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INTRODUZIONE

Nella storia degli Entretiens della Fondation Hardt non solo
finora non compariva un volume dedicato specificamente a Cal-
limaco, ma neppure era mai stato trattato autonomamente uno
dei grandi poeti greci dell'eta ellenistica. Anzi, fra gli autori
tramandati per lo piu in frammenti, sembra di poter dire che

Callimaco fosse uno dei maggiori poeti greci non ancora preso
in considerazione in questa serie. Non e dunque un tema che

abbia bisogno di giustificazioni. Negli ultimi decenni, il panorama

degli studi sul mondo antico ha registrato una particolare
fortuna dei poeti ellenistici e in generale delle ricerche sulla
cultura di quel periodo, compresi gli aspetti che riguardano la

filologia e l'erudizione, sia come ambito intellettuale autonomo
e di primaria importanza, sia nei loro legami profondi e organici
con la creazione poetica dotta. In tale quadro, Callimaco ha gio-
cato un ruolo di primissimo piano per i nuovi ritrovamenti di
testi e per i progressi nell'interpretazione puntuale e complessiva,
nel lavoro editoriale e nell'inquadramento storico.

Da tempo e stata decisamente scartata, del tutto a ragione, la

vecchia collocazione nella posizione di 'minore e alessandrino'
(forse 'minore' in quanto 'alessandrino', in secondo piano nel
confronto con l'eccellenza dei poeti arcaici e classici), almeno in

parte dovuta alia svalutazione operata a suo tempo da C.G. Cobet.
Tale prospettiva e completamente tramontata e Callimaco ha

decisamente riacquistato una posizione di primo piano fra i

maggiori poeti del mondo antico, suscitando negli ultimi
decenni un interesse molto forte e sempre crescente. Si ricono-
sce in lui l'erede piu versatile e acuto della multiforme poesia

greca precedente, il fondatore di quella ellenistica e il principale
ispiratore della poesia dotta romana. Non si pub trascurare il
fatto che egli rappresenta uno snodo cruciale nella riflessione
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antica sulla concezione della poesia e sul fare poesia. E in pieno
corso un'approfondita riconsiderazione del suo ruolo e della sua

posizione nel sistema letterario ellenistico. Inoltre, deve essere

messo in luce il produttivo rapporto che l'attivitä artistico-intel-
lettuale di Callimaco intrattiene con gli attori della storia del

suo tempo: un'interazione complessa e mediata da sofisticati
meccanismi letterari (confrontabile per certi aspetti con quella
della lirica arcaica), che si realizza in modi ormai pienamente
riconoscibili, preludendo a modalitä romane. La complessitä
della sua figura si comprende meglio se, accanto agli aspetti poe-
tici, si considera anche che egli e uno dei personaggi centrali
nell'affermarsi della filologia e nella nascita della bibliografia.

Diversi fattori rendono dunque auspicabile un riesame com-
plessivo del tema "Callimaco". L'eccezionalita dell'opera edito-
riale di R. Pfeiffer (1949-1953), accompagnata fra l'altro dalla
riflessione nelle pagine della History of Classical Scholarship
(1968), si trova confrontata con il recente fervore di studi, anche

molto innovativi. Dopo rimportante libro di Alan Cameron
(Callimachus and His Critics, 1995), molti problemi sono piu
che mai aperti: letterato da 'torre d'avorio' o poeta itinerante,
relazioni con il contesto storico-politico, rivalutazione del

rapporto con Omero, portata del conclamato 'esiodismo' callima-
cheo, esistenza o non esistenza di un'epica ellenistica, nuovo
stile elegiaco, struttura variabile degli Aitia, il problema dei
Teichini, composizione e esecuzione degli Inni, Callimaco autore
di epigrammi (anche alia luce delle raccolte epigrammatiche
ritrovate in frammenti papiracei, fra cui il recente Posidippo di
Milano). La centralitä intellettuale di Callimaco, le ragioni della

sua particolare fortuna, il naufragio e il recupero della sua opera
come moderno problema filologico-letterario identificano il
cuore del dibattito in corso e ne riassumono le varie sfaccetta-

ture da approfondire analiticamente.
L'idea di questi Entretiens e nata ed e stata realizzata in

comune fra il sottoscritto e Luigi Lehnus, al quale e toccato
l'onere delle conclusioni nella seduta finale e in questo volume.
La formula della Fondation Hardt costringe a numeri assai
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limitati per quando riguarda la scelta dei temi da trattare nel
seminario tenuto nella villa di Vandoeuvres. Dopo una relazione
introduttiva, che inquadra le problematiche della nuova edizione
dei frammenti in corso, gli interventi sono stati dedicati agli
Inni, agli Aitia, alia posizione di Callimaco nel quadro dell'epi-
gramma ellenistico, alia filologia callimachea, alia puntuale ana-
lisi di elementi della fortuna del poeta in autori della tarda anti-
chitä, agli aspetti suscettibili di una interpretatio Aegyptiaca.
Come d'abitudine, le discussioni sono puntualmente registrate
nel volume e costituiscono un complemento essenziale della trat-
tazione. Inoltre, durante gli Entretiens il Prof. Guido Bastianini,
Presidente dell'Istituto Papirologico "Vitelli" di Firenze, ha pre-
sentato alia discussione un frammento inedito contenente un
glossario su un poeta ellenistico non identificato.

Mi prendo la libertä in questa introduzione (come ho fatto
nell'introdurre gli Entretiens) di fare una piccola digressione di
origine autobiografica. Poche settimane prima dell'appuntamento
callimacheo, gli impegni neH'ambito della FIEC (Federation
Internationale des Associations des Etudes Classiques) hanno portato
il sottoscritto (e anche il presidente della Fondation) in Brasile,
dove si terra il Congresso della FIEC del 2004. II pensiero piu
o meno cosciente al vicino appuntamento su Callimaco mi dava

evidentemente un occhio particolare, almeno in una occasione.
II grandioso spettacolo naturale delle cascate del fiume

Iguaqu, collocate in un punto di confine fra Brasile, Argentina
e Paraguay, ha fatto nascere una famosa leggenda del Sud America,

la storia di Naipi e Taroba. Nella religione degli indios
Caingangue, che popolavano le sponde dell'Iguaqu, il supremo
essere del mondo era il dio-serpente M'boi, figlio di Tupa.
II capo tribü Igobi aveva una figlia di nome Naipi, cosi bella
che il fiume arrestava il suo corso quando la fanciulla si spec-
chiava nelle sue acque. Per la sua bellezza, Naipi era votata al dio
M'boi, perche vivesse solo per il suo culto: ma un giovane guer-
riero della tribü, chiamato Taroba, si innamoro della fanciulla fin
dalla prima volta che la vide. Nel giorno della consacrazione della

ragazza, mentre tutta la tribü danzava nella festa cerimoniale,
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Tarobä fuggi con Naipi su una canoa lungo la corrente del
flume. Quando venne a sapere della fuga di Naipi e Taroba, il
dio M'boi si infurio moltissimo, penetro sotto terra e, agitando
il suo grande corpo di serpente, apri una gigantesca spaccatura,
che formö le enormi cascate. Trascinata dalle acque, la canoa
dei giovani fuggiaschi precipitö nei gorghi e scomparve per sem-

pre. La leggenda narra che Naipi fu trasformata in una roccia
sotto le cascate e Taroba fu trasformato in una palma che si piega
verso il fiume: cost gli amanti si contemplano in eterno, sotto
gli occhi del dio.

Se volessimo immaginare questa bella leggenda narrata come
un aition in stile callimacheo, ne avremmo tutti gli elementi:
e potremmo proseguire vedendola come storia metamorfica den-

tro il poema ovidiano. Ma e solo per divertimento e per condi-
videre una curiositä che ho voluto fissare qui il ricordo di una
delle tante favole eziologiche presenti nelle mitologie del mondo,
che una sensibilitä callimachea ci aiuta a capire ed apprezzare.

Franco MONTANARI
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