TO xai El STSpOV

0S17]P |IETa£i> TT)? Ep7)[Xl«p, ^X0£ Xal 7TpOp aUTO 0 XoyO? xai 7]

cpaivr)...

(VI 4, 12, 1-4; Cfr. VI i, 5, 5-6).

4. E'abitudine logora la maraviglia del mondo.

Enn. IV 4, 37, 6-11 De rer. nat. II, 1026-1039.

Lucrezio:

Sed neque tam jacilis res ulla est, quin ea primum
difficilis magis ad credendum constet, itemque

nil adeo magnum neque tam mirabile quicquam,

quod non paulatim mittant mirarier omnes.

Suspicito coeli clarum purumque colorem,

quaeque in se cohibet, palantia sidera passim,
lunamque et solis praedara luce nitorem ;
omnia quae nunc si primum mortalibus extent,
ex improviso si sint obiecta repente,

quid magis his rebus poterat mirabile dici,
aut minus ante quod auderent jore credere gentes

Nil, ut opinor: ita haec species miranda Juisset.

Quam tibi iam nemo, jessus satiate videndi,

suspicere in coeli dignatur lucida templa

Plotino: 'AXX' Tjpsii; Ta piv cuvyj07] oÖt' aipoupsv ^TjTsiv
oöx' amorToupEV, TCpi Ss t«v aXXcov twv tou <n>vv)0ou<;

Suvapscov a7uaToüpsv ts d)? '£jzi sxaarov, xai tw aauvY]0£i. to
0aupa£st.v 7rpoarTi0spsv OaupaoavTS? av xai raÜTa, si omei-

poi? auTÖv oSciv sxaoTov t19 upocnpEpcov s^ysiTO aiVrcov toc?

Suvapsip.

(IV 4, 37> 6-xi).

5. Origine empirica e origine ideale del fuoco.

Enn. VI 7, 11, 38-39 De rer. nat. V, 1099-1101.
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Lucrezio:

et micat interdum flammai jervidus ardor,
mutua dum inter se rami stirpesque teruntur.

Quorum utrumque dedisse potest mortalibus ignem.

Plotino: 7uup — toOsv yap; ou yap sx mxpcu-cpi^eox;, wc;

SV Tip O17)0SIY).

6. II tormento dell'unione impossibile.

Enn. VI 7, 34, 14-16
TTT De rer. nat. IV, mi.VI 9, 8, 29-30

1

Lucrezio: nec penetrare et abire in corpus corpore toto

Plotino: pitpiTjcrn; Ss tgutou xal ol svrauOa spaaTal xal
eptopevoi. cruyxpivat. OsAovte?...

G-wpiacri, [xev yap cco[iaTa xcoXiiexat xoivcovslv SXkoic,.

Minori loci paralleli sono i seguenti:

Enn. IV 4, 30, 28-30 Lucanus, Phars., VI, 443-4

Enn. II 3, 9, 31-39 Seneca, Ad Luc., 41, 5

(Cfr. V 1, 2, 20-22).
Z?««. V 8, 10, 41-45 Anonimi, de Sublimitate, XVI, 2

Enn. V 5, 3, 9-13 Apuleius, Met., XI, 8-12

Enn. I 4, 8, 1-2 Marcus Anton. Aur. (ed. W. Thei-
ler, Zürich, 1951), VII, 33, 1

(p. 160-161)

Enn. Ill 2, 17, 12-16 Id. XI, 18, 4 (p. 264-5)
Id. XI, 18, 24 (p. 268-9)
Id. XII, n a, 1 (p. 282-3)
Id. IX, 4 (p. 208-9)

Enn. Ill 2, 8, 26-28 Id. IX, 38 (p. 222-3)
Id. IV, 26, 3 (p. 84-5)

Enn. I 4, 7, 19-21 Id. IV, 48, 1 (p. 94-5)

Enn. Ill 2, 11, 13 Id. IV, 42, 4 (p. 142-3).
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CONCLUSIONE

Abbiamo mostrato un certo numero di testi poetici ai

quali Plotino pin o meno direttamente e piü o meno verisi-
milmente potrebbe essersi riferito. Che un poeta sia citato
giä da Piatone o da Aristotele, questo non prova, di per se,
che Plotino non abbia avuto conoscenza diretta della fonte.
Ch'egli trasformi a suo modo la fonte sino a lasciarne solo

una fievole eco, questo e dovuto al grande potere di assimi-
lazione e alia forza della personalitä di Plotino. Ma non si

puo negare a Plotino una conoscenza letteraria anche piü
completa di quella che pote ricevere nelle scuole di Alessandria

e nell'ambiente. Non era, si, un maestro di retorica,
ma era un uomo completo. In tutti i casi, Plotino e di per
se stesso tin temperamento poetico e, piü dei testi riportati
o imitati o parafrasati o semplicemente accennati non fosse
altro che per una parola o un giro di frase, importano le sue

pagine poetiche. Su queste i filologi non si sono fermati
abbastanza e i comuni lettori mal riescono a sceverare dalla
selva enneadica queste pagine immortali che sembrerebbero
cadute dalla penna di Platone. Si e fuorviati dagli stessi

titoli enneadici e porfiriani che sono solo una vaga traccia.
Ne la traccia risponde ai trattati, ne i trattati alia traccia.
Ma nella diatriba enneadica — che e un tipo a se stante — la

poesia e versata a piene mani. Non la poesia dei poeti, ma
la poesia in se quale categoria eterna. Come a proposito
dell'arte bene ha detto il De Kayser che Plotino ha elaborato
una teoria non di un'arte ma dell'Arte, cosi, in questa nostra
ricerca, ci siamo convinti che Plotino non e un Plutarco che
riversa una filatessa di testi, ma e uno spirito poetico che

sente la poesia del mondo, ha l'entusiasmo per la filosofia e

per i suoi dei — i divini, beati filosofi, Platone sopratutto —
come Lucrezio.
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Poeta, dunque. E s'interessa al poeta, nell'atto del suo
creare. Alia Bontä, all'Unitä, all'Essere, al Pensiero, va
aggiunta la Bellezza e la Poesia. Dio era paragonato al Poeta,
nel trattato di Origene o~i povoi; toxyjty)? o ßamXsu?. Non
e la mitica Moira che assegna le sorti. E Dio stesso autore
del dramma dell'universo (ppay.iy.~oc, Xoyo? sit;, sywv ev

aÜTw rcoXXa? [xtr/yp), autore della sinfonia dell'universo
avente i suoni gravi e i suoni acuti (III 2, 16, 36. 41). L'esi-
genza metafisica dell'unitä ha un suo corrispondente este-
tico: il simplex dumtaxat et unum della poetica oraziana

(III 2, 17, 74).

AL DI LA DEL MITO E DELLA POESIA

Il Silenzio

Plotino dice: « Un musico tratta la sua lira finche gli e

dato usarne; altrimenti, o la muterä con un'altra o rinuncerä
non solo ad usare quella lira, ma si asterrä proprio dal suonare
piü oltre su di una lira, poiche ha ben altro da fare, senza la

lira; e non badando neppure che essa gli giace dappresso,
cantera senza accompagnarsi a strumento alcuno » (I 4, 16,

23-27). Mito e poesia sono come due cetre diverse. Plotino
le ha usate, ma senza crederle indispensabili. Tra le armonie
mute e le armonie manifeste, egli preferisce le prime che

sono, del resto, la fonte delle altre. £ d'accordo con Eraclito
(appoviT) a<pav7j<; (pavspvjt; xpsiTTOv1); prelude a Keats:

Heard melodies are sweet, but those unheard

are sweeter; therejore,ye sojt pipes, play on;
not to the sensual ear, but, more endear'd,

pipe to the spirit ditties oj no tone.

1 Diels, Vorsokr. I, p. 162, 10; 22 B 54 Enn. I 6, 3, 28-29: Ai 81

appovtai ai ev rat? tptdvca? al a9avet<; rac; qpavspai; Ttoi^aaaat...

21
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Canti senza cetra. Musiche senza parole. Silenzio. L'estasi e

una filosofia senza mito, senza poesia, senza parola. La
filosofia del silenzio. Nelle Enneadi la invocazione del silenzio

e continua. Chi non ricorda la pagina mirabile che commosse

Sant'Agostino e i mistici di tutti i tempi

"Hcru^ov 8s ai>f 9j scttco [xtj [tovovto 7t£pixEUi.svov ow[ia xal
6 tou ad)[xaT05 xXiiSwv, äXXa xal Ttav to TOpiE/ov' rpriyos piv
yv}, fpxr/pq 8s OaXacrcra xal avjp xal auxo? oupavo^ apislvcov.

(V i, z, 14-17)-

« Si cui sileat tumultus carnis, sileant phantasiae et aquarum
et aeris, sileant et poli, et ipsa sibi anima sileat et transeat

se non cogitando...
(Confessiones, IX, 10, 25).

La stessa armonia delle sfere « tantus et tam dulcis sonus »

(Cicerone) ha un senso puramente metaforico, per Plotino;
«le anime degh astri sono beate in se, in virtu della loro
aspirazione all'unitä, e son proprio come corde di lira che

mosse concordemente cantano una armoniosa canzone»
(TV 4, 8, 50). Ma e un concerto silenzioso. Non c'e la Sirena
di cui parla Platone, descrivendo il fuso delle Parche (Resp.

X, 617). II silenzio cosmico e la facile e creatrice contempla-
zione dell'Anima e somiglia all'anima di un grande albero
che ne governa la vita, senza travaglio, tacitamente (anovcoc,

atj;6(pwiIV 3, 4,27)-
V'e nell'universo trna potenza e un ordine mirabile,

perche per una via segreta e nascosta, tutto risponde a una
divina giustizia, e ognuno va al suo posto come se fosse

tratto da corde. Solo il saggio vi arriva liberamente.
Uno dei piü grandi poeti della mia terra ha espresso

mirabilmente Pinfinito del silenzio. E Giacomo Leopardi,
un neoplatonico del sec. XIX. Io ho gravi ragioni per cre-
derlo lettore amoroso delle Enneadi perche ho trovato nelle
sue poesie e nelle Operette morali molti tratti plotiniani. Nel-
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l'ldillio « L 'Infinito » sembra commentare liricamente l'alta
filosofia del silenzio:

e sovrumani

silenfi e projondissima quiete
10 nel pensier mi fingo ; ove per poco
11 cor non si spaura. E come il vento

odo stornir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sowien I'eterno...

All'eterno anche Plotino giunse per via di silenzio come
Pascal. II rumore — dice lo Schuhl — e connesso all'alteritä.
II silenzio dell'Uno si ruppe con la caduta nella dualitä e

nella molteplicitä. Bisogna ricostituirlo. Plotino e un creatore
di silenzio, di poesia, di contemplazione, di beatitudine.
Certamente alia base delle sue astrazioni c'e un'immagine
viva. Egli pose attenzioni ai grandi alberi, alle fonti, ai mari,
alle stelle. Leggendo quest' antico m'e tornata in mente
l'immagine di Cecov nella novella Lo studente. L'unimatä
e come una catena che valica tutti i tempi, tutti gli spazi.
Basti che tu ne tocchi un capo e la vibrazione si trasmette
come un brivido, all'altro capo. Ma la immagine, o amici, non
e usata la prima volta da Cecov. E di Plotino, IV 4, 41, 1-6:

Kai yivsTai. to xaxa tyjv zx>yy^> oupTCaGoo? pepou? [xepst.

yevopsvou, wcttcsp sv pua vsupa TexajaevY)- xi.v7]0eicra yap sx

too xaTco xal avco Ijzi tt]v xiv7]aiv. IIoAAdx^ 8s xai d.XX7)<;

XLV7]0£LCJ7]t^ dXX>) olov aLtT07)(jLV xaTa aupnpcovtav xai xw
Ö7XO pua 7]ppoo0ai appovia.

Plotino attinse alle sue fonti. — Ma poi fu fonte lui stesso

e, come dice Dante, un fonte

che spande di parlar si largo fiume.

La sua onda, fresca e pura, entrö nel gran fiume cristiano
e umano. E molti, coscienti, vi attinsero. A integrare, occor-
rono altri Entretiens\ Plotino come fonte.
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DISCUSSION

M. Harder: Pater Cilento hat sein Thema mit einer Wärme
und einer inneren Beteiligung angefasst, die wir alle aus seiner

bewunderungswürdigen Plotinübersetzung kennen. Die Diskussion

seines Vortrages ist freilich besonders schwierig, weil es

naturgemäss eine Fülle von einzelnen Stellen behandelt und in
Zusammenhänge einstellt. Man darf vielleicht zwei

Hauptgruppen bei der Betrachtung unterscheiden: die auf Dichtung
und Dichter bezüglichen Stellen lohnen eine mehr philologische
Betrachtung; wo der Mythos berührt wird, ist das Philosophische
hereingezogen. Schon die blosse Zusammenstellung dieses Materials,

die uns P. Cilento gegeben hat, erinnert daran, dass sehr

viele Dinge für Plotin als Ausgangspunkte gegeben sind — Dinge,
auf die wir gemeinhin viel zu wenig achten. Was das Philologische
betrifft — also die Dichter-Zitate — so sehen wir Plotin auf der

Höhe der zeitgenössischen Bildung. Der Homertext steht ihm mit
vollkommener Freiheit zur Verfügung, sodass sich ihm oft in ganz
abstrakten Zusammenhängen ganz konkrete Homerzitate einstellen,

die der Sache ein Licht und eine besondere Farbigkeit geben.
Viele von den Dichterzitaten, die P. Cilento berührt hat,

waren zuvor schon agnostiziert; unter den neuen Funden ist

nun aber eine Stelle der näheren Betrachtung bedürftig: II 9,

9, 22. Es heisst dort: aXXa xod atixol avwbev icpopüvTSt;, oi
pijiSlw? ama?, <pY)cuv, dTuo<peiS^ovxai Ttpo? <xv0pcoTt«v... « Sie,

die Götter, entgehen leicht den Vorwürfen, die von Seiten der

Menschen kommen, denn sie führen alles in Ordnung von
Anfang bis Ende herab ». Die Worte pvjiSlcoc; dbro<pebi;ovTai

in Verbindung mit dem cpTjolv weisen auf ein Zitat, was auch

Henry-Schwyzer in ihrem Apparat feststellen: «locus auctoris
nobis ignoti». — Nun führt Pater Cilento einige Theognis-Verse
an, neben 833/4 und 687/8 vor allem 1033/4:

0swv 8' eippappeva Stopoc

oux av pipSlax; 0vt)t6i; dcvvjp Ttpocpuycx.
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Sicher entspricht dem Ausdruck 0ecov 8' sippappiva Swpa bei

Theognis der Halbsatz bei Plotin II 9, 9, 23 poipav exacrco tyjv
TcpotJ7)xou(7av SiSovTep xava äpcxßap ßicov toü; 7upou7t7)pypsvoi<;

äxoAou0ov... Es steht zwar hier nichts davon, dass die Götter
den Vorwürfen leicht entkommen werden — dcTtotpeü^ovxa!. —
Dies Stichwort, auf die Götter bezogen, fehlt in dem von
P. Cilento angezogenen Text. Trotzdem scheint mir dies

Dichterzitat der plotinischen Formulierung ausserordentlich nahe zu

kommen, und ich bin geneigt, diese Identifizierung
anzuerkennen.

Nun ist natürlich sehr überraschend, wenn Theognis unter
den « Quellen», also unter den Plotin von Hause aus zur
Verfügung stehenden Dichtern erscheint. Das liess mich gleich auf
diese Stelle achten — denn im Übrigen beschränkt sich der

Kreis der Dichtung, über die Plotin verfügt, auf altes Epos,
Tragödie und ein paar sogenannte Lyriker — aber das sind meist

Verse, die wie das berühmte Simonides-Zitat aus Piaton zu
entnehmen waren. Hiergegen haben Sie einen Protest eingelegt und
haben ausgeführt che non sia Piatone ma sia Plotino stesso.

Ma come si puö stabilire questo Che non abbia trovato questa
citazione Teognidea in Piatone e sicuro — ma che abbia letto il
poeta stesso, mi pare difficile a provare.

P. Cilento: Alia scoperta di questa fönte (II 9, 9, 22) eran
volte tutte le mie speranze. Ii cp-yjatv non puö, questa volta, aver

per soggetto Piatone, perche l'espressione e ionica; ma e segno
certo di una citazione. Dobbiamo limitarci alla letteratura ionica,
a cagione del pTpSiwi;, owero cercare, dove che sia, persino tra
i cori tragici, il concetto, ed appellarci a un confuso ricordo di
Plotino Se cominciamo da Omero, troveremo giä un vago
sentore di questo testo in Od. I, 32 lä dove Giove osserva che

gli uomini sono assai facili a incolpare gli dei di quelle sciagure
che, in definitiva, sono conseguenze delle loro Stesse azioni. Non
si puö escludere che Plotino, citando a memoria, rovesci la

fräse: con altrettanta facilitä gli dei sfuggono alle umane accuse

E' una ritorsione. E Plotino usa farne. Non manca qualche
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riscontro verbale: ad otWiixq plotiniano corrisponde l'omerico
odxtocovxai,. II citato luogo di Teognide mi appare piü vicino al

concetto plotiniano della decisa affermazione della irresponsabilitä
degli dei: ouSs xt,? YjpÄv atxio? Gstov. Gli uomini combattono
invano contro gli dei. E un sacrilegio chieder conto di qualcosa

agli Immortali. E, infine (e qui il testo mi ha impressionato) il
mortale non sfuggira facilmente ai destini assegnati dagli dei:
oüx av pTjtStcd? Ttpocpuyoi. In Teognide abbiamo tutte e due le

prospettive: l'umana, la divina. Stolto l'uomo che, pesantemente,
accusa il dio. Saggio il dio che sfata facilmente la protesta degli
uomini. Non ho mancato di esaminare altre fonti, sian pure
doriche ed attiche, per trovare un concetto analogo. Nulla. Certo

non vorrei affatto insistere su questa derivazione; e riconosco
che non si tratta, comunque, di una conoscenza diretta. Ma non
potevano i versi sentenziosi del poeta gnomico esser passati a

proverbio Anche a noi accade di capovolgere i proverbi, di
contaminarli l'uno con l'altro, di trasporli o rovesciarli. 6 nel

genio di Plotino questo modo di usare liberamente di ogni fonte.

Quanto al resto, ho parimente coscienza che molti tra i testi da me

riportati non sono piü che loci paralleli, semplici coincidenze e

non fonti letterarie. Cosciente come sono dei limiti tra filologia
(scienza) e letteratura (arte), offro alia discussione una messe di

testi, ma credo che si tratti assai raramente di « fonti» in senso

stretto: va da se che Plotino fu esperto di poesia e di letteratura,
ma non fu certo un alessandrino. Non fu, soprattutto, un retore.
Se Omero fu universalmente imparato a memoria dai fanciulli,
non comprendo come si possa dire che anche la conoscenza di
Omero venisse a Plotino per l'intermedio di Platone. Perche

negare la conoscenza diretta del poeta sovrano e degli altri poeti
a uno che fu, lui stesso, poeta

M. Theiler: Ich kann nicht Substanzielles zufügen, muss aber

doch sagen, dass mich Herr Cilento sehr beeindruckt hat mit
dieser Zuweisung. Er hat ja gleich nachher noch eine Theognis-
Stelle genannt, die insofern interessant ist, als sie für die Lesart
Plotin III 2 [47] 5, 7 von Belang ist: soll man crüpicpopa oder
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erupt(pop d lesen Beides gibt 2unächst einen Sinn; ich glaube, die

Parallele von Pater Cilento entscheidet tatsächlich endgültig für
crupcpopa, und der Zusammenhang ist doch wohl klar, sodass das

Bedenken, ob Theognis als dem Plotin vorschwebend angenommen

werden kann, damit dahinfällt. Das ionische pipStaip weist
auch metrisch auf ein episches Zitat. Natürlich haben wir viele

Epen verloren, auch solche aus dem Kreise des Plotin, von denen

wir Proben in der Vita haben. Aber deutet auf eine alte

autoritative Stelle. Dass diesmal kein Plato-Zitat gegeben wurde,
merkten die Höhrer an der Form. Also auch in dieser Kleinigkeit
möchte Pater Cilento Recht haben. Die Frage ist, ob er auch in
der grossen Sache recht hatte; aber davon will ich jetzt nicht

sprechen.
M. Schwy^er: Ich glaube, auch im Namen von Pater Henry

sprechen zu dürfen, wenn wir als Editoren des Textes Pater

Cilento für seine Beiträge die grösste Dankbarkeit bezeugen,
und zwar nicht bloss wegen der Stelle II 9, 9, 22, deren Zurück-
führung auf Theognis mich bis jetzt noch nicht überzeugt hat,
sondern auch wegen der vielen andern Stellen, die Pater Cilento
erhellt hat. In einem Punkte gestatte ich mir, vom Referenten
abzuweichen. Die Vertrautheit Plotins mit dem Texte aller dieser

Dichter scheint mir unwahrscheinlich. Sicher hat er das Simonides-

Zitat in III 3, 6, 17 aus Plat. Prot. 341 e geholt. Aber selbst

Homer, den er doch wohl präsent gehabt hatte, bezieht er
manchmal aus Piaton. So geht toi ysveocc; V 1, 7, 27
über Plat. resp. 547 a auf Horn. Z 211 und otzosc, §y] 7rp<MT0v

je in III 7, 10, 7 über Plat. resp. 545 d auf Horn. II 113

zurück. Eine Stelle aus der Melanippe des Sophokles (Plot. I 6,

4, 11) stammt aus Aristot. eth. Nie. E 3, 1129 b 28. Ähnliches

gilt auch für die Vorsokratikerfragmente. Obschon wir drei
Heraklit-Zitate nur noch aus Plotin gewinnen können, dürfen
wir uns doch nicht einen Plotin vorstellen, der noch einen

Heraklit-Text in Händen hat. Dass sogar eine Aristophanesstelle

von Plotin zitiert wird, nämlich Vögel 1576 in II 9, 3, 20, hat

Harder, Gnomon 24, 1952, 182 entdeckt. Doch auch hier möchte
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ich bezweifeln, dass Plotin Aristophanes wirklich gelesen hat.

Schwierig ist es manchmal, die Grenze zwischen Zitat und

poetischer Diktion zu ziehen. Poetische Floskeln können dem

Autor auch einfliessen, ohne dass er sich ihrer Herkunft
immer bewusst ist.

P. Henry: Seul un poete-ne comme le Pere Cilento pouvait
nous rendre present Plotin poete. Cette poesie, vous l'avez

montre, est liee ä son elan metaphysique et vous avez admirable-

ment marque que c'etait, en fin de compte, dans le silence de la

contemplation qu'elle debouchait. Je ne connais aucun ouvrage,
aucun article qui nous ait revele cet aspect de Plotin. Vous nous

presentez un Plotin plus humain, voue sans doute a la pensee,
au Logos, mais attentif avant tout a l'inexprimable.

Vous avez parle de VEros. Je voudrais signaler un texte qui
me surprend, parce qu'il sort des categories habituelles de Plotin.
Dans la conclusion de VI 8 [39], oü il decrit l'Un en termes tres
fibres et tres humains, il dit de lui xal epacrpiov, ce qui est normal,
mais il continue xal spot; 6 afixcx; xal autoo epco? (15, 1), ce qui
dans le vocabulaire et dans le style de Plotin, si proprement
extravagant: l'Un non pas objet d'epux; mais sujet d'spox;. Tout
le contexte est etonnant, mais ce mot plus encore que le reste.

M. Dodds: I should like to say how much I admired Father
Cilento's very sensitive and delicate study of the difference

between the Plotinian use of myth and the Platonic; I thought he

handled the subject beautifully. And I should like to ask one

question, about the derivation of the two views of the « double
Heracles» which Plotinus presents at the end of I 1 [53] 12.

Father Cilento quoted it, but he did not discuss its origin.
Plotinus first says that Homer appears to split Heracles into
s'tScoXov and auTO?, and then offers a different, symbolic
interpretation, which seems to be his own—at least I have not come

across it anywhere else. The other view is found in an earlier

essay, IV 3 [27] 27, and in Plutarch, de facie 944 f, where Homer's
aÜTO?, is explained as the vou? and his el'ScoXov as the lower soul
olov 'iyyy\ xtva ßloo xal ovelpaxa 8ia<puXaTT0ucra. I think the Plo-
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tinian passages and the one in Plutarch must have some connection;

but a direct borrowing from Plutarch seems improbable.
If Heinze was right in holding that the whole of the myth in the
de facie goes back to Xenocrates, then Xenocrates might well be

Plotinus' source also; Heinze's thesis has, however, been doubted
in recent years, e.g. by Hamilton {CI. Quart. 28, 24 ff.). Cumont

thought that not only is this interpretation Pythagorean but the

Homeric passage itself is a Pythagorean interpolation {Lux
Perpetua 190); but for the last I find his grounds a little weak.

I should be glad to know Cilento's opinion.
M. Dörrte: Ich möchte Herrn Padre Cilento meinen herzlichen

Dank für diese wirklich reichhaltige Untersuchung aussprechen 1

Nun möchte ich aber versuchen, von folgendem Gesichtspunkt
eine Variation beizutragen, die vielleicht fruchtbar werden kann:
wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Dichtung, die

Plotin vorlag, für ihn scharf in zwei Gruppen zu scheiden war.
Die eine, von der er überzeugt sein musste, dass ein für alle

Zeiten gültiger Wahrheitsgehalt in ihr enthalten ist, und die

andere, die nicht vom unvergänglichen Logos erfüllt ist, und die

darum mehr und mehr in Vergessenheit versinkt. Der ersten

Gruppe ist auf jeden Fall Homer und die orphischen Gedichte
zuzurechnen. Von den Orphika war man überzeugt, sie seien

ebenso alt oder womöglich noch älter als Homer; so gelangten
auch diese Gedichte zu jener Hochschätzung, die man allem

Uralten zubilligte. Später sind dann die Xoyt,a in gleicher Weise

gewertet worden. Nun wird man bei der Auswertung dessen,

was Plotin der alten Literatur entnahm, ein gutes Stück
weiterkommen, wenn man sich diese Frage vorlegt:

Wo stand Plotin vor der Notwendigkeit, sein eigenes Denken
mit dem Logos, der aus den uralten Schriften spricht, in Einklang
zu bringen Und wo bringt er literarische Anspielungen als

gelegentliche Illustrationen oder Beispiele an, ohne zugleich die

Autorität des unabänderlichen Logos in die Waagschale zu
werfen — Das Letztere gilt gewiss für alle die zahlreichen

Übereinstimmungen, die Padre Cilento mit Theognis, den Tra-
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gikem usw. nachweist — kurz mit allen Dichtungen, die nicht im
eben skizzierten Sinn als archaisch und zugleich kanonisch galten.

Von diesem allgemeineren Gedanken aus möchte ich auf
ein an sich winziges Detail hinlenken: das ist die Stelle, die
Padre Cilento aus dem Sophokles notiert, OC 1381/82

sürep ecmv yj 7raXahpaTo<;

Aber; £uvs8po<; Ztjvcx; tx.py_a.ioic, vopoi,q.

Diese Verse hat Padre Cilento vollkommen richtig mit Plotin V 8

[31] 4 in Beziehung gesetzt; freilich muss man dort den weiteren
Zusammenhang, etwa Zz. 35-45 hinzunehmen. Der unzweifelhafte

Anklang, der hier besteht, darf nun aber nicht einfach notiert
werden, ohne dass man sich klar macht, dass für den Platoniker das

Verständnis notwendig von Piatons Nomoi IV 716 A her begründet

wurde: o psv Srj 0eoq, cocncep xal o iza~kaibq Xoyo?, «pyt)v
ts xal tsXsuttjv xal peer a tSv ovtcov ärcdvTtov iyu>v, süOsla

Tzepaivei xava (phtriv Trspi7ropsu6psvo?' tä Se ael cjuvsTCTai.

AIxy] xfiv aTroXewropivcov tou 0slou vopou ii[ux>p6q Das ist
eine jener Kern-Stellen, die ein Platoniker stets gegenwärtig hat;
und wer die genannte Plotin-Stelle, V 8, 4, 36 ff. best, merkt bald,
dass Plotin mehr und mehr auf jene Stelle aus den Nomoi hinlenkt.
Das, was er sagen will, wird durch die Nomoi-Stelle recht exakt

ausgedrückt. Überraschenderweise weist Plotin dann aber nicht
auf Piaton, sondern auf Sophokles; das ist festgenagelt durch die

Übereinstimmung von £uvs8po<; bei Sophokles und 7cap£§po<; bei

Plotin.
Beabsichtigt ist dabei gewiss nichts weiter als eine

Illustration; es ist die Rede davon, dass die auToeracTfjuy durch ihr
crupTcpocpalvea-0ai., ihr Gleichzeitig-Erscheinen zur 7rdpe§po<;> zur
Beisitzerin des voüi; wird. Zehn Zeilen vorher war das unüber-
hörbar in den Nomoi verankert worden. Dort fiel das Wort
fiuvsTrstrOat,, womit die Verbindung zwischen Sophokles und
Piaton geknüpft wird. Dann folgte die nicht zu überhörende

Übereinstimmung des Ausdruckes &anzp 0 izakaioc Xoyoq mit
dem sophokleischen TtaXaupaTO?.
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Kurz, entweder von Plotin selbst, oder (was wahrscheinlicher

ist) schon vor ihm ist diese Nomoi-Stelle mit den Versen aus

Sophokles harmonisiert worden; dabei überhörte man, dass die

beiden Stellen ja garnicht ganz übereinstimmen, sondern wertete
alles gleich Klingende aus, um — wieder einmal — bestätigt zu
finden, dass der Logos stets sich selbst gleich sei.

Zugleich fand hier Plotin (oder sein Vorgänger) in den

Sophokles-Versen ein Bindeglied zwischen Piatons Wortlaut in
den Nomoi und einer Vorstellung, die schon Xenokrates in Worte
gekleidet hatte: nach ihm ist Aix.7] (die Sophokles als Beisitzerin
des Zeus rühmt) das zweite Prinzip neben Zeus als dem ersten

(Xenokrates, fragm. 2; vgl. P. Boyance, « Xenocrate et les Orphi-
ques», Revue des etudes anciennes, 50 (1948) 218-231), — und
natürlich kann das zweite Prinzip immer nur x«t« pipyjcriv, in
der Imitatio zum ersten Prinzip stehen. Es hat sich hierüber wohl
eine eingehende Diskussion entfacht, sodass ein Belesener die

Sophokles-Stelle zur Erklärung mit herbeizog. — Ich möchte nur
davor warnen, die Sophokles-Stelle so, als wäre sie unmittelbar
von Plotin gelesen oder herangezogen worden anzusehen, man
muss zum Verständnis dazwischen noch Nomoi IV 716 einschalten.

M. Dodds: This business about A ixyj ^fiveSpo<; or 7tdpe&po<;

appears also, does it not, in other texts of the fourth century
I seem to remember the speech which is not by Demosthenes

against Aristogeiton mentioned also this relationship of Aixrj
and Zeus (Dem. 25, 11). « Orpheus» is there cited as authority
for it; but whether we should call it« Orphic» or not, it is surely
in any case a commonplace of the period.

M. Dörrte: Ja «commonplace» gewiss, denn die

Übereinstimmung besteht schon zwischen Piaton und Sophokles;
sicher also schon ein Gemeinplatz schon im ausgehenden vierten

Jahrhundert wie Demosthenes bezeugt. Haben wir in einer

orphischen Schrift eine Parallele

M. Dodds: I believe we have Hymn. Orph. 62, 1 ss.

P. Henry: Vous nous avez invite ä nous exprimer sur un

point central de votre expose: l'utilite de rechercher les sources.
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Si je ne me trompe, vous partagez l'idee de M. Harder que la

recherche des sources est presque un mythe et que l'entreprise
n'est pas sans danger. Je ne sais si, pour la defense meme de nos
Entreiiens, je ne dois pas signaler que cette recherche philologique
a fait apparaitre, dans votre expose encore, l'extraordinaire

originalite de Plotin. C'est par contraste que l'etude de ses sources

nous fait reconnaltre le genie propre d'un auteur. La meme chose

peut se dire des successeurs de Plotin, un Augustin par exemple,

par rapport a Plotin lui-meme. Ce n'est pas la premiere fois que
la recherche des sources d'un auteur est consideree comme
l'abaissant. Je crois au contraire que, presque chaque fois, le

caractere specifique de cet auteur apparait plus nettement. L'erreur
serait de croire qu'il n'est que la somme de ses sources, parce que

par la-meme nous le reduisons ä neant, comme vous l'avez dit
dans une formule heureuse. De sorte que, sur ce point, je me

sens tout a fait d'accord avec M. Harder et avec le Pere Cilento.
M. Harder: Wenn ich alle diese Stellen betrachte, die Pater

Cilento uns zusammengestellt hat, so komme ich zum Eindruck,
dass Plotin doch eine sehr lebendige Beziehung zur griechischen
Poesie hatte. Wenn man mit Mark Aurel vergleichen wollte,
mit dem einzigen, mit dem man ihn hier vergleichen könnte,
so wäre doch gewiss festzustellen, dass eine derartige Fülle

von Poesie dort nicht entfernt anzutreffen ist. Aber da wir das

Glück haben, einen Kenner Mark Aurels unter uns zu haben,

möchte ich mir gestatten, Herrn Theiler darüber zu befragen.
M. Theiler: Das ist sicher nicht der Fall, denn er hat nachweislich

seine poetischen Zitate aus Sammlungen übernommen, hat
ihnen gewiss gelegentlich einen spiritualisierten Sinn gegeben.
Pater Cilento hat trefflich herausgestellt, wie die Worte bei

Plotin einen neuen Klang bekommen in einem ethischen oder
überethischen Zusammenhang. Wundervoll hat er dargestellt die

Sehnsucht, das Heimweh, das Gefühl des Unendüchen und doch
eben dann das schliessliche Zentrieren in einen innern Punkt.
Selbst also Platonopolis hat er als einen Mythus der Seele aufgefasst.
Etwas übertrieben könnte man sagen: er hat den Mythus des
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Plotin uns dargelegt; aber es ist berechtigt einmal diesen mythischen

Plotin mitzubetrachten, wo unsere Entretiens bis jetzt mehr
die andere Seite, wie er sich als Philosoph der Kaiserzeit an eine

grosse Tradition angeschlossen hat, hervorgehoben haben. Ob
die letzte Wahrheit vielleicht in der Mitte hegt, kann man sich

fragen. Aber es wäre schade, den grossartigen Eindruck, den

Pater Cilento erweckt hat, durch den Schein einer Zweifelsfrage
zu verdunkeln.

M. Armstrong: I should like to associate myself with what
Mr. Theiler has just said. I think he has, perhaps come nearer
than any of us to expressing what is really valuable in Father
Cilento's paper, that in it which perhaps did not bulk very large
in the discussion because it is not something one can easily
discuss, but to which we shall return all of us again and again
in the years to come when we are studying Plotinus. I would
like perhaps to add this: that though I understand and sympathize
with Father Cilento's reasons for omitting what he calls admirably
with Brehier the dynamic images, in a way I regret this because

it is in them that the personal poetry of Plotinus, to me, reaches

its highest expression. If I had to produce evidence to any
sceptical hearer or reader that Plotinus was in his way a poet
and a great one, it is I think, to the great dynamic images that
I should direct him, the image of the dancer, or the image of
body in soul like the net in the sea, which has always seemed

to me one of most amazing imaginative achievements.

P. Cilento: Per me Platonopolis ha un valore puramente sim-
bolico. E nient'altro che un simbolo, come la «cittä» di Sant'A-

gostino. Porfirio (Vita Plot. 12, 1-12) dice: «molti cortigiani
per invidia o per qualch'altro motivo impedirono l'esecuzione del

progetto ». Pensate voi che si trattasse di un progetto veramente
concreto e reale

M. Harder: Ciö ch' e chiaro per un uomo intellettuale, non
va bene spesso per i cortigiani. Credo che la cosa ha molto
valore storico; ma mi pare che l'imperatore abbia detto di no.

P. Cilento: Per me, Plotino non aspettava questo consenso.
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M. Harder: Ein Anzeichen dafür, dass der Plan konkrete
Gestalt gewann, erblicke ich in der Ablehnung durch den Kaiser
Es war ja nicht nur so, dass da ein Zirkel Piaton treiben — und

etwa in symbolischer Form sich eine politeia nennen wollte — das

brauchte der Kaiser nicht abzulehnen. Die Schenkung von etwas

Land war etwas ganz Alltägliches für jene Zeit. Wenn Plotin
darum bat, etwas Land zu bekommen, so war das eine Kleinigkeit,

gesehen von den Verwaltungspraktiken des kaiserlichen
Hofes aus. Deswegen stehen hinter der Tatsache der Ablehnung
Bedenken ernsterer Art. Ich komme immer wieder darauf zurück:
es war ein Kreis von Senatoren, der Plotin durchgesteuert hat

durch diese irdische Welt — und es wird dieser Kreis von
Senatoren gewesen sein, die auch dies Unternehmen — die Platono-

polis — äusserüch und organisatorisch stützen wollten. Und als

erklärter Feind des Senats gab Gallien seine Zustimmung dazu

nicht. Porphyrios spricht aus, dass sie dort den Acker bebauen

wollten — wenn Wilamowitz das so versteht, man wollte dort
eine villeggiatura einrichten, so ist das, gemessen an dem Ausdruck
im Griechischen, zu wenig. Man müsste es sich vorstellen als ein
heidnisches Kloster mit angeschlossener Landwirtschaft — und
einen solchen Stützpunkt wollte der Kaiser den Senatoren,
denen er misstraute, gewiss nicht zugestehen.

P. Henry: II serait interessant de relire un chapitre sur

l'avoc^topsiv du Pere Festugiere dans son livre sur la religion
personnelle chez les Grecs (Personal Religion among the Greeks,

Sather Lectures, 1952, Berkeley, 1954, p. 59 sqq.). II montre
qu'ä partir de l'epoque imperiale, en dehors aussi des cercles

stoiciens, un lien etroit est perju entre le fait de se retirer de la

vie publique et le fait de se retirer spirituellement ä l'interieur
de l'äme. Se retirer de la vie politique c'est en meme temps la

condition d'un recueillement interieur. M. Harder parlait de

monasteres paiens. Dans un rapport sur les recents Travaux

neoplatoniciens au Congres Bude de Tours et de Poitiers de 1953

(voir Actes du Congres, 1954, p. 240) M. Courcelle signalait que
les communautes de philosophes neoplatoniciens pouvaient avoir
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prepare le succes, ä Rome, de communautes monastiques chre-

tiennes. Ce sont deux eclairages sur cette question de « monasteres

paiens ».

M. Hadot: II peut etre interessant de rappeler que M. Theiler
avait dit dans sa conference que tout l'aspect politique de Platon

est absent des Enneades.

P. Henry: Oui, mais fonder Platonopolis, ce serait se retirer de

la vie politique dans des conditions ideales, monastiques, comme
dit M. Harder. II n'y a pas contradiction, au contraire.

P. Cilento: AI ringraziamento che devo per tutti i contributi
farö seguire, ora, alcune osservazioni. Non potevo discutere i
passi citati senza risparmio e perciö sono grato al Signor Dodds

per la indicazione del passo plutarcheo (De jack 944 f) che serve

a illuminare i passi plotiniani su la figura duale di Heracles e

plurale di ogni uomo che viene al mondo (I 1, 12; IV 3, 27 e 32;
VI 4, 16). E il problema della verace essenza dell'uomo. II vero
«io» e l'anima, per Plutarco come per Plotino. Noi dobbiamo,
a questa preziosa segnalazione del Dodds, la probabile fonte di

un altro luogo plotiniano (I 1, 1) che di solito si fa risalire solo
ad Aristotele (De anima, I, 4, 408 a). Ma qui anche Plutarco, che

io consulto nella recentissima edizione curata da Cherniss ed

Hembold, esprime lo stesso concetto di Plotino (Plutarch's
Moralia XII, Loeb, 406/1957): aux6<; xe yap Ixacxo? 7)pwv
ot> bupo;; ecmv oüSe tpoßo? ouS' £7«0upia. Questo testo, come
Cherniss nota, somigha all'inizio delle Enneadi. E grave oggetto
di meditazione teologica l'espressione plotiniana su l'Uno, che

P. Henry cosl acutamente richiama: xal spacrpiov xal epex; 0

aüxo<; xal aüxoö spo? (VI, 8, 15, 1). Siam pur sempre all'amore

greco, di se stesso, non all'agape, cristiana, dell'altro. Nel capitolo
seguente l'oggetto dell'amore e piü chiamare accentuate olov
eaurbv ayaxYjcjai;. Oltre a questo, il P. Henry ha toccato il cuore
dell'argomento e, per cosi dire, la ragione stessa del nostro

convegno, con le sue riflessioni sul«limite delle fonti»: « L'erreur
serait de declarer qu'un auteur est equivalent ä ses sources.»
Sono pienamente d'accordo con lui. II mio dubbio, se mai, era
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teorico: e questi stessi Entretiens lo dissolvono interamente. Se ho
richiamato a fönte della immagine della «rete nel mare» (IV 3,9) —
che, d'accordo con il Signor Armstrong, trovo intensamente

poetica — una espressione euripidea {Pap. Oxjr. VI, p. LVII,
v. Suppl. Eur. V, Arnim, p. 59), io ho creduto solo di mostrare
attraverso le espressioni parallele e indipendenti del poeta e del

filosofo, che la concezione plotiniana delTanima che tiene il
mondo alto nelle sue braccia aveva un precorrimento poetico,
in virtü di quella plotiniana unitä delle anime che Gcethe chiamerä
affinitä elettive. Null'altro. A completare la mia concezione del

mito plotiniano vorrei accennare a Platonopolis {Vita, 12). Non
sembri paradossale ch'io ne neghi la consistenza storica e ne
faccia una figurazione mitica checche ne dica Porfirio. Anche

qui c'e, dietro, Piatone. Deila cittä platonica Jaeger fa, in defini-

tiva, un mito: mito che adombra una riforma morale. La riforma
politica sarebbe venuta, se mai, dopo, cioe in una nuova societä

capace d'innalzarsi a quell'idea, in una societä di cittadini filosofi.
A me sembra che lo spirito della Politeia sia in questo testo:
Capisco, disse; tu vuoi accennare alia cittä che esiste solo nei
nostri discorsi; giacche credo che non esista in nessun luogo del

mondo. Ma ne esiste forse un esemplare nel cielo, per chi voglia
contemplarla e governarsi in conformitä di esso. Del resto poco
importa se la nostra cittä esiste o esisterä dove che sia; certo e di

questa soltanto, e non di nessun'altra, che egli si occuperä
{Resp. 592 ab; cf. La cittä platonica di Giovanni Pugliese Carratelli
in «La parola del passato » I, 1946, pp. 6-21).

22



^ -

.X -

..=• -

-=**.to -'.-3u—. tSfifa -

-
I -_ - ; - ,i " -;1

v<^¥3
^5 i--P;* * ', "= r -_1- .A '

i a 1 £ fc_

-r'
I IC= _

_-S |_«a - IVs,;

- 1

' i^T-^ ^T,- -'jaX'i=£ -' * •— ,-.y --.: '?vj- t-'_r3,^a
-= - -Äv^> is ^V"~; f • '' '•''" '•- ,1f 3 X-;

—'x-X; _p r,;.- s£>

f^yi'.. '^-%-zPi <j, •" &>*• '-u i-,; iiC1- "i
&=" * Xr,-, ___- - >v r--£-:af

iV =' p^rr J, Ml -.p*^^~-
M,.°rL iniox*4***

L.V, '—

: tf.' ^V'v«^& - ~^r:'iJ^
' - mX]

i£»£-'"-*1^0 «*<£-
«£$>• fi j>Y:=r<v2vgy l -, "lyp^-väi '• !,- ^ ».ijK rröE^XV]^fcäSj.'.j. SU-äsf^

rt/3'-^ !fw?"«5_®S_f -.y..;»*£: *7^ -p^/, TJL-il- I V'X

-jfäs&etfvr
sMfaeg.

rit«<iss i£:j
1. -"-3> ^ fr.y--I r%hT-fS'jlb^teJ""^rfefl "

:*-T3
." it:;' *&.

"
J

&- iXräg<XIXr^j.->: g-vf

^ (^: --i.it X-^x
'- l- '3 -~i^""

c-*.


	Mito e poesia nelle Enneadi di Plotino

