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TRA AUTOBIOGRAFIA E TEOLOGIA





BIBLIOGRAFIA E ABBREVIAZIONI*

Abbeloos - Lamy = Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum quod e codice 
Musei Britannici descriptum conjuncta opera ediderunt, latinitate donarunt anno-
tationibusque theologicis, historicis, geographicis et archaeologicis illustrarunt J.B. 
Abbeloos… et Th.J. Lamy…, I, Lovanii 1872; II-III, Parisiis-Lovanii 1874-1877. 

Abrams Rebillard, De seipso = S. Abrams Rebillard, Historiography as Devotion: 
Poemata de seipso, in: AA.VV., Re-Reading Gregory of Nazianzus. Essays on His- 
tory, Theology, and Culture. Edited by C.A. Beeley, Washington 2012, pp. 125-142. 

Abrams Rebillard, Parrhesia = S. Abrams Rebillard, The Poetic Parrhesia of Greg- 
ory of Nazianzus, in: AA.VV., Studia Patristica XLI. Papers presented at the Four-
teenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Orientalia. 
Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom. Edited by F. Young, 
M. Edwards and P. Parvis, Leuven-Paris-Dudley 2006, pp. 273-278. 

Abrams Rebillard, Prosopopoeia = S. Abrams Rebillard, The Autobiographical 
Prosopopoeia of Gregory of Nazianzus, in: AA.VV., Studia Patristica XLVII. Papers 
presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in 
Oxford 2007. Cappadocian Writers: the Second Half of the Fourth Century (Greek 
Writers). Edited by J. Baun, A. Cameron, M. Edwards and M. Vinzent, Leuven- 
Paris-Walpole 2010, pp. 123-128.

Agosti, Iambikè Idéa = G. Agosti, Late Antique Iambics and Iambikè Idéa, in: 
AA.VV., Iambic Ideas. Essays on a Poetic Tradition from Archaic Greece to the Late 
Roman Empire. Edited by A. Cavarzere, A. Aloni, and A. Barchiesi, New York 2001, 
pp. 219-256. 

Agosti, Parafrasi = Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di San Giovanni, Can-
to Quinto. Introduzione, edizione critica, traduzione e commento a cura di G. Agosti, 
Firenze 2003.

Agosti - Gonnelli = G. Agosti - F. Gonnelli, Materiali per la storia dell’esametro nei 
poeti cristiani greci, in: AA.VV., Struttura e storia dell’esametro greco. A cura di M. 
Fantuzzi e R. Pretagostini, I, Roma 1995, pp. 289-434.

* A cura di A. Conte ed E. Fiori.
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Assemani = Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana, in qua Manuscriptos Co-
dices Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, 
Aethiopicos, Graecos, Aegyptiacos, Ibericos et Malabaricos… recensuit… J.S. As-
semanus, I-III,2, Romae 1719-1728.

Assemani - Assemani = Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscrip-
torum catalogus in tres partes distributus… S.E. Assemanus… et J.S. Assemanus… 
recensuerunt digesserunt animadversionibus illustrarunt. Partis primae tomus ter-
tius, complectens reliquos codices chaldaicos sive syriacos, Romae 1759.

Bacci = Gregorio Nazianzeno, Ad Olimpiade [carm. II,2,6]. Introduzione, testo cri-
tico, traduzione, commento e appendici di L. Bacci, Pisa 1996 (‘Poeti cristiani’ 2).

Backus = I. Backus, La Patristique et les guerres de religion en France. Étude de 
l’activité littéraire de Jacques de Billy (1535-1581) O.S.B., d’après le MS. Sens 167 et 
les sources imprimées, Paris 1993. 

Bady = G. Bady, Ordre et désordre des poèmes de Grégoire le Theologien. À propos 
du Laurentianus Pluteus VII,10, in: AA.VV., Motivi e forme della poesia cristiana 
antica tra Scrittura e tradizione classica. XXXVI Incontro di studiosi dell’antichità 
cristiana, Roma, 3-5 maggio 2007, Roma 2008 (‘Studia Ephemeridis Augustinia-
num’ 108), pp. 337-348.

Bandini = A.M. Bandini, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Mediceae 
Laurentianae, I-III, 1764-1770 (fotorist. Lipsiae 1961).

Bartelink = G.J.M. Bartelink, Parrhsiva dans les œuvres de Jean Chrysostome, in: 
AA.VV., Studia Patristica XVI. Papers presented to the Seventh International Con-
ference on Patristic Studies held in Oxford 1975, Part II, Edited by E.A. Livingstone, 
Berlin 1985, pp. 441-448.

Bauduer = J.B. Bauduer, Vie de Saint Grégoire de Nazianze, archevêque de Constan-
tinople, Paris 1827.

Bauer = W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen 
Testaments und der frühchristlichen Literatur. Hrsg. von K. Aland und B. Aland, 
Berlin-New York 19886 [E. Preuschen, Vollständiges Griechisch-Deutsches Hand- 
wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen 
Literatur, Gießen 1909-1910].

Baumstark, Besprechungen = A. Baumstark, Besprechungen, ‘Oriens Christianus’ 
n.s. 2, 1912, pp. 339-348.

Baumstark, Syrische Literatur = A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 
mit Ausschluss der christlich-palästinensischen Texte, Bonn 1922.

Baus - Ewig = K. Baus - E. Ewig, Storia della Chiesa, II. L’epoca dei concili: la 
formazione del dogma, il monachesimo, diffusione missionaria e cristianizzazione 
dell’impero, Milano 19922 [1977; Handbuch der Kirchengeschichte. Die Reichskir-
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che nach Konstantin dem Grossen. Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg 
im Breisgau 1971].

Beeley, Controversy = C.A. Beeley, The Early Christological Controversy: Apollinar- 
ius, Diodore, and Gregory Nazianzen, ʻVigiliae Christianaeʼ 65, 2011, pp. 376-407.

Beeley, Trinity = C.A. Beeley, Gregory of Nazianzus on the Trinity and the Knowl- 
edge of God. In Your Light We Shall See Light, Oxford 2008.

Beeley, Unity = C.A. Beeley, The Unity of Christ. Continuity and Conflict in Patris- 
tic Tradition, New Haven-London 2012. 

Bénin = R.M. Bénin, Une autobiographie romantique au IVe siècle. Le Poème II,1,1 
de Grégoire de Nazianze. Introduction, texte critique, traduction et commentaire, 
Diss. dact. Montpellier 1988.

Bernardi, Autobiographies = J. Bernardi, Trois autobiographies de saint Grégoire de 
Nazianze, in: AA.VV., L’invention de l’autobiographie d’Hésiode à Saint Augustin. 
Actes du deuxième colloque de l’Équipe de recherche sur l’hellénisme post- 
classique (Paris, École normale supérieure, 14-16 juin 1990). Édités par M.-F. 
Baslez, P. Hoffmann et L. Pernot, Paris 1993, pp. 155-165. 

Bernardi, Discours 1-3 = Grégoire de Nazianze, Discours 1-3. Introduction, texte 
critique, traduction et notes par J. Bernardi, SC 247, Paris 1978.

Bernardi, Discours 4-5 = Grégoire de Nazianze, Discours 4-5. Contre Julien. Intro-
duction, texte critique, traduction et notes par J. Bernardi, SC 309, Paris 1983.

Bernardi, Discours 42-43 = Grégoire de Nazianze, Discours 42-43. Introduction, 
texte critique, traduction et notes par J. Bernardi, SC 384, Paris 1992.

Bernardi, Gregorio = J. Bernardi, Gregorio di Nazianzo teologo e poeta nell’età 
d’oro della patristica, Roma 1997 [Grégoire de Nazianze, Paris 1995].

Berti = V. Berti, Vita e studi di Timoteo I († 823), Patriarca cristiano di Baghdad. Ri-
cerche sull’epistolario e sulle fonti contigue, Paris 2009 (‘Cahiers de Studia Iranica’ 
41, Chrétiens en terre d’Iran 3). 

Beuckmann = Gregor von Nazianz: Gegen die Habsucht (Carmen I,2,28). Einleitung 
und Kommentar von U. Beuckmann, Paderborn 1988.

Bianconi = D. Bianconi, «Duplici scribendi forma». Commentare Bernard de Mont- 
faucon, ʻMedioevo e Rinascimentoʼ 23, 2012, pp. 299-317. 

Bill. 3 = D. Gregorii Nazianzeni, cognomento Theologi, Opera omnia quae extant, 
nunc primum propter novam plurimorum librorum accessionem in duos Tomos di-
stincta: Cum doctissimis Graecorum, Nicetae Serronij, Pselli, Nonni, et Eliae Cre-
tensis Commentariis. Iacobo Billio Prunaeo… Interprete et Scholiaste, I-II, Parisiis 
1583.
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Blass - Debrunner = F. Blass - A. Debrunner, Grammatica del greco del Nuovo 
Testamento. Nuova edizione di F. Rehkopf, Brescia 1982 [Grammatik des neutesta-
mentlichen Griechisch. Bearbeitet von F. Rehkopf, Göttingen 197614 (1896)].

Bollig = Sancti Gregorii Theologi liber carminum iambicorum. Versio syriaca anti-
quissima. E cod. Vat. CV. Edidit P.J. Bollig, Beryti 1895.

Buonocore = M. Buonocore, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Va-
ticana (1968-1980), I-II, Città del Vaticano 1986.

CAG = Commentaria in Aristotelem Graeca, Berolini 1882-1909.

Caill. = Sancti Patris nostri Gregorii Theologi, vulgo Nazianzeni,… Opera omnia 
quae extant… ad mss. codices…, nec non ad antiquiores editiones castigata; multis 
aucta,… II, Post operam et studium Monachorum Ordinis sancti Benedicti e Con-
gregatione sancti Mauri; edente et accurante D.A.B. Caillau, Parisiis 1840.

Calvet-Sébasti, Discours 6-12 = Grégoire de Nazianze, Discours 6-12. Introduction, 
texte critique, traduction et notes par M.-A. Calvet-Sébasti, SC 405, Paris 1995.

Canart - Peri = P. Canart - V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della 
Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano 1970.

Capone, Apollinarismo = A. Capone, Apollinarismo e geografia ecclesiastica: luo-
ghi e forme della polemica, in: AA.VV., Temi e forme della polemica in età cristiana. 
A cura di M. Marin e M. Veronese, Bari 2012 (‘Auctores Nostri’ 9), pp. 457-473.

Capone, Polemica = A. Capone, La polemica apollinarista alla fine del IV secolo: la 
lettera di Gregorio di Nissa a Teofilo di Alessandria, in: AA.VV., Gregory of Nyssa: 
The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 
11th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Tübingen, 17-20 September 
2008). Edited by V.H. Drecoll and M. Berghaus, Leiden-Boston 2011, pp. 499-517.

Capone, Società = A. Capone, Società ed eresia alla fine del IV secolo: Costantino-
poli 379-383, ‘Classica et Christiana’ 5, 2010, pp. 103-119.

Carter = T.J. Carter, The Apollinarian Christologies: a Study of the Writings of 
Apollinarius of Laodicea, London 2011. 

CCG = Corpus Christianorum. Series Graeca, Turnhout 1977-

Ceresa, 1981-1985 = M. Ceresa, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca 
Vaticana (1981-1985), Città del Vaticano 1991.

Ceresa, 1986-1990 = M. Ceresa, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca 
Vaticana (1986-1990), Città del Vaticano 1998.

Ceresa, 1991-2000 = M. Ceresa, Bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca 
Vaticana (1991-2000), Città del Vaticano 2005.

Chantraine, Dictionnaire = P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque. Histoire des mots, I-IV, Paris 1968-1980.
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Chantraine, Morphologie = P. Chantraine, Morphologie historique du grec, Paris 
19612 [1945].
COD = Conciliorum Oecumenicorum decreta. Curantibus J. Alberigo, J.A. Dossetti, 
P.P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consultante H. Jedin, Bologna 19733 [Basileae 
1962].
Conte, De castitate = A. Conte, Il carme de castitate di Gregorio Nazianzeno: strut-
tura e tematiche, ʻSilenoʼ 41, 2015, pp. 175-190. 
Conte, Epistole = Gregorio Nazianzeno, Epistole. Introduzione, traduzione e note a 
cura di A. Conte, Roma 2017 (‘Collana di testi patristici’ 248).
Conte, Lessico = A. Conte, Pevnhte~ e ptwcoiv in Gregorio di Nazianzo: il lessico 
della povertà tra eredità classica e modelli scritturistici, in: AA.VV., Povertà e ric-
chezza nel Cristianesimo antico (I-V sec.). XLII Incontro di studiosi dell’antichità 
cristiana, Roma, 8-10 maggio 2014, Roma 2016 (‘Studia Ephemeridis Augustinia-
num’ 145), pp. 487-496.  
Conte, Libertà = A. Conte, Libertà di parola e ajtimiva negli scritti di Gregorio Na-
zianzeno, ‘Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi’ 15, 2013, pp. 1-14. 
Conte, Note = A. Conte, Note al testo dei carmi II 1,30 e II 1,68 di Gregorio Nazian-
zeno, in: AA.VV., Studia humanitatis. Saggi in onore di Roberto Osculati, a cura di 
A. Rotondo. Introduzione di G. Giarrizzo, Roma 2011, pp. 89-95. 
Conte, Passione = A. Conte, Il mevtron della passione: virtù cristiane e umane de-
bolezze nei racconti epistolari di Gregorio Nazianzeno, in: AA.VV., Spazi e tempi 
delle emozioni. Dai primi secoli all’età bizantina. Atti del Convegno “Progetto FIR 
2014” e delle VI Giornate di Studio della CULCA. A cura di P.B. Cipolla, C. Crimi, 
R. Gentile, L. Giordano, A. Rotondo, Acireale-Roma 2018, pp. 67-79.
Conte, Peccati capitali = A. Conte, I peccati capitali e i Padri Cappadoci: vizi e 
rappresentazioni letterarie, ʻBizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e Slavi̓  18, 
2017, pp. 115-148.
Costanza = S. Costanza, La scelta della vita nel carme 1,2,10 di Gregorio di Na-
zianzo. La Priamel dei valori e delle professioni e il topos a[lloi me;n - ejgw; dev, in: 
AA.VV., Studi in onore di Anthos Ardizzoni. A cura di E. Livrea e G.A. Privitera, I, 
Roma 1978, pp. 231-280. 
Coulie = B. Coulie, Les richesses dans l’œuvre de saint Grégoire de Nazianze. Étude 
littéraire et historique, Louvain-la-Neuve 1985. 
Crimi, Anacreontee = C. Crimi, Le anacreontee di Gregorio Nazianzeno: tra metrica 
e tradizione manoscritta, in: AA.VV., Byzantina Mediolanensia. Atti del V Con-
gresso nazionale di studi bizantini, Milano, 19-22 Ottobre 1994. A cura di F. Conca, 
Soveria Mannelli 1996, pp. 117-125. 
Crimi, Colori = C. Crimi, I colori nelle poesie di Gregorio Nazianzeno, in: AA.VV., 
Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e tradizione classica. XXXVI 
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Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 3-5 maggio 2007, Roma 2008 
(‘Studia Ephemeridis Augustinianum’ 108), pp. 349-357. 

Crimi, Doctrina = C. Crimi, La «Doctrina Patrum» e la tradizione diretta del carme 
I,2,10 di Gregorio Nazianzeno, in: AA.VV., Suvndesmo~. Studi in onore di Rosario 
Anastasi, I, Catania 1991, pp. 21-47.

Crimi, Edizioni = C. Crimi, Note su alcune edizioni di Gregorio Nazianzeno apparse 
tra il 1550 e il 1568, in: AA.VV., I Padri sotto il torchio. Le edizioni dell’antichità cri-
stiana nei secoli XV-XVI. Atti del Convegno di studi, Certosa del Galluzzo, Firenze, 
25-26 giugno 1999. A cura di M. Cortesi, Firenze 2002, pp. 147-165. 

Crimi, Luci = C. Crimi, Luci e colori di Gregorio Nazianzeno, in: AA.VV., La poe-
sia tardoantica e medievale. IV Convegno internazionale di studi, Perugia, 15-17 
novembre 2007. Atti in onore di Antonino Isola per il suo 70° genetliaco. A cura di 
C. Burini De Lorenzi - M. De Gaetano, Alessandria 2010, pp. 145-158.

Crimi, Nazianzenica V = C. Crimi, Nazianzenica V. Intorno ai ff. 1-2 di un testimone 
gregoriano: il Laurentianus plut. VII,2, ‘Orpheus’ n.s. 15, 1994, pp. 472-476.

Crimi, Nazianzenica VII = C. Crimi, Nazianzenica VII. La tentata lapidazione nella 
Pasqua del 379, ‘Cassiodorus’ 4, 1998, pp. 211-223.

Crimi, Nazianzenica XX = C. Crimi, Nazianzenica XX. Sopra un codice vaticano 
perduto e un Sirleti liber utilizzato da Jacques de Billy, ʻBizantinistica. Rivista di 
Studi Bizantini e Slavi̓  16, 2014-2015, pp. 349-359.

Crimi, Problema = C. Crimi, Il problema delle «false quantities» di Gregorio Na-
zianzeno alla luce della tradizione manoscritta di un carme: I,2,10 de virtute, ‘Sicu-
lorum Gymnasium’ n.s. 25, 1972, pp. 1-26.

Crimi, Tradizione = C. Crimi, Fra tradizione diretta e tradizione indiretta: note alla 
versione siriaca dei «Carmi» di Gregorio Nazianzeno, in: AA.VV., La diffusione 
dell’eredità classica nell’età tardoantica e medievale. Forme e modi di trasmissione. 
Atti del Seminario nazionale (Trieste, 19-20 settembre 1996). A cura di A. Valvo, 
Alessandria 1997.

Crimi - Kertsch = Gregorio Nazianzeno, Sulla virtù carme giambico [I,2,10]. In-
troduzione, testo critico e traduzione di C. Crimi [pp. 25-187]. Commento di M. 
Kertsch [pp. 189-381]. Appendici a cura di C. Crimi [pp. 383-417; 435-457] e J. 
Guirau [pp. 419-433], Pisa 1995 (‘Poeti cristiani’ 1).

Criscuolo = U. Criscuolo, Sulla poesia di Gregorio di Nazianzo, ‘Filologia Antica e 
Moderna’ 4, 1993, pp. 7-26.

CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Paris-Louvain 1903- 

Daley, God = B.E. Daley, God Visible. Patristic Christology Reconsidered, Oxford 
2018.

Daley, Gregory = B.E. Daley, Gregory of Nazianzus, London-New York 2006. 
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Daniélou = J. Daniélou, Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spi-
rituelle de Saint Grégoire de Nysse, Paris 1944.

Demoen = K. Demoen, Pagan and Biblical Exempla in Gregory Nazianzen. A Study 
in Rhetoric and Hermeneutics, Turnhout 1996. 

Denniston = J.D. Denniston, The Greek Particles, Oxford 19542 [1934].  

De Stefani = C. De Stefani, Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. 
Canto I. Introduzione, testo critico, traduzione e commento, Bologna 2002.

Devreesse, Coislin = R. Devreesse, Bibliothèque Nationale. Catalogue des manus- 
crits grecs, II. Le fonds Coislin, Paris 1945. 

Devreesse, Vaticani Graeci = Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu 
scripti recensiti iussu Pii XI…, Codices Vaticani Graeci, II. Codices 330-603. Re-
censuit R. Devreesse, [Città del Vaticano], in Bibliotheca Vaticana 1937. 

Domiter = Gregor von Nazianz, De humana natura (c. 1,2,14). Text, Übersetzung, 
Kommentar von K. Domiter, Frankfurt am Main 1999.

Dräseke = J. Dräseke, Gregorios von Nazianz und sein Verhältnis zum Apollinaris- 
mus, ‘Theologische Studien und Kritiken’ 65, 1892, pp. 473-512.

Dziech = I. Dziech, De Gregorio Nazianzeno diatribae quae dicitur alumno. Lucu-
bratio prima. De locis a diatriba oriundis, Poznań 1925. 

Evelyn-White = H.G. Evelyn-White, The Monasteries of the Wadi ’n Natrûn, Part 2: 
The History of the Monasteries of Nitria and of Scetis, New York 1932 (‘Publica-
tions of the Metropolitan Museum of Art’ 7).

Fiori, Cultura = E. Fiori, La cultura filosofica e scientifica greca nella Chiesa 
siro-occidentale (VI-VIII secolo): un tentativo di interpretazione e uno sguardo 
d’insieme, in: AA.VV., L’eredità religiosa e culturale dei Siri-occidentali tra VI e 
IX secolo. Atti del 6° Incontro sull’Oriente cristiano di tradizione siriaca, Milano, 
Biblioteca Ambrosiana, 25 maggio 2007. A cura di E. Vergani - S. Chialà, Milano 
2012, pp. 117-144. 

Fiori, Dionysius = E. Fiori, From Opheleia to Precision. Dionysius the Areopagite 
and the Evolution of Syriac Translations Techniques, in: AA.VV., Narratives on 
Translations, S. Brentjes, J. Hoyrup, B. O’Brien (edd.), Turnhout 2020 (in corso di 
stampa).

Furlani = G. Furlani, Frammenti di una versione siriaca di un commento di Pseudo- 
Olimpiodoro alle Categorie di Aristotele, ‘Rivista degli studi orientali’ 7, 1916, 
pp. 131-163.

Gaisford = T. Gaisford, Catalogus sive notitia manuscriptorum qui a cel. E. D. Clarke 
comparati in Bibliotheca Bodleiana adservantur. Pars prior. Inseruntur scholia quae-
dam inedita in Platonem et in carmina Gregorii Nazianzeni, Oxonii 1812. 
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Gallay, Lettres = P. Gallay, Saint Grégoire de Nazianze, Correspondance. Texte éta-
bli et traduit par P. Gallay, I-II, LesBL, Paris 20032 [Saint Grégoire de Nazianze, 
Lettres, Paris 1964-1967].

Gallay, Vie = P. Gallay, La vie de Saint Grégoire de Nazianze, Lyon-Paris 1943.

Gallay - Jourjon, Discours 27-31 = Grégoire de Nazianze, Discours 27-31 (Discours 
Théologiques). Introduction, texte critique, traduction et notes par P. Gallay avec la 
collaboration de M. Jourjon, SC 250, Paris 1978.

Gallay - Jourjon, Lettres Théologiques = Grégoire de Nazianze, Lettres Théolo- 
giques. Introduction, texte critique, traduction et notes par P. Gallay avec la collabo-
ration de M. Jourjon, SC 208, Paris 1974. 

Gautier, Carême = F. Gautier, Le carême de silence de Grégoire de Nazianze: 
une conversion à la littérature?, ‘Revue des Études Augustiniennes’ 47, 2001, 
pp. 97-143.

Gautier, Retraite = F. Gautier, La retraite et le sacerdoce chez Grégoire de Nazianze, 
Turnhout 2002.

Gautier, Témoignage = F. Gautier, À propos du témoignage de Grégoire de Nazianze 
sur le concile de Constantinople (mai - juillet 381) aux vers 1750-1755 du De vita 
sua, ‘Revue des Études Augustiniennes et Patristiques’ 51, 2005, pp. 67-76.

GCS = Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten (drei) Jahrhunderte,  
Leipzig 1897-

Gertz = N. Gertz, Die handschriftliche Überlieferung der Gedichte Gregors von 
Nazianz. 2. Die Gedichtgruppe I. Mit Beiträgen von M. Sicherl, Paderborn 1986.

Gismondi = S. Gregorii Theologi liber carminum iambicorum. Versio syriaca an-
tiquissima. E Codicibus londinensibus Musaei Britannici. Edidit H. Gismondi S.I., 
Beryti 1896.

Goodwin = W.W. Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb. 
Rewritten and enlarged, London 1889 [Cambridge 1860].

Gregorio Nazianzeno, Poesie 1 = Gregorio Nazianzeno, Poesie/1. Introduzione di 
C. Moreschini. Traduzione e note a cura di C. Moreschini, I. Costa, C. Crimi, G. 
Laudizi, Roma 1994 (‘Collana di testi patristici’ 115). 

Gregorio Nazianzeno, Poesie 2 = Gregorio Nazianzeno, Poesie/2. Introduzione di 
C. Crimi. Traduzione e note di C. Crimi (carmi II,1,1-10.12-50) e di I. Costa (carmi 
II,1,51-99 e II,2), Roma 1999 (‘Collana di testi patristici’ 150).

Guignet, Grégoire = M. Guignet, Saint Grégoire de Nazianze et la rhétorique, Diss. 
Paris 1911.

Guignet, Procédés = M. Guignet, Les procédés épistolaires de Saint Grégoire de 
Nazianze comparés à ceux de ses contemporains, Paris 1911. 



 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI 15

Hanson = R.P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God: the Arian 
Controversy, 318-381, New York 2005.
Harrison = V.E.F. Harrison, Illumined from All Sides by the Trinity: Neglected 
Themes in Gregory’s Trinitarian Theology, in: AA.VV., Re-Reading Gregory of 
Nazianzus. Essays on History, Theology, and Culture. Edited by C.A. Beeley, 
Washington 2012, pp. 13-30. 
Hauser-Meury = M.-M. Hauser-Meury, Prosopographie zu den Schriften Gregors 
von Nazianz, Bonn 1960.
Hofer, Christ = A. Hofer, Christ in the Life and Teaching of Gregory of Nazianzus, 
Oxford 2013. 
Hofer, Stoning = A. Hofer, The Stoning of Christ and Gregory of Nazianzus, in: 
AA.VV., Re-Reading Gregory of Nazianzus. Essays on History, Theology, and Cul-
ture. Edited by C.A. Beeley, Washington 2012, pp. 143-158.
Höllger = W. Höllger, Die handschriftliche Überlieferung der Gedichte Gregors von 
Nazianz. 1. Die Gedichtgruppen XX und XI. Mit Vorwort und Beiträgen von M. Si-
cherl und den Übersichtstabellen zur handschriftlichen Überlieferung der Gedichte 
Gregors von Nazianz von H.M. Werhahn, Paderborn 1985.
Jungck = Gregor von Nazianz, De vita sua. Einleitung, Text, Übersetzung, Kommen-
tar. Herausgegeben, eingeleitet und erklärt von Chr. Jungck, Heidelberg 1974.
Kelly = J.N.D. Kelly, Il pensiero cristiano delle origini, Bologna 1972 [Early Chris- 
tian Doctrines, London 19684 (1958)].
Kertsch = M. Kertsch, Bildersprache bei Gregor von Nazianz. Ein Beitrag zur 
spätantiken Rhetorik und Popularphilosophie, Graz 19802 [1978]. 
Knecht = Gregor von Nazianz, Gegen die Putzsucht der Frauen. Verbesserter grie-
chischer Text mit Übersetzung, motivgeschichtlichem Überblick und Kommentar 
von A. Knecht, Heidelberg 1972. 
Kühner - Blass = R. Kühner - F. Blass, Ausführliche Grammatik der griechischen 
Sprache. Elementar- und Formenlehre, I-II, Hannover 1890-18923 [R. Kühner, 
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Erster Theil, Hannover 1834].
Kühner - Gerth = R. Kühner - B. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen 
Sprache. Satzlehre, I-II, Hannover 1898-19043 [R. Kühner, Ausführliche Grammatik 
der griechischen Sprache. Zweiter Theil, Hannover 1835]. 
Lampe = A Patristic Greek Lexicon. Edited by G.W.H. Lampe, Oxford 1961-1968.
LesBL = Les Belles Lettres, Paris 1921-
Leuv. = Operum Gregorii Nazianzeni Tomi tres, Aucti nunc primum Caesarii, qui 
frater Nazianzeni fuit, Eliae Cretensis Episcopi, Pselli, et ipsius Gregorii librorum 
aliquot accessione. Quorum editio… elaborata est per Ioannem Leuvenklaium…, 
Basileae 1571.



16 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI

Lietzmann = H. Lietzmann, Apollinaris von Laodicea und seine Schule. Texte und 
Untersuchungen, Tübingen 1904.

Limberis, Bishops = V. Limberis, Bishops Behaving Badly: Helladius Challenges 
Gregory of Nazianzus and Gregory of Nyssa, in: AA.VV., Re-Reading Gregory 
of Nazianzus. Essays on History, Theology, and Culture. Edited by C.A. Beeley, 
Washington 2012, pp. 159-177.

Limberis, Envy = V. Limberis, The Eyes Infected by Evil: Basil of Caesarea’s 
Homily, On Envy, ‘Harvard Theological Review’ 84, 1991, pp. 163-184.

Livrea, Parafrasi II = Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Can-
to B. Introduzione, testo critico, traduzione e commento di E. Livrea, Bologna 2000.  

Livrea, Parafrasi XVIII = Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. 
Canto XVIII. Introduzione, testo critico, traduzione e commentario a cura di E. Li-
vrea, Napoli 1989. 

Lozza = Cosma di Gerusalemme, Commentario ai Carmi di Gregorio Nazianzeno. 
Introduzione, testo critico e note a cura di G. Lozza, Napoli 2000.

LSJ = A Greek-English Lexicon. Compiled by H.G. Liddell and R. Scott. Revised 
and augmented throughout by H. Stuart Jones with the Assistance of R. McKenzie 
and with the Co-operation of many Scholars. With a Supplement, Oxford 1968.

LSJ Suppl. = H.G. Liddell - R. Scott - H. Stuart Jones - R. McKenzie, Greek-English 
Lexicon. Revised Supplement. Edited by P.G.W. Glare with the assistance of A.A. 
Thompson, Oxford 1996.

Lüdtke = W. Lüdtke, Zur Überlieferung der Reden Gregors von Nazianz, ‘Oriens 
Christianus’ 2, 1913, pp. 263-276.

Ludwich = Apollinarii Metaphrasis Psalmorum. Recensuit et apparatu critico in-
struxit A. Ludwich, Lipsiae 1912.

Maas, Metrica = P. Maas, Metrica greca. Traduzione e aggiornamenti di A. Ghiselli, 
Firenze 19792 [1976; Griechische Metrik, Leipzig-Berlin 1923;19293]. 

Maas, Zwölfsilber = P. Maas, Der byzantinische Zwölfsilber, ‘Byzantinische Zeit-
schrift’ 12, 1903, pp. 278-323.

Mai = A. Mai, Spicilegium Romanum, II,2, Romae 1839, pp. 1-373 (= PG 38,341-
680).

Martin = J. Martin, Antike Rhetorik, Technik und Methode, München 1974.

McGuckin, Autobiography = J.A. McGuckin, Autobiography as Apologia in St. 
Gregory Nazianzen, in: AA.VV., Studia Patristica XXXVII. Papers presented at 
the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. 
Cappadocian Writers, other Greek Writers. Edited by M.F. Wiles and E.J. Yarnold, 
with the assistance of P.M. Parvis, Leuven 2001, pp. 160-177. 



 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI 17

McGuckin, Biography = J.A. McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus. An Intellec-
tual Biography, Crestwood, New York 2000.

McLynn, Curiales = N. McLynn, Curiales into Churchmen: the Case of Gregory 
Nazianzen, in: AA.VV., Le trasformazioni delle élites in età tardoantica. Atti del 
convegno internazionale, Perugia, 15-16 marzo 2004. A cura di R. Lizzi Testa, Roma 
2006, pp. 277-295. 

McLynn, Governors = N. McLynn, Gregory’s Governors: Paideia and Patronage 
in Cappadocia, in: AA.VV., Literature and Society in the Fourth Century AD, 
Leiden-Boston 2014, pp. 48-67. 

McLynn, Voice = N. McLynn, The Voice of Conscience: Gregory Nazianzen in Re-
tirement, in: AA.VV., Vescovi e pastori in epoca teodosiana. In occasione del XVI 
centenario della consacrazione episcopale di S. Agostino, 396-1996. XXV Incontro 
di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 8-11 maggio 1996, Roma 1997 (‘Studia 
Ephemeridis Augustinianum’ 58), pp. 299-308.

Meier = Gregor von Nazianz, Über die Bischöfe (Carmen 2,1,12). Einleitung, Text, 
Übersetzung, Kommentar von B. Meier, Paderborn 1989.

Menestrina = G. Menestrina, Note al commento di Cosma di Gerusalemme ai Car-
mina di Gregorio Nazianzeno, in: AA.VV., Gregorio Nazianzeno teologo e scrittore. 
A cura di C. Moreschini e G. Menestrina, Bologna 1992, pp. 217-226.

Miquel = P. Miquel, Parrhèsia (Parrhsiva), in: Dictionnaire de spiritualité ascétique 
et mystique, doctrine et histoire…, XII, Paris 1984, coll. 260-267.

Mor. = Sancti Gregorii Nazianzeni, cognomento Theologi, Opera. Nunc primum 
Graece et Latine coniunctim edita… Iac. Billius Prunaeus… cum mnss. Regiis con-
tulit, emendavit, interpretatus est, una cum doctissimis Graecorum Nicetae Serronij, 
Pselli, Nonij, et Eliae Cretensis commentariis. Aucta est haec editio aliquammultis 
eiusdem Gregorii Epistolis nunquam antea editis, ex interpretatione Fed. Morelli…, 
I-II, Lutetiae Parisiorum 1609-1611. 

Moreschini, Discorsi = Gregorio Nazianzeno, I cinque discorsi teologici. Traduzio-
ne, introduzione e note a cura di C. Moreschini, Roma 20063 [1986] (‘Collana di testi 
patristici’ 58).

Moreschini, Filosofia = C. Moreschini, Filosofia e letteratura in Gregorio di Nazian-
zo, Milano 1997.

Moreschini, Gregory Nazianzen = C. Moreschini, Gregory Nazianzen and Philos- 
ophy, with Remarks on Gregory’s Cynicism, in: AA.VV., Re-Reading Gregory 
of Nazianzus. Essays on History, Theology, and Culture. Edited by C.A. Beeley, 
Washington 2012, pp. 103-122. 

Moreschini, Padri Cappadoci = C. Moreschini, I Padri Cappadoci. Storia, letteratu-
ra, teologia, Roma 2008.



18 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI

Moreschini - Gallay, Discours 32-37 = Grégoire de Nazianze, Discours 32-37. Intro-
duction, texte critique et notes par C. Moreschini, traduction par P. Gallay, SC 318, 
Paris 1985.

Moreschini - Gallay, Discours 38-41 = Grégoire de Nazianze, Discours 38-41. Intro-
duction, texte critique et notes par C. Moreschini, traduction par P. Gallay, SC 358, 
Paris 1990.

Moreschini - Sykes = St. Gregory of Nazianzus, Poemata Arcana. Edited with a 
Textual Introduction by C. Moreschini. Introduction, Translation and Commentary 
by D.A. Sykes. English Translation of Textual Introduction by L. Holford-Strevens, 
Oxford 1997.

Moroni, Commentario = M.G. Moroni, Il Commentario di Cosma di Gerusalemme 
ai Carmi di Gregorio Nazianzeno e gli Scholia Clarkiana. Una riflessione, ‘Sileno’ 
21, 1995, pp. 195-199. 

Moroni, Nicobulo = Gregorio Nazianzeno, Nicobulo jr. al padre [carm. II,2,4], Ni-
cobulo sen. al figlio [carm. II,2,5]. Una discussione in famiglia. Introduzione, testo 
critico, traduzione, commento e appendici di M.G. Moroni, Pisa 2006 (‘Poeti cri-
stiani’ 6).

Mossay - Lafontaine, Discours 20-23 = Grégoire de Nazianze, Discours 20-23. In-
troduction, texte critique, traduction et notes par J. Mossay avec la collaboration de 
G. Lafontaine, SC 270, Paris 1980.

Mossay - Lafontaine, Discours 24-26 = Grégoire de Nazianze, Discours 24-26. In-
troduction, texte critique, traduction et notes par J. Mossay avec la collaboration de 
G. Lafontaine, SC 284, Paris 1981.

Mühlenberg = E. Mühlenberg, Apollinaris von Laodicea, Göttingen 1969.

NDPAC = Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, I-III, Genova-Milano 
2006-2008.

Nikolau = T. Nikolau, Der Neid bei Johannes Chrysostomus unter Berücksichtigung 
der griechischen Philosophie, Bonn 1969.

Oberg = Amphilochii Iconiensis Iambi ad Seleucum. Edidit E. Oberg, Berlin 1969.

Oberhaus = Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn (Carmen 1,2,25). Einleitung und 
Kommentar von M. Oberhaus. Mit Beiträgen von M. Sicherl, Paderborn 1991.

Palla, Agapeti = R. Palla, Agli agapeti: un ciclo di componimenti di Gregorio Na-
zianzeno, in: AA.VV., La poesia tardoantica e medievale. IV Convegno internazio-
nale di studi. Perugia, 15-17 novembre 2007. Atti in onore di Antonino Isola per il 
suo 70° genetliaco. A cura di C. Burini De Lorenzi - M. De Gaetano, Alessandria 
2010, pp. 119-144.

Palla, Eccezione = R. Palla, L’eccezione non fa la regola (Greg. Naz. epigr. 21-23, 
PG 38, 94/95), in: AA.VV., Edition und Erforschung lateinischer patristischer Texte. 



 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI 19

Festschrift für Kurt Smolak zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von V. Zimmerl- 
Panagl, L.J. Dorfbauer und C. Weidmann, Berlin-Boston 2014, pp. 55-64.

Palla, Edizioni = R. Palla, ʻEdizioni anticheʼ ed ʻedizioni moderneʼ dei Carmi di 
Gregorio Nazianzeno, in: AA.VV., Leggere i Padri tra passato e presente. Atti del 
Convegno internazionale di studi, Cremona, 21-22 novembre 2008. A cura di M. 
Cortesi, Firenze 2010, pp. 127-143. 

Palla, Filagrio = R. Palla, “Ci vuole pazienza!”. Gli epigrammi di Gregorio Nazian-
zeno a Filagrio, in: AA.VV., Amicorum Munera. Studi in onore di A.V. Nazzaro. A 
cura di G. Luongo, Napoli 2016, pp. 415-424. 

Palla, Filologia = R. Palla, Tra filologia e motivi confessionali: edizioni e traduzioni 
latine di Gregorio Nazianzeno dal 1569 al 1583, in: AA.VV., I Padri sotto il torchio. 
Le edizioni dell’antichità cristiana nei secoli XV-XVI. Atti del Convegno di studi, 
Certosa del Galluzzo, Firenze, 25-26 giugno 1999. A cura di M. Cortesi, Firenze 
2002, pp. 167-188.

Palla, Gigavntio~ = R. Palla, Gigavntio~ o Sigavntio~? Origine e sviluppi di un falso 
problema. A proposito di Greg. Naz. epigr. 1-2 [PG 38,81-83], in: AA.VV., Studi 
offerti ad Alessandro Perutelli. A cura di P. Arduini - S. Audano - A. Borghini - A. 
Cavarzere - G. Mazzoli - G. Paduano - A. Russo, Roma 2008, pp. 311-323.

Palla, Poesie bibliche = R. Palla, Ordinamento e polimetria delle poesie bibliche di 
Gregorio Nazianzeno, ʻWiener Studienʼ 102, 1989, pp. 169-185.

Palla, Studi = R. Palla, Studi sulla tradizione manoscritta dei carmi di Gregorio 
Nazianzeno (Parte I), Galatina 1990.

Palla, Violatori = R. Palla, Gli epigrammi di Gregorio Nazianzeno contro i violatori 
di tombe. I. Tra ʻraccolte metricheʼ e ʻraccolte tematiche ,̓ in: AA.VV., Dulce melos 
II. Akten des 5. Internationalen Symposiums: Lateinische und griechische Dichtung 
in Spätantike, Mittelalter und Neuzeit, Wien, 25.-27. November 2010. Herausgege-
ben von V. Zimmerl-Panagl, Pisa 2013 (‘…et alia’ 3), pp. 33-46.  

Palla - Kertsch = Gregor von Nazianz, Carmina de virtute Ia/Ib. Ediert von R. Palla 
[pp. 7-96], übersetzt und kommentiert von M. Kertsch [pp. 97-239], Graz 1985.

Pellegrino = M. Pellegrino, La poesia di S. Gregorio Nazianzeno, Milano 1932.

PG = Patrologiae cursus completus… Series Graeca, Parisiis 1857-1866.

Piottante = Gregorio Nazianzeno, Inni per il silenzio [carm. II,1,34 A/B. II,1,38]. In-
troduzione, edizione critica, commento e appendici a cura di F. Piottante, Pisa 1999.

Plagnieux = J. Plagnieux, Saint Grégoire de Nazianze théologien, Paris 1952.

Port. = Sunesivou tou` Kurhnaivou, ejpiskovpou Ptolemai?do~ u{mnoi ejn diafovroi~ 
mevlesi. Synesii Cyrenaei, episcopi Ptolemaidis, Hymni vario lyricorum versuum 
genere. Gregorii Nazianzeni Odae aliquot. Utrisque, nunc primum in lucem prod- 
euntibus, Lat. interpretationem adiunxit Fr. Portus Cretensis, [Genevae] 1568.



20 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI

Pouchet = J.-R. Pouchet, Les Lettres christologiques de Grégoire de Nazianze à 
Clédonios: de la Lettre 102 à la Lettre 101, ‘Augustinianum’ 40, 2000, pp. 43-58. 
Rahner = H. Rahner, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Milano 19942 
[Roma 1971; Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964].
Rapp = C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leader-
ship in an Age of Transition, Berkeley-Los Angeles-London 2005.
Rauschen = G. Rauschen, Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser 
Theodosius dem Großen: Versuch einer Erneuerung der Annales Ecclesiastici des 
Baronius für die Jahre 378-395, Freiburg im Breisgau 1897.
Raven = Ch.E. Raven, Apollinarianism. An Essay on the Christology of the Early 
Church, Cambridge 1923. 
RE = Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart- 
München 1893-1980.
RGK 1 = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600. 1. Handschriften aus 
Bibliotheken Großbritanniens. A. Verzeichnis der Kopisten. B. Paläographische 
Charakteristika. C. Tafeln. Erstellt von E. Gamillscheg - D. Harlfinger, Wien 1981.
RGK 2 = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600. 2. Handschriften aus 
Bibliotheken Frankreichs. A. Verzeichnis der Kopisten. B. Paläographische Cha-
rakteristika. C. Tafeln. Erstellt von E. Gamillscheg - D. Harlfinger, Wien 1989.
RGK 3 = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600. 3. Handschriften aus 
Bibliotheken Roms mit dem Vatikan. A. Verzeichnis der Kopisten. B. Paläographi-
sche Charakteristika. C. Tafeln. Erstellt von E. Gamillscheg, unter Mitarbeit von D. 
Harlfinger und P. Eleuteri, Wien 1997.
Robertson = A.T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light 
of Historical Research, London 19193 [1914].
Ruether = R.R. Ruether, Gregory of Nazianzus. Rhetor and Philosopher, Oxford 
1969.
SC = Sources Chrétiennes, Paris 1942-
Scarpat = G. Scarpat, Parrhesia greca, parrhesia cristiana, Brescia 2001.
Schmid = W. Schmid, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern: von Dionysius von 
Halikarnass bis auf den zweiten Philostratus, I-IV, Stuttgart 1887-1896.
Schwab = Gregor von Nazianz, Über Vorsehung (Peri; pronoiva~). Herausgegeben, 
übersetzt und kommentiert von A. Schwab, Tübingen 2009.
Sembiante = A.S. Sembiante, Appunti sulla tradizione siriaca delle opere di Grego-
rio Nazianzeno, ‘Koinwniva’ 41, 2017, pp. 607-635.
Sicherl = M. Sicherl, Die handschriftliche Überlieferung der Gedichte Gregors von 
Nazianz. 3. Die epischen und elegischen Gruppen, Paderborn 2011.



 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI 21

Simelidis = C. Simelidis, Selected Poems of Gregory of Nazianzus: I.2.17; II.1.10, 19, 
32. A Critical Edition with Introduction and Commentary, Göttingen 2009.

Simonetti = M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975.

Špidlík, = Th. Špidlík, Grégoire de Nazianze. Introduction à l’étude de sa doctrine 
spirituelle, Roma 1971.

Sternbach = L. Sternbach, Cercidea, ʻEosʼ 30, 1927, pp. 347-366.

Sundermann = Gregor von Nazianz, Der Rangstreit zwischen Ehe und Jungfräulich- 
keit (Carmen 1,2,1, 215-732). Einleitung und Kommentar von K. Sundermann. Mit 
Beiträgen von M. Sicherl, Paderborn 1991.

ThWbNT = Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-X, Stuttgart 1933-
1979.

Tillemont = Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, 
justifiez par les citations des Auteurs originaux… par M. Lenain de Tillemont, IX, 
Paris 1703.

Toll. = Jacobi Tollii, Insignia Itinerarii Italici, Quibus continentur Antiquitates Sa-
crae, Trajecti ad Rhenum 1696.

Trisoglio, Autobiografia = Gregorio di Nazianzo, Autobiografia, Carmen de vita 
sua. A cura di F. Trisoglio, Brescia 2005.

Trisoglio, Contemporaneo = F. Trisoglio, San Gregorio di Nazianzo. Un contempo-
raneo vissuto sedici secoli fa. A cura di R.L. Guidi - D. Petti, Torino 2008.

Trisoglio, Teologo = F. Trisoglio, Gregorio di Nazianzo il teologo, Milano 1996.

Trisoglio, Trinità = F. Trisoglio, La poesia della Trinità nell’opera letteraria di San 
Gregorio di Nazianzo, in: AA.VV., Forma futuri. Studi in onore del Cardinale Mi-
chele Pellegrino, Torino 1975, pp. 712-740. 

Tuilier - Bady - Bernardi = Saint Grégoire de Nazianze, Œuvres poétiques, I,1. 
Poèmes personnels II,1,1-11. Texte établi par A. Tuilier et G. Bady, traduit et annoté 
par J. Bernardi, LesBL, Paris 2004.

Ullmann = C. Ullmann, Gregorius von Nazianz, der Theologe. Ein Beitrag zur Kir-
chen- und Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts, Gotha 18672 [Darmstadt 
1825]. 

Van Dam, Becoming Christian = R. Van Dam, Becoming Christian. The Conversion 
of Roman Cappadocia, Philadelphia 2003.

Van Dam, Families = R. Van Dam, Families and Friends in Late Roman Cappado-
cia, Philadelphia 2003. 

Van Dam, Kingdom = R. Van Dam, Kingdom of Snow. Roman Rule and Greek Cul-
ture in Cappadocia, Philadelphia 2002. 



22 BIBLIOGRAFIA  E  ABBREVIAZIONI

Waltz = Anthologie Grecque. Première Partie. Anthologie Palatine. Tome VI (Livre 
VIII). Texte établi et traduit par P. Waltz, LesBL, Paris 19602 [1944].

Werhahn, Suvgkrisi~ = Gregorii Nazianzeni Suvgkrisi~ bivwn. Carmen edidit, ap-
paratu critico munivit, quaestiones peculiares adiecit H.M. Werhahn, Wiesbaden 
1953.

Werhahn, Übersichtstabellen = H.M. Werhahn, Übersichtstabellen zur handschrift- 
lichen Überlieferung der Gedichte Gregors von Nazianz: ap. Höllger, pp. 15-34.

Wesche = K.P. Wesche, The Union of God and Man in Jesus Christ in the Thought 
of Gregory of Nazianzus, ‘St. Vladimir’s Theological Quarterly’ 28, 1984, pp. 83-98.
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I. Autobiografia, questioni dottrinali e cronologia 
 dei carmi II,1,68 e II,1,30 

Le dimissioni dal seggio episcopale di Costantinopoli, poco prima della 
chiusura del Concilio (9 luglio 381)1, rappresentano di fatto la fine dell’attivi-
tà politico-ecclesiastica del Nazianzeno e l’irrobustirsi di un’intensa attività 
poetica in cui gli amari risentimenti personali si alternano e s’intrecciano 
all’espressione di solide concezioni teologiche. Gregorio poeta canta le pro-
prie delusioni2, ma canta anche con virulenza la lotta contro gli avversari del 
dogma che egli dichiara di voler combattere con le loro stesse armi: 

Eij de; oiJ makroi; lovgoi kai; ta; neva yalthvria kai; ajntivfqogga tw/` 
Dau>i;d kai; hJ tw`n mevtrwn cavri~ hJ trivth Diaqhvkh nomivzetai, kai; 
hJmei`~ yalmologhvsomen kai; polla; gravyomen kai; metrhvsomen3. 

1 Cfr. V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople de 381 à 
715, Paris 1932, pp. 5 s. Per quanto riguarda il triennio costantinopolitano del Nazianzeno 
cfr. J. Mossay, Gregor von Nazianz in Konstantinopel (379-381 A.D.), ‘Byzantion’ 47, 1977, 
pp. 223-238.

2 Sul pessimismo della poesia gregoriana cfr., in particolare, E. Rapisarda, Il pessi-
mismo di Gregorio Nazianzeno, ʻMiscellanea di Studi di Letteratura Cristiana Anticaʼ 3, 
1951, pp. 136-161, ripubblicato in: AA.VV., Atti dell’VIII Congresso Internazionale di Studi 
Bizantini, I, ‘Studi Bizantini e Neoellenici’ 7, 1953, pp. 189-201; vd., inoltre, Criscuolo, pp. 
13 s., che considera il Cappadoce «il primo poeta nella storia del pessimismo cristiano»; 
Trisoglio, Teologo, pp. 99 ss.; Contemporaneo, p. 265: «Epoca storica turbolenta, gravissime 
perturbazioni ecclesiali, tristi esperienze personali, sensibilità vibratile ed incline all’ansia, 
aspirazione ad un’assolutezza di perfezione che non poteva mai lasciarlo soddisfatto, spiega-
no questo fondo di tetraggine che fa da humus a molta sua lirica». 

3 Greg. Naz. epist. 101,73. Nella biografia composta da Gregorio Presbitero (22, CCG 
44, p. 198,34-36) si legge che il Nazianzeno ritenne necessario comporre versi ejpei; eJwvra 
∆Apolinavrion gravyanta polustivcou~ bivblou~ ejk diafovrwn mevtrwn kai; touvtoi~ klev- 
yanta tou;~ pollou;~ eij~ th;n ai{resin. Cfr., inoltre, J. Dräseke, Zu Apollinarios von Lao-
dicea, ‘Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie’ 31, 1888, 469-487, pp. 477 ss.; Dräseke, 
pp. 499 ss.; Van Dam, Becoming Christian, pp. 174 s. Sotto il nome dell’eretico Apollinare di 
Laodicea è pervenuta una Metaphrasis in Psalterium, nota al Cappadoce ma forse non auten-
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I carmina de se ipso non contengono, dunque, soltanto l’apologia in versi 
di un uomo impegnato nella ʻpolitica ecclesiasticaʼ che sente il bisogno di 
difendere se stesso dalle calunnie dei detrattori4, ma accolgono anche le pa-
role di un teologo che enuncia con ardore i principi della fede. I due carmi 
proposti in questa edizione, in modo particolare II,1,30, per il quale, come ve-
dremo, è possibile individuare precisi appigli cronologici, riflettono proprio 
l’intento di costruire, all’interno di una trama sensu lato autobiografica, una 
difesa del dogma in prospettiva antieretica. 

In II,1,68 Gregorio dà voce in modo particolare alla delusione ancora 
cocente per l’allontanamento da Costantinopoli, reso inevitabile, a suo dire, 
dall’invidia degli avversari, che contestarono la sua elezione a vescovo della 
capitale appellandosi all’ormai desueto canone quindicesimo del Concilio di 
Nicea contro le traslazioni episcopali5: secondo i vescovi egizi, giunti in ri-

tica (cfr. Lietzmann, p. 151: Gregorio «spricht… tatsächlich von neva yalthvria der Apollina-
risten und die worte hJ tw`n mevtrwn cavri~ wie kai; hJmei`~… metrhvsomen haben… ihre paral-
lele im prolog der metaphrase: v. 19 kata; me;n cavri~ e[fqito mevtrwn und 29 f. hJmei`~ de;… 
mevtroisin ejnhvsomen. Trotz dieser verlockenden anklänge wage ich keine entscheidung, ehe 
nicht der text der metaphrase mit den ziemlich umfangreichen commentarfragmenten des 
Laodiceners verglichen worde ist»). L’autenticità della metafrasi (per il cui testo critico si 
rinvia a Ludwich, pp. 1 ss.) è messa in dubbio con argomentazioni convincenti da J. Golega, 
Der homerische Psalter. Studien über die dem Apollinarios von Laodikea zugeschriebene 
Psalmenparaphrase, Ettal 1960, p. 169, che ne attribuisce la paternità a un certo Marcia-
no, un egiziano vissuto nel V secolo d.C. Sulla questione si veda anche Id., Verfasser und 
Zeit der Psalterparaphrase des Apolinarios, ‘Byzantinische Zeitschrift’ 39, 1939, pp. 1-22; 
Agosti - Gonnelli, pp. 362 s. nota 301. Per ciò che concerne, in particolare, la testimonianza 
degli antichi su Apollinare e la sua attività poetica cfr. J. Dräseke, Die Abfassungszeit der 
Psalmen-Metaphrase des Apollinarios von Laodicea, ‘Zeitschrift für wissenschaftliche The-
ologie’ 32, 1889, 108-120, pp. 112 ss.; Dräseke, pp. 501 ss.; Lietzmann, pp. 151 s.; Ludwich, 
pp. V ss.; Agosti - Gonnelli, pp. 363 ss. 

4 Sul carattere apologetico del racconto autobiografico gregoriano cfr., ad esempio, 
McGuckin, Biography, p. 372: «Most of his poetry from this period shows a high degree 
of self-examination of all that had gone on in the turbulent time of his administration. He 
feels that he has nothing to reproach himself for under the eyes of Christ. He suffered for 
noble reasons, even if in the eyes of the world his spiritual behavior appeared as political 
ineptitude»; Autobiography, pp. 160 ss. Sulla autobiografia come apologia della vita e dell’at-
tività pastorale dell’autore cfr. Bernardi, Autobiographies, pp. 155 ss.; M. Starowieyski, Les 
éléments autobiographiques dans la littérature chrétienne ancienne, in: AA.VV., Studia Pa-
tristica XL. Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies 
held in Oxford 2003. Liturgia et Cultus, Theologica et Philosophica, Critica et Philologica, 
Nachleben. First Two Centuries. Edited by F. Young, M. Edwards and P. Parvis, Leuven- 
Paris-Dudley 2006, 289-307, pp. 298 ss., e, sulla autobiografia cristiana in generale, ibid., 
p. 289 nota 1. 

5 Cfr., in proposito, COD, p. 12. Vd. inoltre E. Wipszycka, Storia della Chiesa nella 
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tardo al Concilio (nel giugno del 381)6, Gregorio, formalmente titolare della 
sede di Sasima, non avrebbe dovuto occupare la cattedra costantinopolitana7. 
Egli era dunque ejqw`n patrwv/wn kai; novmwn diafqoreuv~ (così il poeta si de-
finisce ironicamente in carm. II,1,68 v. 17). Naturalmente lo scacco personale 
subito a Costantinopoli segnò in modo profondo gli ultimi anni della vita 
del Nazianzeno, che ricorda spesso l’episodio nella sua opera: se nel carme 
II,1,68 un risentimento ancora vivo trova sfogo nella polemica con coloro che

levgousin wJ~ aujtoiv me to;n dusdaivmona 
    – kai; ga;r dokou`si tou`to – 
Kwnstantivnou balovnte~ ejkto;~ a[steo~ 
    ajpwfruvwsan...8, 

altrove un livore ormai stanco fa strada all’ironia ed i nemici che hanno de-
terminato la forzata inattività del Cappadoce sono sarcasticamente presentati 
come ‘benefattori’:

Filosofou`men ejf∆ hJsuciva~: tou`to oiJ misou`nte~ hJma`~ hjdikhvka-
sin, wJ~ ei[qe ti kai; a[llo toiou`ton, i{na ma`llon aujtou;~ eujergevta~ 
ginwvskwmen9.

In II,1,68, al contrario, l’ironia, che pure costituisce un elemento carat-
teristico di tutta l’opera gregoriana10, non riesce a smorzare affatto la delu-
sione per una vicenda forse ancora troppo recente: la stringente necessità di 

tarda antichità, Milano 2000 [Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994], p. 16. 
Che il canone quindicesimo fosse stato negletto in Oriente (novmou~… tou;~ pavlai teqnhkov- 
ta~: Greg. Naz. carm. II,1,11 v. 1810) è rilevato da Jungck, p. 226. Tale canone, peraltro, non 
avrebbe dovuto in teoria riguardare il caso di Gregorio, che non prese mai di fatto possesso 
della sede episcopale di Sasima cui era stato assegnato da Basilio nel 371 (cfr. Beeley, Trinity, 
pp. 50 s.). 

 6 Cfr. Gallay, Vie, p. 207.
 7 All’origine della forte ostilità degli egiziani nei confronti di Gregorio vi era natu-

ralmente l’affaire di Massimo il Cinico (cfr. Mossay - Lafontaine, Discours 24-26, pp. 128 
ss.; Bernardi, Gregorio, p. 215; Capone, Polemica, pp. 505 s.; J. Torres - R. Teja, A Dispute 
of Episcopal Legitimacy: Gregory Nazianzen and Maximus in Constantinople, in: AA.VV., 
The Role of the Bishop in Late Antiquity. Conflict and Compromise, London-New York 2013, 
pp. 13-29). Ma, oltre a ragioni personali, giocò un ruolo fondamentale nell’opposizione al 
Nazianzeno l’antagonismo tra vescovi orientali e vescovi occidentali sulla questione di An-
tiochia (cfr. Trisoglio, Teologo, p. 60; sullo scisma antiocheno vd., in particolare, Simonetti, 
pp. 360 ss., e, dello stesso autore, Antiochia. III. Scisma, NDPAC I, coll. 353-354).

 8 Carm. II,1,68 vv. 11-14.
 9 Epist. 135,1.
10 Cfr. Ruether, pp. 82 ss.
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difendersi dalle accuse di coloro che lo odiano (oiJ misou`nte~)11 dà spazio, 
in prevalenza, ad un risentito discorso apologetico. Nell’ambito dei componi-
menti autobiografici è dunque possibile distinguere un gruppo che nella for-
ma e nei toni risente fortemente della frustrazione per l’esito della esperienza 
costantinopolitana (è il caso di II,1,68)12 da un gruppo, di poco successivo13, 
in cui il risentimento ha ormai ceduto il posto ad un’amara rassegnazione e 
sul racconto autobiografico prevale l’attenzione alle controversie dottrinali: è 
questo il caso, come si vedrà, di II,1,3014. 

Al centro di II,1,68 campeggia decisamente lo fqovno~, una presenza 
che aleggia in tutto il componimento ed è esplicitamente descritta nei versi 
iniziali secondo un modulo ricorrente in Gregorio:

    fqovnw/, paqw`n dikaivw/, 
thvkonti tou;~ e[conta~ w{sper a[xion15.

L’invidia, che ‘logora’ l’animo di chi ne è infetto, dà nutrimento alla ca-
lunnia, al levgein ouj divkaia16 di coloro che costruiscono falsità contro Gre-
gorio, ‘amico’ del dogma, e dunque contro Dio stesso17:

Pou` ga;r divkaion tou;~ fivlou~ perifronei`n, 
    wJ~ mh; Qeo;n levgoimi,

5  w/| provsqe kei`tai pavnta kai; ginwvsketai 
    safw`~, ojxu; blevponti;18. 

11 Carm. II,1,68 v. 1.
12 Cfr. inoltre carm. II,1,8; II,1,9; II,1,10 vv. 16-24; II,1,12 vv. 136-175 (sulla cronologia 

di II,1,12, ritenuto anteriore al carme de vita sua, cfr. Meier, pp. 17 s.); II,1,33. 
13 A smorzare i toni del forte livore personale potrebbe forse essere stato, più che il 

trascorrere del tempo, il fortunoso riproporsi a Nazianzo della minaccia eretica. 
14 Cfr. inoltre carm. II,1,15; II,1,17; II,1,19.
15 Carm. II,1,68 vv. 8 s.; cfr. carm. II,1,13 vv. 159 s.; or. 36,4; ed anche carm. I,2,2 v. 50; 

I,2,34 v. 71; II,2,1 vv. 119 s.; or. 6,6; 32,27. Il potere nefasto e ‘corrosivo’ dell’invidia è ampia-
mente descritto da Basilio, che paragona il morbo alla ruggine che distrugge il grano: w{sper 
hJ ejrusivbh i[diovn ejsti toù sivtou novshma, ou{tw~ oJ fqovno~ filiva~ ejsti;n ajrrwvsthma (hom. 
11,4; PG 31,380A). Subito dopo (PG 31,380B) l’invidia è assimilata a un dardo che, colpendo un 
bersaglio resistente, rimbalza su colui che lo ha scagliato: ”Wsper ga;r tẁn belẁn ta; biaivw~ 
ferovmena, ejpeida;n karterẁ/ tini kai; ajntituvpw/ prospevsh/, ejpi; to;n proevmenon ejpanevr-
cetai: ou{tw kai; ta; toù fqovnou kinhvmata, oujde;n lupoùnta to;n baskainovmenon, aujtoù 
plhgai; givnontai toù baskavnou. Cfr. Limberis, Envy, pp. 163 ss. Sulle rappresentazioni dei 
ʻpeccati capitali̓  nelle opere dei Cappadoci si rinvia a Conte, Peccati capitali, pp. 115 ss. 

16 Cfr. carm. II,1,68 v. 2.
17 Cfr. Gregorio Nazianzeno, Poesie scelte. Introduzione e traduzione di F. Corsaro, 

Catania s.d. [ma 1957], p. XIII.
18 Carm. II,1,68 vv. 3-6.



 INTRODUZIONE 29

Le calunnie dei nemici e il proposito di opporsi ad esse rappresentano 
pertanto il nucleo tematico di un carme tutto giocato sulla netta antitesi tra 
la turpe maldicenza che crea menzogne e la realtà che non sfugge certo agli 
occhi di Dio: i malevoli avversari ‘dicono’ di aver umiliato Gregorio, ‘infeli-
ce’, ma in realtà egli è per loro baru;~… kai; qravsou~… gevmwn19; ‘dicono’ 
che violò ‘consuetudini e leggi dei padri’, ma per loro …novmo~ ta; fau`la, / 
plouvtou tuvfou te, qruvyew~, filarciva~20; ‘dicono’ che si lasciò sopraffa-
re dal potere dei troni terreni21, ma quel che egli desidera in realtà è divenire 
‘grande’ per i troni celesti22. Soprattutto l’accusa di superba ambizione, che 
i detrattori mossero contro di lui anche a seguito del suo rifiuto di prendersi 
cura della chiesa di Nazianzo subito dopo la prestigiosa cattedra costantino-
politana23, suscita la reazione difensiva posta al centro del carme. Gregorio 
rivela allora le ragioni che lo spinsero a occuparsi di Costantinopoli e quelle 
che, al contrario, gli impedirono di proseguire la sua attività pastorale:

45  Toi`~ me;n proshvcqhn, tw`n d∆ ajphvcqhn oujc eJkwvn, 
     ou{tw Qeou` tupou`nto~.

19 Ibid., vv. 11-15.
20 Ibid., vv. 18 s.
21 Ibid., vv. 39 s.
22 Ibid., vv. 103 s.
23 Ibid., vv. 39-41: Levgousin wJ~ aJdrw`n me;n hJssw`mai qrovnwn, / wJ~ tw`n ajf∆ w|n ka-

th`lqon, / tou;~ d∆ a]n pevnhta~ kai; stenou;~ diaptuvw. A partire dalla primavera del 374, 
dopo la morte di Gregorio il Vecchio (cfr. Gallay, Vie, pp. 124 ss.; McGuckin, Biography, 
pp. 223 ss.), la cattedra episcopale della città di Nazianzo rimase vacante sino alla nomina 
del successore ufficiale, cioè sino al giugno del 383. Subito dopo la scomparsa del padre, 
Gregorio, nonostante una salute già malferma (di cui dà notizia ad esempio nella lettera 
64 ad Eusebio di Samosata), accettò di dirigere la chiesa locale, chiedendo però ai vescovi 
della sinodo provinciale di eleggere al più presto un titolare (carm. II,1,11 vv. 533-540: th`~ 
patrikh`~ [sc. ejkklhsiva~] dev… / … / … / crovnon bracu;n me;n wJ~ xevno~ ajllotriva~ / e[scon 
tin∆ ejpimevleian, oujk ajrnhvsomai, / tou`t∆ aujto; favskwn toi`~ ejpiskovpoi~ ajeiv / aijtw`n te 
dw`ron ejk bavqou~ th`~ kardiva~, / sth`saiv tin∆ a[ndra tw/` ptolivsmati skopovn). Poiché essi 
si rifiutarono di farlo, Gregorio li mise di fronte al fatto compiuto e fuggì nel parqenwvn di 
santa Tecla, a Seleucia d’Isauria (cfr. carm. II,1,11 vv. 545-550; Gallay, Vie, p. 128; Lettres, 
I, pp. XIII ss.; Van Dam, Families, pp. 52 s.). Conclusasi l’esperienza costantinopolitana, gli 
si ripropose il problema della chiesa di Nazianzo, ancora senza un vescovo: il Cappadoce 
però non volle assumersi alcuna responsabilità di gestione ed affidò provvisoriamente la 
guida della piccola comunità a Cledonio, presbitero di Iconio (cfr. carm. II,1,19 vv. 64-67; sul 
riferimento contenuto in questi versi vd. Gallay, Vie, pp. 213 s., e Simelidis, p. 171). Questa 
decisione suscitò forti critiche da parte di quanti identificarono la superbia quale movente 
del suo rifiuto di occuparsi dell’umile chiesa locale dopo essere stato alla guida di quella di 
Costantinopoli: cfr. carm. II,1,19 vv. 73 s.; epist. 139,4; McLynn, Curiales, pp. 282 ss. 
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 Toi`~ me;n proshvgagevn me dh`mo~, poimevne~, 
     kai; glw`ssan aijtou`n Pneu`ma 
 – lao;n ga;r ejcrh`n a[grion katartivsai 
50     sterrw`/ bivw/ lovgw/ te, 
 pollai`~ kamovnta dogmavtwn katadromai`~, 
     wJ~ nau`n mevshn kluvdwno~ –,
 toi`~ d∆ ouj proshvgag∆ hJ luvsi~ tou` swvmato~ 
     kaq∆ hJmevran qnhvskonto~24.

Da una parte vi sono dunque ragioni dottrinali – la necessità di difendere 
la capitale dalle eresie25, oltre al dovere di affermare il principio della pie-
na divinità dello Spirito Santo26 –, dall’altra vi è invece l’infermità cronica 
di cui il Nazianzeno cominciò a soffrire nel corso del Concilio del 38127. 
All’improvviso miglioramento delle sue condizioni di salute il poeta sembra 
faccia riferimento, in modo tutt’altro che esplicito, ai vv. 77-79, con le parole 
wJ~ Lavzarovn me tetrahvmeron tavfwn / ejxhvgage~ bohvsa~. / ∆Anivstam∆, 
oiJ d∆ e[pthxan… Ciò indurrebbe a credere che nella sezione precedente del 
carme egli si riferisca ironicamente ai vescovi che, non credendo affatto alla 
sua malattia, gli attribuivano la colpa di essersi rifiutato di aiutare il popolo 
nazianzeno in angustie:

55 «H mh;n kaloiv te kajgaqoi; – tiv~ ajnterei`; – 
     kai; Pneuvmato~ gevmonte~
 ouj nu`n steno;n kairoi`~ te surriptouvmenon 
     e[qno~ kalw`~ blevpousin 
 uJyiqrovnou q∆ e{drasma law`n poimevno~ 
60     tou` provsqen ou[ti mei`zon. 
 ∆All∆ oujk ejmovn ge, plh;n o{sa crivvsei cero;~ 
     w/| kai; to; qarrei`n ei\con28.

24 Carm. II,1,68 vv. 45-54.
25 Cfr. carm. II,1,11 vv. 562-582 (riferimento agli ariani) e 607-630 (riferimento agli 

apollinaristi). Sulla situazione dottrinale di Costantinopoli tra il 379 e il 383 vd. Gallay, Vie, 
p. 133; Capone, Società, pp. 104 ss.

26 Sulla concezione dello Spirito Santo in Gregorio cfr. Beeley, Trinity, pp. 153 ss.; 
in generale sulla «Doctrine of the Spirit» nei Padri cappadoci vd. Hanson, pp. 772 ss.; cfr., 
inoltre, Kelly, pp. 317 ss. In molti suoi scritti Gregorio immagina di essere «the unwavering 
mark of truth by defending the Holy Spirit’s equal divinity» (Hofer, Christ, p. 179). 

27 Gregorio fa spesso menzione della sua malattia: cfr., ad esempio, carm. II,1,11 vv. 
1745 s.; II,1,12 vv. 139 s.; II,1,15 v. 15; II,1,19 vv. 62 s.; II,1,22 vv. 16 s.; II,1,27 vv. 14 s. 

28 Carm. II,1,68 vv. 55-62.
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Miracolosamente ristabilitosi, Gregorio non si sottrasse al suo destino, 
accettando di assumersi la guida di Nazianzo per contrastare il pericolo rap-
presentato dagli eretici29. 

Tutte queste vicende sono rievocate in modo più dettagliato, anche se 
non meno implicito, in II,1,30, dove però, a differenza di II,1,68, il discor-
so apologetico si concentra decisamente su questioni teologiche: il racconto 
autobiografico non costituisce altro che lo sfondo su cui Gregorio inserisce 
alcuni dei punti chiave di una riflessione sviluppatasi in anni di controversie. 
Appare pertanto smorzato il risentimento personale nei confronti di coloro 
che avevano determinato l’esito, per lui infelice, della vicenda costantinopo-
litana; se ne coglie un implicito accenno nei versi iniziali del componimento, 
in cui il poeta rievoca la dolorosa esperienza con queste parole:

 «H pollav, polla; givgnetai makrw`/ crovnw/ brotoi`~,
 tlhto;n d∆ a{pan o{ ken fevroi bivon strevfwn Qeov~.
 ∆Egw; ga;r a}~ me;n e[scon ejn xevnh/ povlei pavqa~,
 Lovgw/ pesovnti suvmmacon glw`ssan fevrwn ejmhvn,
5 a[llou~ levgonta~ aijnevsw…30.

Ma proprio nel passo in cui Gregorio menziona i suoi patimenti (vv. 3-5) 
comincia già ad affiorare, seppur in modo non perspicuo, il motivo centrale 
del carme, alla luce del quale è possibile cogliere importanti indizi cronolo-
gici presenti in tutto il componimento: il Nazianzeno dichiara infatti di aver 
sofferto a Costantinopoli Lovgw/ pesovnti suvmmacon glw`ssan fevrwn… 
(v. 4), utilizzando un’espressione (Lovgw/ pesovnti) che contiene con ogni pro-
babilità una celata allusione alla dottrina cristiana della kevnwsi~31. Tale dot-
trina, in evidente contrasto con l’eresia di Apollinare di Laodicea32, che nega 

29 Ibid., vv. 63 ss.
30 Carm. II,1,30 vv. 1-5. Segnalo che nel caso di II,1,30, in base all’indagine metrica 

condotta (al cui paragrafo si rinvia), si è scelto di restituire in forma stichica quel che la vul-
gata presenta come distici, modificando di conseguenza la numerazione recepta. 

31 Sulla storia della dottrina della kevnwsi~, che postula l’eclissi del divino nel Ver-
bo incarnato, cfr. F. Loofs, Kenosis, in: Encyclopaedia of Religion and Ethics, VII, New 
York 1915, pp. 680-687; P. Henry, Kénose, in: Dictionnaire de la Bible, Supplément V, Paris 
1957, 7-162, pp. 79 ss.; un’interessante esegesi del paolino eJauto;n ejkevnwsen morfh;n douvlou 
labwvn (Phil. 2,7) fornisce R.P. Martin (A Hymn of Christ: Philippians 2:5-11 in Recent In-
terpretation & in the Setting of Early Christian Worship, London 1997, pp. 165 ss.), che nel 
suo studio riassume anche «(the) main lines of twentieth century interpretation» (pp. 63 ss.), 
concentrandosi in particolare sulla «kenotic theory» (pp. 66 ss.). 

32 Su Apollinare di Laodicea, la cui teologia nega proprio il principio dell’annienta-
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la presenza in Cristo di un nou`~, l’anima intellettiva, afferma il principio della 
piena umanità del Figlio, divenuto da Dio uomo, e ‘caduto’ nella condizione 
dell’uomo per la sua redenzione, pur senza cessare di essere ciò che egli è 
essenzialmente ed eternamente. E proprio l’eresia di Apollinare costituisce 
l’obiettivo polemico di II,1,30, che ad essa, come si vedrà, fa riferimento più 
o meno esplicito in diversi punti. 

Conclusa la sezione introduttiva, Gregorio, dopo aver rievocato l’effet-
to dirompente che il riconoscimento della piena divinità dello Spirito Santo 
ebbe nel mondo33, rivela l’argomento che intende trattare nel carme con que-
ste parole:

’A d∆ ejnqavd∆ eu|ron ouj dokw`n, aujto;~ fravsw fivloi~
wJ~ a]n mavqwsin eujkovlw~ fevrein fqovnou pavla~34.

Egli, in altri termini, si propone di raccontare personalmente35 le diffi-
coltà incontrate al suo ritorno a Nazianzo36, la città che era stata indirizzata 
sul cammino dell’ortodossia dal padre37. A partire dalla primavera del 374 
però, vale a dire dopo la morte di Gregorio il Vecchio, Nazianzo era sprofon-
data in una lunga ajnarciva38: solo dopo nove anni infatti, intorno al giugno 
del 383, la cattedra episcopale fu affidata ufficialmente a Eulalio, un cugino 
di Gregorio39, che lo aveva già scelto quale suo collaboratore nella gestione 

mento del Verbo nell’incarnazione, vd., in particolare, la monografia di Lietzmann, cui si fa 
con una certa frequenza riferimento nella presente edizione. Sulla cristologia apollinarista 
cfr., inoltre, Raven, pp. 177 ss.; Mühlenberg, pp. 108 ss. Vd. infine Kelly, pp. 354 ss.; Wesche, 
pp. 84 ss.; McGuckin, Biography, pp. 390 ss.; Beeley, Controversy, pp. 378 ss.; Unity, pp. 176 
ss.; Daley, God, pp. 126 ss. 

33 Carm. II,1,30 vv. 5-11. Il grande tema affrontato in occasione del Concilio del 381 fu 
proprio quello relativo alla terza Persona della Trinità: alla semplice professione di fede nello 
Spirito Santo, contenuta nel credo niceno, si aggiunse infatti il pieno riconoscimento della 
sua divinità (nel cosiddetto simbolo niceno-costantinopolitano è scritto: [pisteuvomen] kai; 
eij~ to; pneu`ma to; a{gion, to; kuvrion kai; to; zwopoiovn, to; ejk tou` patro;~ ejkporeuovmenon, 
to; su;n patri; kai; uiJw/` sumproskunouvmenon kai; sundoxazovmenon, to; lalh`san dia; tw`n 
profhtw`n [COD, p. 24]). Sul «simbolo di fede di Costantinopoli» cfr. Baus - Ewig, pp. 77 ss. 

34 Carm. II,1,30 vv. 12 s.
35 Cfr., al contrario, a[llou~ levgonta~ aijnevsw… al v. 5.
36 Carm. II,1,30 vv. 12-17.
37 Ibid., vv. 18-24.
38 Ibid., vv. 25-27.
39 In epist. 15,4 Gregorio raccomanda a Lolliano i fratelli Eulalio ed Elladio, chiaman-

doli tou;~ kurivou~ mou tou;~ ajneyiouv~. La medesima espressione, riferita agli stessi soggetti 
che non sono però espressamente menzionati, si ritrova in epist. 14,2 (Tw`n kurivwn mou tw`n 
ajneyiw`n provsthqi prostasivan dikaiotavthn). 
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della diocesi nazianzena40. Prima di questa nomina, però, il Cappadoce stes-
so, dopo essere tornato da Costantinopoli, si occupò per qualche tempo della 
chiesa locale, una chiesa in grave difficoltà anche per le pressioni esercitate 
dagli apollinaristi41, che erano riusciti persino a far eleggere all’episcopato 
un loro adepto42. La nomina di Eulalio, cioè il giugno del 383, costituirebbe 

40 In una lettera indirizzata al vescovo di Tiana, Teodoro, e composta probabilmente 
prima dell’estate del 383 (per la datazione vd., in particolare, Hauser-Meury, p. 161; Gallay, 
Lettres, II, p. 155; Conte, Epistole, pp. 209 ss.), Gregorio dà notizia del pericolo rappresentato 
a Nazianzo dagli apollinaristi, esortando il destinatario a prendere informazioni da Eulalio e 
Celeusio (para; tw`n kurivwn mou tw`n sumpresbutevrwn…, Eujlalivou tou` cwrepiskovpou 
kai; Keleusivou, ou}~ ejx e[rgou pro;~ th;n sh;n eujlavbeian ajpestavlkamen: epist. 152,5). 
Oltre che come destinatario delle epistole 116 e 117, databili, secondo Gallay (Lettres, II, 
p. 10), al 382, nonché della 158, composta probabilmente verso la fine del 383 (la lettera 
mostrerebbe Eulalio già nell’esercizio delle sue funzioni episcopali: cfr. Gallay, Lettres, II, 
p. 49 nota 1), il futuro vescovo di Nazianzo è menzionato anche in altri passi dell’opera gre-
goriana. In carm. II,2,1, ad esempio, Gregorio chiede benevolenza nei confronti di Eulalio 
(pollo;n oJmhlikivh~ kreivssoni Eujlalivw/: v. 130); questi, colpito dalla recente morte del 
fratello Elladio (cfr. Hauser-Meury, p. 96: Elladio «starb noch jung [Anth. Pal. VIII,152], 
nicht lange bevor Gregor im Jahre 372 das Gedicht an Hellenius schrieb»), assiste la madre 
in fin di vita (carm. II,2,1 vv. 135-138 Mhtevra d∆ ajmfibevbhken eJh;n stugerh`~ uJpo; nouvsou 
/ teiromevnhn, ojlivgai~ ejn yekavsi biovtou: / oi{an poulu;~ oJ mu`qo~ ejlegcevmen, a[rkion eij- 
pei`n / toiouvtwn tekevwn mhtevra baio;n e[po~); in epist. 182,4 il nuovo pastore della Chiesa di 
Nazianzo è raccomandato a Gregorio Nisseno con queste parole: tauvthn h/[thsa par∆ aujtw`n 
(sc. ejpiskovpwn) cavrin… doqh`nai th/` ∆Ekklhsiva/ poimevna, o}~ kai; devdotai tai`~ sai`~ 
eujcai`~, a[xio~ th`~ uJmetevra~ qeosebeiva~: o}n kai; eij~ cei`rav~ sou tivqhmi, to;n aijdesimwv- 
taton Eujlavlion levgw, to;n qeofilevstaton ejpivskopon. Per quanto riguarda in particolare 
la data dell’insediamento di Eulalio nella diocesi nazianzena, un indizio utile è fornito dalla 
lettera 173 a Postumiano, praefectus praetorio approssimativamente dall’aprile al dicembre 
del 383 (cfr. Rauschen, pp. 485 s.; Lietzmann, p. 68; Gallay, Vie, p. 227 nota 5; Hauser-Meury, 
p. 148; Gallay, Lettres, II, p. 158 nota 10; Conte, Epistole, pp. 231 ss.): in questa epistola Gre-
gorio chiede a Postumiano, che è già prefetto del pretorio («Hlqe~ ejpi; to; ajkrovtaton th`~ 
ejxousiva~: § 2), di contribuire alla pace nella Chiesa: Mhde;n ou{tw novmize th/` sh/` prevpein 
ajrch/` (ejpeidh; pavlin suvnodo~ ejpiskovpwn, oujk oi\da di∆ o{ ti kai; o{pw~ sunagomevnwn), wJ~ 
to; ejpi; sou` kai; dia; sou` eijrhneuvesqai ta;~ ∆Ekklhsiva~ (§ 6). La sinodo cui il Cappadoce fa 
qui riferimento è quella tenutasi a Costantinopoli nel giugno del 383: in questo periodo Gre-
gorio ha ormai abbandonato la guida della chiesa di Nazianzo, come dichiara espressamente 
in epist. 173,7 (tw`n me;n pragmavtwn ajnacwrhvsa~), aggiungendo però: Ouj… w{sper tw`n 
qrovnwn kai; th`~ ojfruvo~ toi`~ boulomevnoi~, ou{tw kai; th`~ eujsebeiva~ parecwrhvsamen. 
Cfr., infine, McGuckin, Biography, pp. 385 s. 

41 Cfr. epist. 152,4-6.
42 In una lettera indirizzata a Olimpio, governatore della Cappadocia (per la datazione 

e il contenuto cfr. Lietzmann, p. 74; Gallay, Vie, pp. 220 ss.; Hauser-Meury, p. 137 nota 276; 
McGuckin, Biography, pp. 388 s.; Conte, Epistole, pp. 179 s.; sul carattere di tale corrispon-
denza vd. McLynn, Governors, pp. 48 ss.), Gregorio fa menzione dell’oltraggio compiuto 
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pertanto il verosimile terminus ante quem di II,1,30, un carme in cui Nazian-
zo, preda dell’ajnarciva, è definita to; kalo;n poivmnion… e[rhmon poimevno~43 
su cui piombano addosso gli eretici come luvkoi barei`~44. Per ciò che con-
cerne, invece, il terminus post quem un indizio significativo può cogliersi ai 
vv. 29-31, in cui il poeta fa menzione di un kubernhvth~ per mezzo del quale 
cercò di ‘salvare’ Nazianzo dall’‘abisso’ dell’eresia apollinarista:

 sw`sai buqou` ga;r h[qelon kubernhvtou ceriv,
30 o}n tai`~ pnoai`~ hjpistavmhn mavlist∆ ajntistavthn,
 kaivper newsti; crhmavtwn kravto~ dedegmevnon.

Il kubernhvth~ menzionato in questi versi può, con buona probabilità, es-
sere identificato con Cledonio, il sacerdote cui Gregorio, ammalato, avrebbe 
affidato provvisoriamente la gestione della Chiesa di Nazianzo e a cui sono 
indirizzate proprio le epistole 101 e 102 contro l’apollinarismo45. Il racconto 

dagli eretici, che osarono dare il nome di vescovo a uno dei loro empi seguaci: ∆Etovlmhsan 
oiJ kakoi;… pasw`n katexanastavnte~ basilikw`n diatavxewn kai; uJmetevrwn prostagmav- 
twn, ejpiskovpou o[noma periqei`naiv tini tw`n par∆ aujtoi`~ ajsebw`n kai; kibdhvlwn (epist. 
125,5). Con l’espressione basilikai; diatavxei~ l’autore si riferirebbe, piuttosto che all’editto 
antiapollinaristico del 3 dicembre del 383 (Cod. Theod. 16,5,12), al decreto promulgato con-
tro gli eretici il 30 luglio del 381: cfr., in proposito, Hauser-Meury, p. 137 nota 276: «Gregor 
erwähnt… basilikai; diatavxei~, denen die Apollinaristen zuwider handeln. Gallay 221f. 
sieht darin einen direkten Hinweis auf das Häretikergesetz Cod. Theod. 16,5,12 vom 3. De-
zember… 383, wo zum erstenmal die Apollinaristen unter den Ketzern aufgeführt sind. So-
mit müßte man den Brief und also auch Gregors Amtsniederlegung über den 3. Dezember 
383 hinaus verschieben. Gregor kann sich jedoch auch sehr wohl auf den Erlaß Cod. Theod. 
16,1,3 (30. Juli 381) beziehen, der, ohne eigens die Apollinaristen zu nennen, allen Häretikern 
den Bischofstitel verbietet». 

43 Carm. II,1,30 vv. 92 s.
44 Ibid., v. 92.
45 Destinatario delle prime due «epistole teologiche», composte contro gli eretici che ri-

tenevano a[nqrwpon a[noun… to;n Kuriakovn, è Cledonio, un presbitero vicino al Nazianzeno 
che si riferisce a lui con il termine ajdelfov~ (epist. 101,1 Tw/ ̀timiwtavtw/ kai; qeofilestavtw/ 
ajdelfw/ ̀kai; sumpresbutevrw/ Klhdonivw/ Grhgovrio~ ejn Kurivw/ caivrein): Gregorio ne costru-
isce indirettamente l’elogio celebrandolo th/…̀ politeiva/ kai; ojrqodoxiva/ (epist. 101,11) che 
gli avrebbero permesso di contrastare le menzogne degli apollinaristi, contro cui Cledonio 
chiedeva disposizioni (epist. 102,1 ∆Epeidh; polloi; prosiovnte~ th/ ̀sh/ ̀eujlabeiva/ plhrofo-
rivan zhtoùsi peri; pivstew~, kai; dia; toùto ajph/vthsa~ hJmà~ ajgaphtikẁ~ suvntomon o{ron 
tina; kai; kanovna toù hJmetevrou fronhvmato~, dia; toùto ejgravyamen th/ ̀sh/ ̀eujlabeiva/ (o} 
kai; pro; tẁn grammavtwn ejgnwvrize~) o{ti hJmeì~ th̀~ kata; Nikaivan pivstew~… oujde;n ou[te 
proetimhvsamen pwvpote ou[te protimàn dunavmeqa). Che il destinatario delle epistole 101 e 
102 (per la cui data di composizione vd. in particolare Gallay, Vie, pp. 218 e 230 ss.; Gallay - 
Jourjon, Lettres Théologiques, pp. 25 s.; Pouchet, pp. 43 ss.) sia da identificare con il ‘valido 
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del breve periodo di riposo che il Cappadoce si concesse, demandando a 
un sostituto la responsabilità della diocesi nazianzena, si ritrova anche nel 
carme II,1,19, che sembra soffermarsi proprio sulle stesse vicende narrate 
in II,1,3046: il poeta rammenta infatti di essere tornato da Costantinopoli 
nouvsw/ te stugerh`/ kai; ajrgalevai~ meledwvnai~ / thcqevnt∆ ejxapivnh~…47; 
proprio per tale disagio fisico e psicologico egli sentì di non essere in grado 
di difendere da solo dalla minaccia apollinarista48 la comunità di Nazianzo:

 Baio;n de; crovnon e[skon ejmoi`~ melevessin ajrhgw`n,
65 poimenivhn suvrigga, bohqovon ejsqlo;n ojpavssa~,
 mhv ti~ ejmoi`~ mhvloisin ajshmavntoisin ejpelqw;n
 ejcqro;~ eJh;n plhvseien ajnaideva gastevra forbh`~49.

aiutante’ (vd. carm. II,1,19 v. 65) che Gregorio pose per qualche tempo a capo della comunità 
nazianzena è quanto concordemente hanno sottolineato gli studiosi (cfr. Tillemont, p. 515; 
Rauschen, pp. 136 s. nota 9; Lietzmann, p. 67; Gallay, Vie, p. 217; Hauser-Meury, p. 54). Que-
sto personaggio andrebbe inoltre identificato con il destinatario delle epistole 107-109, in cui 
Gregorio dà spiegazione del rigoroso silenzio che si impose nella quaresima del 382 (cfr. carm. 
II,1,34A; II,1,34B; epist. 110-119). In proposito val la pena rilevare che il Cappadoce non può 
che aver rispettato il voto di silenzio in un periodo in cui non era alla guida di Nazianzo. Cfr. 
Lietzmann, p. 72: «Es ist an sich undenkbar, dass der verantwortliche leiter einer gemeinde in 
bedrängter zeit, zumal wenn ihm beständig der vorwurf der interesselosigkeit für seine kleine 
herde gemacht wurde, sich den luxus eines vierzigtägigen völligen schweigens sollte erlaubt 
haben: schon dadurch ist die Quadragesima des jahres 383 ausgeschlossen»; Gallay, Lettres, 
II, p. 5 nota 1. Lo stesso Cledonio è menzionato anche nel carme a Ellenio (II,2,1 vv. 120-
129) in cui è celebrata la sua condotta di vita ascetica (vv. 120-126 …∆Alla; suv moi toìsde 
fivla fronevein, / Klhdonivw/ prwvtiston ejnhevi>, o{~ ge penicroì~ / zwvei, kai; Cristẁ/ pavnt∆ 
ajnevqhke fevrwn, / aujto;n me;n prwvtiston, e[peita de; o{ss∆ ejpevpasto: / oujde;n eJh/ ̀zwh/ ̀leipov-
meno~ cqonivh/, / mavrgaro~ ejn lavessin, ejn ajstravsi fwsfovro~ a[llo~, / ei[ar ejn w{rh/sin, ejn 
de; futoìsi rJovdon); nel componimento si ricorda inoltre come egli avesse scelto di consacrare 
se stesso a Dio dopo aver detenuto una carica cqonivou… a[nakto~ ejn aujlaì~ (v. 127). Per 
quanto riguarda, infine, il Cledonio, presbitero di Iconio, citato nel Testamento gregoriano (cfr. 
Daley, Gregory, pp. 184 ss.), si ritiene generalmente che possa trattarsi sempre della medesima 
persona (cfr. Hauser-Meury, p. 55). 

46 Il rapporto esistente tra i carmi II,1,19 e II,1,30 è già messo in evidenza da Lietzmann, 
p. 68, che scrive: «Die zwischen juli 381 und juni 383 liegenden ereignisse schildern ziemlich 
ausführlich die carmina historica 19… und 30…, beide in Nazianz verfasst zu einer zeit, als 
der dichter noch im amte war…: andere gedichte und briefe geben ergänzungen».

47 Carm. II,1,19 vv. 62 s.
48 Ibid., vv. 70 s.: i seguaci di Apollinare, causa di agitazione per il popolo privo di gui-

da, sono citati come le ‘fiere funeste’ che …Qeo;n ajndromevoisin ejni; splavgcnoisi pagevnta 
/ e[knoon h\tor e[cousi novou divca morfwvsante~. 

49 Ibid., vv. 64-67.
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Questa decisione suscitò però la polemica reazione del popolo e dei ve-
scovi che, non credendo affatto alla malattia di Gregorio, interpretarono la 
sua scelta di defilarsi come il superbo rifiuto, da parte di chi era stato vescovo 
di Costantinopoli, di porsi a capo dell’umile diocesi nazianzena: 

polloi; me;n truvzeskon ejmoi`~ paqevessin a[pistoi,
kaiv m∆ uJperoplivh/si qeoudeva lao;n ajtivzein
h] favsan h] novo~ ei\ce…50.

L’ipotesi che Gregorio, a seguito di un miglioramento delle sue condizio-
ni di salute51, abbia a un certo punto accettato di guidare personalmente la 
chiesa di Nazianzo, prima della nomina ufficiale di Eulalio, ipotesi corrobo-
rata da quanto egli stesso asserisce verso la fine di II,1,1952, sembra trovare 
conferma anche in II,1,30, e precisamente nei versi che seguono immediata-
mente il passo relativo al kubernhvth~ Cledonio:

Tavd∆ h[qelon mevn: oJ fqovno~ d∆ ajntivxoo~ kaloi`~,
o}~ ajntevpneuse toi`~ kalw`~ a[gan dedogmevnoi~53.

50 Ibid., vv. 72-74. Sulla convinzione che la malattia di Gregorio fosse solo una scusa 
per non occuparsi della chiesa di Nazianzo cfr. epist. 89; 90,3; 131,1; 139,4. 

51 In epist. 91,1 (a Nettario, databile verso la fine del 382: vd. Gallay, Lettres, I, p. 112 
nota 1) Gregorio dice esplicitamente che il periodo di hJsuciva che si concesse dopo Costan-
tinopoli (e di cui fa menzione, ad esempio, in epist. 135,1) giovò alla sua salute: Kaiv ti kai; 
wjnavmeqa th`~ hJsuciva~, ejlevw/ Qeou` iJkanw`~ th`~ ajrrwstiva~ ajnenegkovnte~. Cfr., inoltre, 
epist. 171,1 Movli~ pote; tw`n ejk th`~ ajrrwstiva~ ajnaneuvsante~ povnwn, ejpi; se; to;n th`~ 
ijavsew~ provxenon dedramhvkamen. Vd. infine Gallay, Vie, pp. 219 s. 

52 Vv. 101 s. Poivmnh~ hJgemovneusa qeovfrono~. Eij de; luqeivhn, / poimevno~ oi{de tuv- 
coien ajreivono~… Cfr. Lietzmann, p. 69; Gallay, Vie, p. 220. Non mi sembra convincente 
l’interpretazione che del passo in esame fornisce Simelidis, p. 217: pur ammettendo infatti 
che il verbo luqeivhn indichi ‘l’essere sciolto dal vincolo della vita’ piuttosto che dai vincoli 
della funzione episcopale, non ritengo però che «the aorist hJgemovneusa clearly indicates that 
Gregory no longer considers himself to lead his flock». In realtà l’aoristo può esprimere in 
greco, oltre che l’azione in se stessa, anche un’azione vista nel momento del suo inizio («The 
aorist of verbs which denote a state or condition generally expresses the entrance into that 
state or condition»: Goodwin, § 55): in questo caso hJgemovneusa deve essere inteso piuttosto 
che con il valore di ‘fui guida’ con quello di ‘mi posi a guida’, ‘divenni guida’, il che non 
esclude affatto che Gregorio guidasse ancora il ‘gregge divino’ nel momento in cui scriveva 
il carme. Sulla base di questa interpretazione, peraltro, si chiarirebbe il valore avversativo 
che ha il dev nel periodo seguente, nonché il senso del poimh;n ajreivwn che il poeta si augura 
possa essere trovato dopo di lui. 

53 Carm. II,1,30 vv. 32 s.
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In questi versi il poeta intende probabilmente alludere al fatto che, fallito 
per invidia il tentativo di affidare conclusivamente Nazianzo a Cledonio, non 
poté far altro che assumersi personalmente la responsabilità della diocesi lo-
cale54. Ciò è quanto egli dichiara esplicitamente nell’epistola 138 al vescovo 
di Colonia, Bosporio, databile approssimativamente all’autunno del 38255; 
in essa il Cappadoce comunica la sua decisione di prendersi cura di Nazian-
zo con parole che fanno riferimento, non soltanto al pericolo rappresentato 
dall’‘assalto’ degli apollinaristi, ma anche al disonore che egli subì da parte 
di quanti non credevano che avesse davvero a cuore le sorti della Chiesa56. 
Sulla base di tali presupposti è dunque possibile individuare quale terminus 
post quem di II,1,30 la fine del 382, ovvero la conclusione dell’attività pasto-
rale di Cledonio a Nazianzo e la successiva, immediata assunzione da parte 
di Gregorio della guida della chiesa locale, che egli diresse poi fino al giugno 
del 38357, quando subentrò Eulalio.

Nel prosieguo del carme si susseguono riferimenti più perspicui 
all’apollinarismo, che confermano l’identificazione di tale eresia quale 
principale obiettivo polemico del componimento. Il poeta rivela a questo 
punto l’identità dei nemici in cui si incarna lo fqovno~ che ‘soffiò contro’ 

54 Questa interpretazione sembra possa trovare conferma anche al v. 108, in cui Grego-
rio, nell’affermare di essere disposto a sopportare qualsiasi prova a cui Cristo vorrà sottopor-
lo, scrive: Plh;n nu`n ejmoi; perizevei polu;~ kluvdwn kakw`n, utilizzando un’espressione che 
richiama l’immagine del popolo di Nazianzo …strobouvmenon zavlh/ / kakw`n megivstwn… 
(vv. 26 s.). 

55 Cfr. Lietzmann, p. 74. Che nell’estate del 382 Gregorio non fosse ancora alla guida 
di Nazianzo è quanto mostrano, ad esempio, le epistole 130-133. 135-136.

56 Cfr. epist. 138,3 s. hJtthvmeqa, kai; th`~ ∆Ekklhsiva~, a]n didw/` Qeov~, ta; dunata; 
frontivzein ouj katoknhvsomen (ejpeidh; tou`to ajgwnivzesqe, kai; mavlista tou` kairou` ka-
tepeivgonto~ dia; th;n prosdokwmevnhn tw`n ejnantivwn ejpidromhvn, wJ~ aujto;~ gravfei~): ajl-
la; to; tapeino;n tou`to sw`ma crhvsomen tw/` Qew/`, mevcri~ a]n diarkh/` kai; sqevnwmen, i{na mhv- 
te hJmei`~ bavro~ e[cwmen, ou{tw katakrinovmenoi par∆ uJmw`n kai; para; panto;~ tou` klhvrou 
katabowvmenoi pantoivoi~ ojdurmoi`~ ejkqlivbonto~ hJma`~, kai; th;n ∆Ekklhsivan oJrw`nte~ 
ajmeloumevnhn kai; tou;~ pollou;~ plhvssonte~, w{sper uJperorw`nte~ ta; th`~ ∆Ekklhsiva~: 
mhvte uJmei`~ makrovtera kavmnhte ajtimou`nte~ hJma`~. Cfr., in proposito, anche epist. 139,4 s.; 
Conte, Epistole, pp. 192 ss.

57 Quanto alle sorti dell’apollinarismo è da rilevare che solo alcuni mesi dopo, preci-
samente il 3 dicembre del 383, Teodosio promulgò un editto contenente una condanna rivolta 
per la prima volta in modo esplicito contro i seguaci di Apollinare (Cod. Theod. 16,5,12). La 
condanna non fu però decisiva: un nuovo editto emanato il 21 gennaio del 384 (Cod. Theod. 
16,5,13) condannò all’espulsione da Costantinopoli i sacerdoti eunomiani, macedoniani, aria-
ni e apollinaristi, contro cui poi in particolare fu rivolto il decreto del 10 marzo del 388 (Cod. 
Theod. 16,5,14). Cfr. W.K. Boyd, The Ecclesiastical Edicts of the Theodosian Code, New 
York 1905, pp. 46 ss.; McLynn, Voice, pp. 305 ss.
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le decisioni che egli aveva preso nell’interesse della comunità nazianzena: 
da una parte vi sono i presbiteri corrotti che celano l’ostilità nei confronti 
di Gregorio dietro un vile consenso58, dall’altra gli eretici avversari, che 
‘disprezzano apertamente Dio’, e non hanno alcun pudore nell’esibire le 
proprie turpitudini; questi ultimi altri non sono che i seguaci di Apollinare, 
‘adoratori della carne’:

 oiJ d∆ oujde; lavqra dusmenei`~ ajll∆ ejkfanei`~ a[gan,
 ejruqriw`nte~ eij kakoi; dokoi`en eujtelei`~, 
 wJ~ sarkolavtrai kai; Qeou` perivfrone~ safw`~,
45 Beelfegw;r sevbonte~, ouj to;n o[nta Despovthn59. 

Nel quadro della polemica antieretica trova spazio la critica rivolta alle 
autorità ecclesiastiche, la cui corruzione rende esente da biasimo il popolo 
che non ha validi modelli cui ispirarsi60. Ancor più che sui presbiteri Grego-
rio sfoga il suo risentimento sui vescovi che lo avevano ingannato mostran-
doglisi favorevoli a parole, ma contrastandolo nei fatti61. Pur sopportando le 
ingiustizie subite, egli dichiara però di non essere disposto a fingere che nulla 
sia cambiato nel corpo della Chiesa62: non può certo ignorare, infatti, che il 
processo di corruzione innescatosi ha aperto una breccia attraverso cui sono 
penetrati gli eretici63. Questi hanno approfittato in particolare della difficile 
situazione in cui si trovava la comunità di Nazianzo64, che però non è certo 
l’unica a correre pericoli: il monito che Gregorio pronuncia ai vv. 100-105 è 

58 Carm. II,1,30 vv. 34-41.
59 Il richiamo all’apollinarismo, che sembra celarsi anche ai vv. 81-83, che denuncia-

no la distinzione di grandezze in Dio operata, oltre che dall’ariano Eunomio, dallo stesso 
Apollinare di Laodicea (cfr. in proposito epist. 101,67), diviene quanto mai evidente ai vv. 
84-88, che ne espongono il principio fondamentale, contestandolo sul piano soteriologico: 
Tevmnousi d∆, wJ~ Qeovn mou, kai; Qeou` mevgan broto;n / a[noun tiqevnte~, wJ~ a[nou ∆Ada;m 
peptwkovto~ / h] mh; teleivw~ tw/` pavqei swqw` dedoikovte~: / crh; ga;r to; devrma mou movnon 
tucei`n swthriva~, / ta; d∆ a[ll∆ a[tima tugcavnein Qew/` pareimevna. Richiamano esplicita-
mente l’eresia di Apollinare anche i vv. 89 s., in cui sono contestati …deuvtero~… / ∆Ioudai>s-
mo;~ cilivwn t∆ ejtw`n lhrhvmata, menzionati anche in epist. 102,14 (kai; ta; a[lla pacevw~ kai; 
sarkikw`~ ejxhgei`sqai – ejnteu`qen ga;r aujtoi`~ oJ deuvtero~ ∆Ioudai>smo;~ w{rmhtai kai; hJ 
ciloevth~; cfr. inoltre epist. 101,63 deuvteron ∆Ioudai>smo;n kai; deutevran peritomh;n kai; 
qusiva~ deutevra~ eijsavgonte~).

60 Carm. II,1,30 vv. 49-51.
61 Ibid., vv. 52-69.
62 Ibid., vv. 70-77.
63 Ibid., vv. 78-91.
64 Ibid., vv. 92-98.
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rivolto al ‘böser Nachbar’65 che guarda sprezzante le sofferenze del Cappa-
doce, trascurando il fatto che il male dell’eresia può facilmente raggiungere 
le diocesi vicine a Nazianzo:

100 Oujd∆ aujtov~, oi\da, th`~ novsou mevnei~ ejleuvqero~,
 oJ nu`n e[pofru~ toi`~ ejmoi`~ kakoi`~, w\ fivltate,
 ka]n ajsfalw`~ bebhkevnai kai; kairivw~ dokh/`~.
 Pu`r geitonou`n kai; th/` pevla~ a[piston oijkiva/,
 kevdro~ tinavssetai: pivtu~ trovpon tivn∆ ajsfalhv~;
105 Povrrwqen ei\rge th;n mavchn eij mh; pevla~ poqei`~.

Nel contesto di un carme ricco di allusioni, spesso ermetiche, non è da 
escludere la possibilità di ravvisare in queste parole, piuttosto che il gene-
rico ammonimento rivolto ad un ipotetico vescovo di una diocesi vicina, il 
rimprovero espresso nei confronti di un personaggio in particolare. Alcuni 
studiosi66 hanno suggerito che il ‘cattivo vicino’ menzionato in questi versi 
sia da identificare con Elladio, successore di Basilio sul seggio episcopale 
di Cesarea; ciò fornirebbe interessanti appigli cronologici a conferma della 
datazione proposta per II,1,30. In base alle informazioni contenute nell’epi-
stolario gregoriano sappiamo infatti che il rapporto di amicizia tra Elladio e 
Gregorio67 si incrinò, probabilmente dopo la divisione della Cappadocia in 
due province, intorno alla fine del 38268. La ragione principale del dissenso 
sembra fosse legata al fatto che Elladio apparteneva a quel gruppo di vescovi 
che si era opposto alla elezione di un sostituto di Gregorio a Nazianzo69. Se 

65 Cfr. Lietzmann, p. 69.
66 Cfr. Tillemont, p. 508; Bauduer, p. 367; Lietzmann p. 70. 
67 Di cui ci danno testimonianza le epistole 127 e 167, databili al 382: cfr. Limberis, 

Bishops, pp. 160 s.
68 Cfr. Gallay, Lettres, II, p. 58 nota 1 e p. 171. Sulla divisione della Cappadocia in 

«deux provinces homonymes, la Cappadoce I et la Cappadoce II» e sulle conseguenze di 
tale separazione vd. S. Métivier, La Cappadoce (IVe-VIe siècle). Une histoire provinciale 
de l’Empire romain d’Orient, Paris 2005, pp. 41 ss. e 67 ss. Cfr., inoltre, Gallay, Vie, pp. 9 
e 106. Per quanto concerne la questione del rapporto tra Gregorio ed Elladio cfr. Limbe-
ris, Bishops, pp. 162 ss., in particolare p. 162: «In 379-382, Theodosius reversed Valens’ 
edict dividing Cappadocia. But in 382-383 he redivided Cappadocia. Until then Helladius 
had enjoyed episcopal jurisdiction over the entire province… With the redivision… the 
town of Nazianzus reverted to Cappadocia II under Theodore of Tyana. Helladius’ frus-
trations with his shrinking authority exploded… against Gregory of Nazianzus… Their 
friendship would not survive the redivision of Cappadocia». Vd. infine Conte, Passione, 
pp. 75 ss. 

69 Nell’epistola 183, databile a un periodo in cui Gregorio è già stato sostituito da Eu-
lalio sul seggio episcopale nazianzeno (cfr. § 7), è scritto chiaramente che Elladio si oppose 
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si ammettesse allora l’identificazione con il vescovo di Cesarea del personag-
gio cui il poeta si rivolge ai vv. 100-105, il tono, certo non amichevole, del 
passo confermerebbe l’ipotesi che il carme sia stato composto dopo la fine 
del 382 (quando cioè Gregorio aveva ormai assunto personalmente la guida 
di Nazianzo dopo Cledonio). Quanto al terminus ante quem è da rilevare 
il fatto che l’epistola 120, databile secondo alcuni poco dopo la Pasqua del 
38370, testimonierebbe una temporanea riconciliazione del Cappadoce con 
Elladio, riconciliazione che indurrebbe a credere che il carme, contenente il 
riferimento polemico, sia stato scritto prima. 

Chiudono il componimento, con una sorta di Ringkomposition che ri-
chiama i primi quattro versi, le parole rivolte a Cristo, per cui il poeta 
si dichiara disposto a sopportare prontamente ogni cosa (vv. 109-110), e 
la speranza di una morte imminente che metta fine a ogni sofferenza 
(vv. 111-113).

all’elezione del nuovo vescovo di Nazianzo per ragioni tutt’altro che legittime: Pausavsqw 
periergazovmeno~ ta; par∆ hJmi`n oJ kuvriov~ mou kai; qeofilevstato~ ÔEllavdio~ oJ ejpivsko-
po~: ouj pneumatikh/` gavr, ajlla; ejristikh/` tau`ta zhtei` periovdw/, oujde; ajkribeiva/ kanov- 
nwn, ajll∆ ojrgh`~ ejkplhrwvsei (§ 5). Le tensioni nel rapporto con Elladio sono testimoniate 
anche dall’epistola 249, dell’estate del 383. Anche se alcuni studiosi attribuiscono questa 
lettera a Gregorio di Nissa, in base alle informazioni fornite da uno scolio (in tal senso si 
pronunciano, ad esempio, P. Maraval, L’authenticité de la Lettre I de Grégoire de Nysse, 
A̒nalecta Bollandianaʼ 102, 1984, pp. 61-70; B. Wyss, Gregor von Nazianz oder Gregor 
von Nyssa?, in: AA.VV., Mémorial A.-J. Festugière. Antiquité païenne et chrétienne, Vingt-
cinq études réunies et publiées par E. Lucchesi et H.D. Saffrey, Genève 1984, pp. 153-162), 
l’epistola è stata assegnata, si può ritenere a buon diritto, al Nazianzeno da E. Honigmann, 
Trois mémoires posthumes d’histoire et de géographie de l’Orient chrétien, Bruxelles 1961, 
pp. 32-35, e G. Devos, S. Grégoire de Nazianze et Hellade de Césarée en Cappadoce, ‘Ana-
lecta Bollandiana’ 79, 1961, pp. 91-101 (sulla questione vd. Gallay, Lettres, II, p. 139 nota 1, 
e nota complementare di pp. 171 s.). Per quanto riguarda, in particolare, il movente alla base 
del rifiuto di eleggere un sostituto di Gregorio a Nazianzo, alcuni critici, piuttosto panegiri-
sticamente, hanno supposto potesse trattarsi, più che di ostilità nei confronti del Cappadoce, 
della convinzione che nessuno fosse più di lui adatto a ristabilire la pace nella comunità 
nazianzena (cfr. Bauduer, p. 367). Sulla base di simili considerazioni Tillemont, p. 508, senza 
fornire però una convincente spiegazione, aveva preso in esame la possibilità che il vescovo 
menzionato in II,1,30 fosse in realtà Teodoro di Tiana. 

70 Cfr. Lietzmann, p. 73; Hauser-Meury, pp. 94 s.; diversamente Gallay, Lettres, II, p. 
12, ritiene invece che la Pasqua sia quella del 382. In questa lettera, però, Gregorio, nel rin-
graziare il presule di Cesarea dei doni pasquali, lo prega con insistenza di dare un vescovo a 
Nazianzo: questo fa supporre che in quel periodo il Cappadoce «weilt… in Nazianz und trägt 
schwer an der bürde des amtes» (Lietzmann, p. 73). 
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II. La tradizione manoscritta

I carmi II,1,68 e II,1,30 sono traditi rispettivamente da sette e undici ma-
noscritti databili tra il X e il XVI secolo, che, in tutti e due i casi, si riducono 
a sei dopo l’eliminatio codicum descriptorum.

Testimoni fondamentali di entrambi i carmi sono: 

C Oxoniensis Bodl. Clark. 12, membr., saec. X, ff. 136r-137r (II,1,68); 121r-123v
 (II,1,30). 

Gaisford, pp. 23-56; F. Madan, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the 
Bodleian Library at Oxford…, IV, Oxford 1897, p. 301, nr. 18374; Werhahn, Suvgkri-
si~, p. 5 nota 14; Jungck, p. 41; Palla - Kertsch, pp. 35 ss.; Höllger, pp. 110 ss.; Meier, 
p. 24; Crimi - Kertsch, pp. 43; 47 ss.; 74 ss.; Bacci, pp. 45; 49 ss.; Moreschini - Sykes, 
pp. X s.; Piottante, pp. 31; 37; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CII ss.; Schwab, p. 35; 
Palla, Agapeti, pp. 127 ss.; Sicherl, pp. 7 ss.; 46 s.; 159 ss.; 232; Palla, Violatori, pp. 
33 ss.; Eccezione, pp. 57 ss.; Filagrio, pp. 416 ss.

L Florentinus Laurentianus plut. VII,10, membr., saec. XI, f. 110v (II,1,68 vv. 
 1-78); 164r-165r (II,1,30).

Bandini, pp. 216 ss.; R. Vári, S. Gregorii Nazianzeni codicis Mediceo-Laurentiani, 
celeberrimi, collatio, I-IV, ‘Egyetemes philologiai Közlöny’ 20, 1896, pp. 759-772; 
21, 1897, pp. 141-149; 22, 1898, pp. 515-525; 24, 1900, pp. 292-303 (la collazione di 
II,1,68 figura in 22, 1898, p. 519; quella di II,1,30 in 24, 1900, pp. 302 s.); Werhahn, 
Suvgkrisi~, p. 4; Jungck, pp. 39 s.; Palla - Kertsch, pp. 35 ss.; Höllger, pp. 77 ss.; 
Gertz, pp. 145 ss.; Livrea, Parafrasi XVIII, pp. 71 s. (lo studioso pone la datazione 
al X secolo); Meier, p. 23; Palla, Studi, pp. 28 ss.; 60 ss.; Crimi - Kertsch, pp. 45; 
47 ss.; 82 ss.; Bacci, pp. 45 ss.; Moreschini - Sykes, pp. XI s.; Piottante, pp. 32; 35; 
Livrea, Parafrasi II, pp. 115 s.; De Stefani, pp. 43; 65 s.; Agosti, Parafrasi, pp. 212; 
221; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. XCII ss.; Moroni, Nicobulo, pp. 49; 52 s.; Bady, pp. 
339 ss.; Palla, Gigavntio~, pp. 316 ss.; Simelidis, pp. 91 s.; Palla, Agapeti, pp. 127 ss.; 
Sicherl, pp. 7 ss.; 56 s.; 102 ss.; 152 ss.; 223 ss.; Palla, Violatori, pp. 33 ss.; Eccezione, 
pp. 57 ss.; Filagrio, pp. 416 ss.

G  Florentinus Laurentianus plut. VII,2, chart., saec. XIV, ff. 125v-127r (II,1,68); 
 128v-130r (II,1,30)71.

71 L’attribuzione di G al XIV secolo e l’identificazione del copista con Romano (su cui 
cfr. RGK 1, A, p. 181; B, pp. 152 s.; C, p. 357; RGK 2, A, p. 176; RGK 3, A, pp. 201 s.) si deve 
al prof. Nigel Wilson, che la propose in una lettera del 21.2.1995: cfr. Crimi, Anacreontee, p. 
118 nota 6. Essa è ribadita da Bianconi, pp. 307 ss. e nota 20. Da eliminare come apografo di 
G, per entrambi i carmi, il codice:
W  Vindobonensis theol. graec. 43, chart., saec. XVI p. med., ff. 102v-103r (II,1,68); 
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Bandini, I, pp. 198 ss.; Oberg, p. 5; Jungck, p. 43; M. Morani, La tradizio-
ne manoscritta del «De natura hominis» di Nemesio, Milano 1981, p. 46; 
Höllger, pp. 120 ss.; Meier, p. 25; Crimi, Nazianzenica V, pp. 472 ss.; Crimi - 
Kertsch, pp. 43 s.; 47 ss.; 74 ss.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXCIII s.; Palla, Gi-
gavntio~, pp. 316 ss.; Agapeti, pp. 128 s.; Sicherl, p. 9; Bianconi, pp. 307 ss.; Palla, 
Violatori, p. 35. 

D  Parisinus Coislinianus 56, chart., saecc. XIV-XV, ff. 190rv (II,1,68); 191rv 
 (II,1,30).

H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, 
III, Paris 1888, p. 124; Devreesse, Coislin, pp. 52 s.; Oberg, p. 5; Jungck, p. 43; Palla - 
Kertsch, pp. 51 e 55 ss.; Höllger, pp. 117 ss.; Gertz, pp. 92 ss.; Meier, p. 25; Palla, 
Studi, pp. 39; 41 ss.; 72 ss.; Crimi - Kertsch, pp. 43; 47 ss.; 74 ss.; Bacci, p. 46 nota 
135; Piottante, p. 32 nota 59; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXXXVI s.; Simelidis, p. 
76; Sicherl, pp. 49 s.; 184 ss. 

Il carme II,1,68 è inoltre attestato nei seguenti testimoni che non presen-
tano II,1,30:

Va Vaticanus gr. 482 (olim 888), chart., saec. XIV, ff. 63v-66v.

Devreesse, Vaticani Graeci, pp. 284 ss.; Canart - Peri, p. 437; Palla - Kertsch, pp. 
37; 46 ss.; Höllger, pp. 82 ss.; Buonocore II, p. 830; Gertz, p. 57; Ceresa, 1981-1985, 
p. 345; Palla, Studi, pp. 20; 27 s.; Crimi - Kertsch, p. 46; Ceresa, 1986-1990, p. 433; 
Piottante, pp. 34; 37; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXXVII ss.; Ceresa, 1991-2000, 
p. 542; Palla, Gigavntio~, pp. 319 s.; Schwab, p. 35; Sicherl, pp. 31 ss.; 159 ss.; 232 ss.; 
P. Leroy, Deux manuscrits vaticans de la Géographie de Strabon et leur place dans 
le stemma codicum, ʻRevue d’histoire des textesʼ 8, 2013, 37-60, pp. 41 ss.; Palla, 
Eccezione, pp. 57; 63; Filagrio, pp. 419 ss. 

O  Athous Lavra L 170, chart., saec. XV, ff. 104r-105r.

Spyridon Lauriotes - S. Eustratiades, Catalogue of the Greek Manuscripts in the 
Library of the Laura on Mount Athos with Notices from Other Libraries (Harvard 
Theological Studies XII), Cambridge 1925, p. 293, nr. 1661; Jungck, p. 42 (datazione 
posta dubitativamente ai secoli XIII-XIV); Werhahn, Übersichtstabellen, p. 21 (da-
tazione posta dubitativamente al XIII secolo); Höllger, pp. 138 ss. (datazione posta 

104v-106v (II,1,30): sul manoscritto, che ripresenta tutti gli errori e le lezioni non difendibili 
di G aggiungendone altri unicamente suoi, cfr. H. Hunger - O. Kresten, Katalog der griechi-
schen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek, Teil 3/1. Codices theologici 
1-100, Wien 1976, pp. 82 ss.; Jungck, p. 40; Höllger, pp. 99 ss.; 124 ss.; Tuilier - Bady - 
Bernardi, pp. CXXX ss.
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al XV secolo); Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXXII ss. (datazione posta tra il secolo 
XIII e il XIV); Sicherl, pp. 18; 37; 46; Constantine of Rhodes, On Constantinople 
and the Church of the Holy Apostles. With a new edition of the Greek text by I. Vas-
sis, Burlington 2012, p. 3 nota 1; Mercurii Grammatici Opera iambica. Edidit Th. 
Antonoupolou (CCG 87), Thurnolti 2017, pp. LXI ss.. 

Viceversa, contengono II,1,30, ma non II,1,68, i codici: 

S Oxoniensis Bodl. Barocc. gr. 96, membr., saec. XIV, f. 157rv.

H.O. Coxe, Bodleian Library. Quarto Catalogues. I. Greek Manuscripts. Reprinted 
with Corrections from the Edition of 1853, Oxford 1969, coll. 163 ss.; H. Delehaye, 
De codice rescripto Barocciano 96, ‘Analecta Bollandiana’ 55, 1937, pp. 70 ss.; 
Palla - Kertsch, pp. 10 s.; 25 ss.; Höllger, pp. 90 ss.; Gertz, pp. 20 ss.; Palla, Studi, 
pp. 21 s.; C. Gallavotti, Planudea (X). L’anacreontica De thermis di Leone Magistro, 
‘Bollettino dei Classici’ ser. III, 11, 1990, pp. 78 ss.; 81 ss.; Crimi - Kertsch, pp. 45 
s.; 83 s.; 86 s.; Moreschini - Sykes, p. XVI; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXII ss.; 
Moroni, Nicobulo, pp. 52 ss.; Schwab, p. 36; Palla, Agapeti, pp. 125 ss.; Sicherl, pp. 
18; 44 s.; 61 s.; 118 ss.; Palla, Violatori, p. 35. 

P  Ticinensis Aldini 80, chart., saec. XV, ff. 57v-59r72.

L. De Marchi - G. Bertolani, Inventario dei manoscritti della R. Biblioteca Univer-
sitaria di Pavia, I, Milano 1894, p. 39; E. Martini, Catalogo di manoscritti greci 
esistenti nelle biblioteche italiane, I, Milano 1893, pp. 211 s.; Oberg, p. 5; Jungck, 
p. 43; Höllger, pp. 42 ss. e 126 ss.; Meier, pp. 25 s.; Crimi - Kertsch, pp. 44; 47 ss.; 
74 s.; 78 ss.; Palla, Gigavntio~, pp. 316 ss.; Agapeti, p. 128; Sicherl, pp. 8 s.; Palla, 
Violatori, pp. 35; 38.

72 Da eliminare come apografi di P sono i seguenti manoscritti:
a Ambrosianus gr. 753 (Z 78 sup.), chart., saec. XV, ff. 96r-99r: sul codice cfr. Ae. 
Martini - D. Bassi, Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, II, Mediolani 
1908 (fotorist. Hildesheim-New York 1978), pp. 862 s.; Höllger, pp. 42 ss.; Crimi - Kertsch, p. 
44 nota 76; Sicherl, pp. 8 s.;
M Monacensis gr. 582, chart., saec. XVI, pp. 183-188: sul codice cfr. Oberg, pp. 6 s.; 
Höllger, pp. 42 ss.; Crimi - Kertsch, p. 44 nota 76; F. Berger, Katalog der griechischen Hand-
schriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. 9, Codices graeci Monacenses 575-
650 (Handschriften des Supplements), pp. 37-40;
v Vaticanus gr. 480, chart., a.a. 1550-1580, ff. 92v-95r: cfr. Devreesse, Vaticani Gra-
eci, pp. 280-282; Le Fonds grec de la Bibliothèque Vaticane des origines à Paul V, Città del 
Vaticano 1965, p. 470 e nota 4; Höllger, pp. 42 ss.; Crimi - Kertsch, p. 44 nota 76;
Ot Ottobonianus gr. 202, ff. 91v-94r: cfr. Codices manuscripti graeci Ottoboniani Bi-
bliothecae Vaticanae… Recensuerunt E. Feron et F. Battaglini, Romae 1893, p. 117; Crimi - 
Kertsch, pp. 96 ss.; Crimi, Nazianzenica XX, pp. 349 ss. 
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I dati ottenuti dalla collazione di due componimenti relativamente brevi 
non potrebbero, da soli, chiarire i rapporti che intercorrono tra i codici: risulta 
pertanto indispensabile avvalersi, quale base di raffronto, dei risultati di più 
vasti studi precedentemente condotti73, rivolgendo una preliminare attenzio-
ne agli elementi d’indagine ricavabili dalle Übersichtstabellen di Werhahn, 
che offrono lo spunto per individuare, nelle akolouthiai, la presenza di criteri 
che possano giustificare un certo ordinamento dei carmi gregoriani nella tra-
dizione diretta74.

Tutti i testimoni pervenutici di II,1,68 e di II,1,30 rientrano all’interno del-
le due classi individuate per la prima volta, quasi un secolo fa, dal bizantinista 
Leo Sternbach che, in un articolo relativo al carme I,2,10, le siglò rispettiva-
mente Y e W, indicando come testimoni più significativi della prima L, della 
seconda C75. L’ipotesi di Höllger secondo cui ambo i rami della tradizione 
delle poesie del Nazianzeno risalirebbero all’archetipo w76 è stata messa in di-
scussione da Crimi che, per la tradizione manoscritta di I,2,10, ha dimostrato 
come non abbia senso parlare di un archetipo ʻintegroʼ in minuscola, da cui Y 
e W avrebbero avuto origine, dal momento che i manoscritti pervenutici sem-
brano risalire a due se non a tre famiglie le cui tracce si possono individuare 
in un periodo compreso tra la fine del VII secolo e l’inizio del IX77. Da qui 
l’impossibilità di ricostruire un ‘archetipo’ in senso lachmanniano, determi-
nando in modo meccanico quale sia la lezione da preferire.

Un indispensabile ausilio fornisce la versione siriaca dei carmina grego-
riani (Syr.), tradita da codici più antichi dei testimoni di tradizione diretta in 
nostro possesso78; tale versione è stata eseguita, come già appurato79, da un 
manoscritto perduto riconducibile alla discendenza di Y.

73 Mi riferisco in particolare a Höllger, pp. 71 ss. (Gedichtgruppe XI) e 40 ss. (Gedicht-
gruppe XX), ed all’analisi di Crimi sulla tradizione manoscritta del carme I,2,10 in Crimi - 
Kertsch, pp. 42 ss. e 73 ss. 

74 Per una riflessione su tali criteri cfr. Palla, Edizioni, pp. 131 ss. Vd. inoltre Id., Poesie 
bibliche, pp. 169 ss.

75 Cfr. Sternbach, p. 349.
76 Höllger, p. 147 nota 304. 
77 Crimi - Kertsch, p. 73. In proposito si rinvia anche alla recensione di Crimi al volu-

me di Höllger (ʻGrazer Beiträgeʼ 19, 1993, pp. 290-297).
78 Per le questioni inerenti la traduzione (o, meglio, le traduzioni) in lingua siriaca, 

nonché per l’edizione critica (con traduzione italiana) della versione relativa ai carmi II,1,68 
e II,1,30, cfr. infra, «Appendice seconda».

79 Cfr. Palla - Kertsch, pp. 79 s.; Crimi - Kertsch, pp. 50 ss.; Crimi, Tradizione, pp. 88 
ss.; etc.
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a) II,1,68
Per quanto concerne il carme II,1,68, si collocano nella discendenza di 

Y i manoscritti L, Va e O. In essi, anche in considerazione della brevità del 
carme e della perdita di alcuni fogli di L, per cui esso risulta privo dei vv. 
79-104, non si rilevano accordi in errore ma solo accordi in lezioni potiores 
contro accordi in errore di W80. L’indipendenza di Va e O da L è certificata 
dalla presenza in quest’ultimo testimone di alcune lezioni peculiari estranee 
a tutto il resto della tradizione, come, ad esempio:

v. 5 pavnta kei`tai provsqe L] kei`tai provsqen pavnta VaO, provsqe kei`tai 
pavnta cett.; v. 9 thvkonti L] thvkei ga;r cett.; v. 15 plevw~ L81] gevmwn cett.; v. 27 
ou\n om. L] habent cett.; v. 51 kavmnonta L] kamovnta cett.; v. 53 proshvgagen hJ L] 
proshvgage VaO, proshvgag∆ eiJ G, proshvgag∆ hJ cett.; v. 55 hJmi`n L] oiJ me;n Va, h\ 
mh;n cett.; v. 61 ga;r L] ge cett.; v. 63 wJ~ L] o}~ cett.

La derivazione di Va e O da uno stesso esemplare perduto (z) è testimo-
niata per II,1,68 da alcuni accordi in errore quali

l’omissione dei vv. 2. 4. 6. 8; ajtrivbou~82 (per ajtrivptou~) al v. 16; novmoi83 (per 
novmo~) al v. 18; ajpecqainovntwn (per ajpecqairovntwn) al v. 24; krei`sson eijpei`n 
(per eijpei`n krei`sson) al v. 36; proshvgage (proshvgagen hJ L, proshvgag∆ eiJ G, 
proshvgag∆ hJ cett.) al v. 53; sou cei`ra tiv~ (per cei`ra tiv~ sou) al v. 91; etc. 

I due codici risultano decisivi ai fini della constitutio textus del carme 
anche perché sono gli unici a colmare la lacuna rilevata dallo spatium va-
cuum in C, G e D dopo il v. 83 (deest L): la lezione mevga~ pote; profhvth~ 
trasmessa dai due testimoni, e presente anche nel codice su cui è stata esem-
plata Syr. («un grande profeta una volta»), costituisce infatti l’autentico v. 84, 
mentre eij d∆ e[ktasi~ levonta~ (l’attuale v. 84 delle edizioni a stampa) ed 
e[fraxen cerw`n (cioè il v. 85a)84 formano insieme il genuino v. 8585. Inoltre 
entrambi i codici presentano una sorta di ‘distico’ di cui non v’è traccia nel 
resto della tradizione: dopo il v. 79, infatti, è attestato in Va e O quanto segue: 

80 Cfr. v. 45 proshvcqhn Y] prohvcqhn W; v. 61 crivsei Y] crhvsei W (iotacismo). 
81 Sulla genesi di tale variante potrebbe aver influito il richiamo dotto a Aesch. Prom. 

42 aijeiv ge dh; nhlh;~ su; kai; qravsou~ plevw~.
82 In Syr.: «sentieri», i.e. trivbou~. Cfr. infra, «Appendice seconda», p. 147.
83 In Syr.: «leggi».
84 Nelle edizioni a stampa il to;n d∆ e[swse Danih;l, che ʻcompletaʼ il v. 85, è congettura 

di Tollius. 
85 I vv. 83-86 vanno dunque così restituiti: Kai; lavkkon w/[khs∆ ajgrivwn qhrw`n mevso~ / 

mevga~ pote; profhvth~: / eij d∆ e[ktasi~ levonta~ e[fraxen cerw`n / kai; nu`n levonte~, sw`/ze. 
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e[fh~ ajlhqw`~ plh;n dokei`~ / kai; kompavsai. Non si tratta, in realtà, di versi 
gregoriani corrotti86, ma dell’annotazione piuttosto appuntita di un copista 
irriverente a commento dell’ ∆Anivstam∆, oiJ d∆ e[pthxan proclamato con or-
goglio da Gregorio al v. 7987. Alla luce di tali osservazioni la discendenza di 
Va e O da un medesimo modello, z, appare assodata. È da escludere che il te-
stimone più recente (O) possa derivare dal più antico (Va), dal momento che, 
come tutto il resto della tradizione, risulta privo di numerosi errori peculiari 
di quest’ultimo, come:

gastro;~ (per gastriv) al v. 65; ajnivstwm∆ (per ajnivstam∆) al v. 79; l’omissione di 
ge al v. 81; fevrwn (per dw`ron) al v. 8288; ceirw`n (per cerw`n) al v. 8589. 

Il codice Va, il cui carattere eclettico è stato ampiamente rilevato in studi 
precedenti90, riporta inoltre alcune glosse interlineari e marginali: 

v. 33 ajkribevsteron] ajlhqevsteron Va s.l.; v. 73 eujwvnoi~ tomai`~] wjnhtoi; o[n-
te~ Va s.l.; v. 75 caline;] hJnivoce Va s.l. et kubernh`t(a) Va mg.91; v. 79 ∆Anivstam∆] 
ajnivstwm∆ Va, sed ajnavsthqi Va mg.92. 

Sempre in Va un lavoro di collazione si può invece ipotizzare ai vv. 31, 
45 e 7293.

86 Questa è l’opinione di Höllger, p. 84 (ove, peraltro, non si prende in considerazione 
quanto è trasmesso a questo proposito da O), in base alla quale la presunta corruttela sarebbe 
assai antica. 

87 Il verbo kompavzein, frequente nei tragici, esprime propriamente l’idea di «boast, 
brag» (LSJ, s.v.). Il senso della glossa potrebbe essere il seguente: «dicesti il vero, ma di ciò 
sembri menar vanto». Cfr. Ioh. Chrys. hom. 84 (85) in Matth. 2 (PG 58,753) i{na mh; dovxh/ 
kompavzein; Id. hom. 32 (31) in Ioh. 1 (PG 59,183) e[doxe ga;r a]n kompavzein movnon. Per 
commenti del genere vd. B.A. Van Groningen, Traité d’histoire et de critique des textes grecs, 
Amsterdam 1963, p. 97. 

88 Errore di perseverazione: cfr. fevrwn al v. 81.
89 Sul rapporto tra Va e O si rinvia a Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CXIX ss.; CCXV. 

Cfr., inoltre, Sicherl, p. 46.
90 Cfr. Palla - Kertsch, pp. 46 s.; Crimi, Doctrina, p. 45.
91 Val la pena rilevare che in questo caso la lezione trasmessa s.l. da Va evidenzierebbe 

nel testo la iunctura zwh`~ hJnivoce che ha un parallelo in Greg. Naz. epitaph. 115,7 s. (Anth. 
Pal. 8,143,1 s.) ∆Asteroph; Cristoi`o megaklevo~, e{rko~ a[riston / hjiqevwn, zwh`~ hJnivoc∆ 
hJmetevrh~. Per zwh`~ kubernh`t(a) cfr. Greg. Naz. or. 18,2 to;n ejpisthvmona kubernhvthn, h] 
to;n lampth`ra th`~ zwh`~ hJmw`n ajpobeblhvkamen. 

92 L’ajnavsthqi di Va mg. rimanda all’episodio biblico di Ioh. 11,43 e costituisce una 
congettura che si spiega con il bohvsa~ precedente.

93 Cfr., al riguardo, l’apparato critico della presente edizione.
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Nella discendenza di W si collocano da una parte C, dall’altra G e D che 
risalgono ad uno stesso esemplare perduto (c). Un accordo di rilievo tra i co-
dici della classe W è costituito dallo spatium vacuum in corrispondenza del 
v. 8394. Tra gli errori di C da cui sono immuni G e D e che assurgono dunque 
a separativi sono da ricordare l’omissione dei vv. 47-48, duswdivai~ al v. 71 
(duswdiva~ Y; duswdiva/, recte, GD); zwh` (per zwh`~) al v. 75; to; (per tw/`) al 
v. 100. Gli accordi in errore tra G e D che inducono a postulare l’esistenza di 
c si limitano in realtà, in II,1,68, a qualche caso di omofonia (che potrebbe 
dunque essersi prodotto indipendentemente nei due codici), quale lao;n (per 
law`n) al v. 59. Si aggiunga a]n (per w]n) al v. 67. Occorre pertanto richiamarsi, 
in merito a c, a quanto emerso dalle indagini precedentemente condotte su 
altri carmi95. 

In II,1,68 l’esistenza di un remoto antenato comune a tutta la tradizione 
(non dunque un ‘archetipo’, ma un antico esemplare perduto che può essere 
indicato con C) trae conferma da un caso rilevante: al v. 58 figura in tutti 
i codici una corruttela (che doveva dunque caratterizzare il comune ante-
nato): il tradito qeo;~, indifendibile quanto al senso, oltre che per ragioni 
sintattiche, ricopre probabilmente un antico errore di lettura di un sostan-
tivo come e[qno~, che non è difficile confondere paleograficamente con il 
nomen sacrum Qeo;~ (soprattutto nella sua forma con abbreviazione per 
contrazione = QÇ). Tale errore, che trova per l’appunto riscontro in Syr. («è 
un Dio per coloro che ben vedono»)96, fa ipotizzare che l’antico esemplare 
fosse in maiuscola. Un caso in cui la versione siriaca potrebbe condurre a 
rintracciare la lectio potior tra le varianti fornite dai codici è rilevabile al 
v. 69: i testimoni di tradizione diretta non sono concordi nel trasmettere 
il passo, ma quello che potrebbe all’apparenza sembrare un errore di per-
severazione prodotto dal to;n nou`n del verso precedente (d∆ ejpuvknoun L, 
de; puknou`n WO) troverebbe in realtà nella lezione tradita da W e O la sua 
soluzione97. Con essa concorda infatti l’infinito con valore completivo della 
versione siriaca, la cui Vorlage non presentava, presumibilmente, in questo 
caso, il medesimo errore di L (d∆ ejpuvknoun) e di Va (il cui de; puknw`n è 
probabile frutto di intervento congetturale, come lo è certamente il de; pu-
kno;~ delle edizioni a stampa)98. 

94 Vd. supra, p. 45. 
95 Cfr. Crimi - Kertsch, pp. 43 ss.
96 Al riguardo vd. infra, «Appendice seconda», pp. 146 s.
97 Si propose del passo una differente soluzione in Conte, Note, p. 95.
98 Sul passo cfr. infra, «Appendice seconda», p. 145.
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In definitiva è quindi possibile ipotizzare il seguente stemma codicum:

b) II,1,30 
Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra i codici che trasmettono il 

carme II,1,30, nella discendenza della classe Y si collocano da una parte L, 
che ne è il più antico rappresentante, dall’altra S. Ad essa appartiene inoltre, 
come più volte rilevato, Syr. In alcuni casi L e S (che per il carme in oggetto 
non presentano errori comuni)99 sembrano essere gli unici testimoni a tra-
smettere la lezione autentica contro il resto dei manoscritti accomunati da 
accordi in errore o lezioni meno difendibili. Al v. 1, per esempio, la lezione 
crovnw/ trasmessa da L e S, con cui concorda Syr. «tempo», appare potior per-
ché evidenzierebbe nel testo la iunctura makrw/` crovnw/ che è l’unica attestata 
in Gregorio; la variante bivw/, tradita nei codici della classe W, sembra invece 
costituire, più che una lectio difficilior, un errore di anticipazione rispetto 
al bivon del v. 2. Parimenti, al v. 21 la lezione da accogliere è il kakw`~ di L 
e S («malamente» Syr.), piuttosto che il kalw`~ di W: si evidenzia così una 

99 L’unico esempio che si potrebbe forse citare è al v. 55 (Tau`t∆ h\n e[ti sqevno~ moi 
kai;...), nel cui primo emistichio può ipotizzarsi, per entrambi i testimoni, un errore del comu-
ne modello, dovuto quasi sicuramente a scriptio continua (tau`thn aijtei`sqai novmoi~ kai L, 
tau`t∆ h\n ejmov~ moi kai; S).
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iunctura (kakw`~ ojlwlovto~) che altrove il Nazianzeno utilizza, come in que-
sto caso, in riferimento al kovsmo~. Ancora, al v. 44, per rispettare la struttura 
del brano, è da preferire all’interiezione w\ dei codici di Ω la lezione wJ~ tradita 
da L e S100. Il manoscritto L, testimone di particolare rilievo nel contesto 
della tradizione gregoriana101, presenta errori e lectiones singulares (alcune 
frutto di attività congetturale)102 che non si riscontrano in S. Ad esempio: 

parrhsiva/ (per parrhsiva) al v. 8; uJpevkleye (per uJpexevkleye) al v. 23; tevm-
nousin (per tevmnousi d∆) al v. 84; movgw/ (per movgwn) al v. 96; l’omissione di to; al 
v. 107. 

Almeno alcuni di questi possono considerarsi separativi: è dunque da 
escludere (e questo ancor più alla luce degli studi condotti precedentemente 
e più volte menzionati) che L possa essere stato il modello di S, il cui testo 
presenta a sua volta alcuni errori peculiari, come:

ajntistatei`n (per ajntistavthn) al v. 30; kumavtwn (per crhmavtwn) al v. 31103; 
l’omissione di a[gan al v. 33; d∆ ouj (per d∆ o{pou) al v. 61 (probabile errore di antici-
pazione: segue, nel medesimo verso, oujk); ejmpevpaime (per ejmpevpaigmai) al v. 68; 
to; (per tou`) al v. 74 (errore di perseverazione); parh`lqon me;n (per parhvlqomen)
al v. 111.

I testimoni della classe Ω risultano essere da una parte C, dall’altra il 
perduto esemplare (c) da cui discendono G, D e P. Nel ribadire la necessità di 
fare riferimento alle indagini precedenti per ricostruire il rapporto tra i codi-
ci, è possibile segnalare quale errore di C, assente in G, D e P, solo l’omissione 
del v. 17, poi aggiunto da altra mano in margine104. Si rileva inoltre in C l’evi-
dente cancellazione dei praepositiva posti in fine di dimetro (ovvero di quello 
che, nella presente edizione, viene considerato il primo emistichio del verso), 

100 In questo caso Syr. («O adoratori della carne») concorda con W.
101 Cfr. Höllger, p. 78: «Seine Stellung in der Überlieferung ist die einer “splendid isola-

tion”». 
102 La rielaborazione filologica cui è sottoposto il testo di L è resa evidente, oltre che 

dalle varianti interlineari e marginali, dalla scelta della grafia atticizzante -tt- in luogo del 
-ss-, che non è attestata invece negli altri testimoni, e dalla presenza del n efelcistico in molti 
casi necessario metri causa: così al v. 20 (uJpevdramen L, uJpevdrame cett.). Al v. 7, ou[poq∆ 
(per ou[pote) in L, che rende il verso metricamente inaccettabile, si spiega chiaramente con 
l’intento del copista di evitare l’iato con il successivo o{lhn. 

103 Höllger, p. 96, rileva giustamente che tale errore potrebbe essere stato influenzato 
dall’immagine della nau`n…ejn buqoi`~ (v. 25). 

104 Val la pena notare anche, al v. 104, ajsfalou`~ C, ajsfalw`~ (sed h`~ supra w`~) G, 
ajsfalhv~ cett.
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poi ripetuti all’inizio dei dimetri successivi (secondo emistichio)105. I codici 
G, D e P invece evitano generalmente di separare i praepositiva dalle parole 
cui si uniscono. Gli accordi in errore di G, D e P che inducono a ipotizzare 
l’esistenza di c106 si limitano a streblouvmenon (per strobouvmenon) al v. 
26; pefhvnasin (pefhvnas∆) ed h[lpise (per h[lpisen) al v. 36. A tali errori 
bisogna aggiungere quelli che congiungono G e D, ma da cui sembra immune 
P, il cui testo rivela una profonda rielaborazione, esito di attività congetturale 
e di processi contaminatori probabilmente originatisi nel suo modello, o in 
uno o più degli ascendenti, come, ad esempio, oiJ (errore di anticipazione per 
ouj) al v. 36; ejmpevpegmai (per ejmpevpaigmai) al v. 68; proi`~ (per puroi`~) 
al v. 109. I codici G, D e P risalgono indipendentemente al modello comune: 
gli errori peculiari di ciascuno di essi confermano l’indipendenza reciproca: 
si vedano, ad esempio, in G, l’omissione di to;n al v. 19; a[~ m∆ (per w{~ m∆) al 
v. 20 e prodhvlw~ (per provdhlo~) al v. 41; in D laoiv (per kakoiv) al v. 48 
(errore di anticipazione: il successivo verso inizia con lao;n). Come si è detto, 
il fatto che G e D non si accordano in errore con P potrebbe avere spiegazione 
nelle alterazioni subite, per esiti di collazioni o congetture, da P che, oltre a 
presentare numerosi errori peculiari (ad esempio l’omissione del v. 108), è in 
alcuni casi anche l’unico manoscritto di W a trasmettere la lezione corretta, 
forse recuperata per congettura o per contaminazione: così, ad esempio, al v. 
74, P legge mevnh/, con L e S (gevnh C, gevnh/ GD). 

Per far luce sulla storia testuale del carme II,1,30 risulta utile, ancora una 
volta, la testimonianza fornita dalla versione siriaca. Rilevante è, ad esempio, 
al v. 29, la corruttela buqo;n presente nei testimoni di tradizione diretta107; gli 
editori hanno corretto prima in buvqou, poi in buqoù: tale correzione trova si-
gnificativa conferma in Syr. («volevo salvarlo dall’abisso»), la cui Vorlage greca 
sembra non presentasse, in questo caso, il medesimo errore della tradizione 
diretta. Al v. 39 la lectio potior è da ritenersi quella tradita dai testimoni della 
classe Y, il cui pepeikovtwn ( «nutrivano una malvagia disposizione d’animo» 
in Syr.)108 è probabilmente la forma originaria di cui sarebbero corruzione il 
pephkovtwn dei codici C e D e il pepoihkovtwn di G109. Frutto di congettura 

105 La cancellazione e la successiva ripetizione di tali praepositiva sembrerebbero co-
munque risalire a un’altra mano. 

106 Vd. Crimi - Kertsch, p. 81. Cfr. inoltre Höllger, pp. 115 ss., che indica il comune 
modello di G, D e P con b.

107 Il bohqei`n (-ei`n p.c.) di S è un errore peculiare del manoscritto, da addebitare forse 
all’attività congetturale del copista.

108 Cfr. infra, «Appendice seconda», pp. 145 s.
109 Diversamente in Conte, Note, pp. 91 s., ove, non disponendosi ancora della traduzio-

ne siriaca, si era scelto di intervenire sulla lectio tradita con pefukovtwn. 
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è da considerarsi invece il pephgovtwn di P, su cui sarebbe stato esemplato il 
testo delle edizioni a stampa, dove si legge per l’appunto pephgovte~. L’ipotesi 
secondo cui la versione siriaca ha avuto come modello un testo greco differente 
rispetto a quello dei testimoni di tradizione diretta trova significativa conferma 
da quanto si osserva nel secondo emistichio del v. 63. Qui si è accolta la lezione 
povnoi povnoi bareì~, supportata dalla versione latina di Iohannes Leuvencla-
ius «o labores labores molesti», che ebbe per Vorlage un manoscritto ora per-
duto della discendenza di W110. Corruttela ne è l’ iJdrwvtwn te kai; povnwn o{lwn 
di P. La versione di Syr. «o cose», che pur conferma l’intonazione complessiva 
del passo, riflette una situazione testualmente incerta. 

Lo stemma codicum di II,1,30 risulta pertanto il seguente:

III. La tradizione indiretta

Nel Commentario di Cosma di Gerusalemme ai carmi del Nazianzeno 
tradito dal Vaticanus gr. 1260 (vd. infra, «Appendice prima») sono riportati 
come lemmi i vv. 63-65 e 77-78 di II,1,68, ascritti al lovgo~ rmgV (f. 179r), e 
il v. 45 di II,1,30, indicato come carme rnaV (f. 192v)111. Val la pena notare, 
alla luce delle considerazioni di carattere metrico che saranno di seguito pro-
poste, che nel caso di II,1,30 il Vaticanus gr. 1260, diversamente dalla mag-
gioranza dei testimoni di tradizione diretta, non ripartisce in distici i versi.

110 Cfr. infra, pp. 54 s.
111 Segue l’anacreontea II,1,88 (lovgo~ rnbV; f. 193r).
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Di particolare interesse, ai fini della storia testuale di numerosi carmi-
na gregoriani, si rivelano, come già ricordato, le traduzioni in lingua siriaca 
esemplate su codici appartenenti a un’epoca anteriore a quella del metacha-
rakterismos112 (vd. infra, «Appendice seconda»). 

Traendo conferma da studi più volte citati, la versione siriaca di II,1,30 e 
II,1,68 fu esemplata su un codice che può essere ricondotto senza difficoltà, 
in ambo i casi, alla classe Y113. Tale codice (indicato con la sigla Q)114, oltre 
a presentare gli errori comuni a tutta la tradizione, ne rivela alcuni da cui la 
tradizione risulta immune115 e altri che evidenziano una possibile contamina-
zione con i testimoni della classe W116. 

112 Sul processo di metacharakterismos vd. F. Ronconi, La traslitterazione dei testi 
greci, Spoleto 2003, pp. 7 ss.

113 Per quanto riguarda in particolare il carme II,1,30, val la pena notare che in tre casi 
Syr. concorda con L e S nel trasmettere la lezione autentica contro il resto della tradizione 
manoscritta: cfr. v. 1 crovnw/ Y, «tempo» Syr.] bivw/ W; v. 21 kakw`~ Y, «malamente» Syr.] 
kalw`~ W; v. 29 sw`sai Y, «salvarlo» Syr.] w\se W. Per II,1,68 si rilevi invece il caso del v. 84 
mevga~ pote; profhvth~, tradito dai soli testimoni Va e O (deest L) e che Syr. traduce: «un 
grande profeta una volta».

114 Cfr. Crimi - Kertsch, p. 50.
115 Nel caso di II,1,30 si noti, ad esempio, che la traduzione siriaca dei vv. 19-21 pre-

suppone un testo greco vistosamente alterato (cfr. in particolare vv. 19 s.: kai; gh̀n patrwv/an 
ajsmevnw~ laovn te to;n gluku;n / wJ~ ei\don, w{~ m∆ uJpevdramen… ~ «dopo… essere corso alla 
terra paterna, avendo visto il dolce popolo» Syr.): in corrispondenza del v. 19 non si ha traccia 
dell’avverbio ajsmevnw~ e della congiunzione coordinante te; dal verbo ei\don, in corrisponden-
za del v. 20, dipenderebbe soltanto l’accusativo laovn… to;n gluku;n, mentre presumibilmente 
uJpevdramen reggerebbe gh̀n patrwv/an, con funzione di complemento di moto a luogo. Tutto 
ciò rende isolato il periodo seguente, corrispondente al secondo emistichio del v. 20 e al v. 21 
(«Soltanto l’arca, che disse dal diluvio del mondo che periva malamente…»). Al v. 43, laddove i 
manoscritti trasmettono concordemente la lezione eujteleì~, Syr. traduce «pii», che presuppo-
ne forse eujsebeì~; al v. 70 si potrebbe supporre nel codice greco di partenza una sorta di erro-
re di anticipazione che ha trasformato l’ejndakw;n h[negka della tradizione in ejnegkw;n h[negka 
(«sopportando, perseverai» Syr.); al v. 81, in luogo dell’unanimemente tradito oujk ejndivkoi~ 
tomaì~, Syr. traduce «senza i giusti onori», leggendo timaì~ anziché tomaì~, mentre al v. 82, 
laddove i manoscritti hanno th;n mivan pavntwn uJperbolh;n, Syr. intende «Ahimè, infamia che 
supera quella di chiunque», leggendo dunque ajtimivan invece di th;n mivan (vd. infra, «Appen-
dice seconda», pp. 148 s.). Per quanto riguarda II,1,68, ai vv. 101-104 (concordemente traditi 
per tradizione diretta nel modo seguente: To; mikro;n au[xoi~ poivmnion kai; poimevna / to;n 
mikro;n ejk megivstou. / Soù d∆ a]n qevlonto~, kajk mikroù pavlin mevga~ / toì~ soì~ qrovnoi~ 
genoivmhn), il siriaco traduce un testo greco in cui, presumibilmente, al v. 102, in luogo del 
maschile to;n, vi era il neutro to;, mentre al v. 103, invece di mevga~, si leggeva mevga, donde la 
traduzione: «Accresci il piccolo gregge, che da grande [è divenuto] piccolo; [accresci] anche il 
pastore, se vuoi; e da piccolo diventerà di nuovo grande, e io sarò sui tuoi troni». 

116 Per quel che concerne i due carmi in esame può in proposito citarsi il caso di II,1,30 
v. 44 wJ~ sarkolavtrai Y] w\ sarkolavtrai W, «O adoratori della carne» Syr.
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Un dato interessante è costituito dal fatto che sia nel Vaticanus syriacus 
105 sia nei codici che presentano la Gedichtgruppe XI (seppur con modi-
ficazioni nella akolouthia) i carmi II,1,30 e II,1,68 sono collocati in stretta 
contiguità con II,1,88117, che comprende 181 emiambi. Le peculiari strutture 
metriche dei tre componimenti118 inducono a ipotizzare che, già ab antiquo, 
dovette imporsi, editorialmente, un criterio formale che presiedette al rag-
gruppamento in questione. 

Val la pena rilevare inoltre, nel caso di II,1,30, la presenza in Syr. di una 
indicazione sticometrica che non corrisponde al numero di versi con cui il 
carme è trasmesso nei testimoni della tradizione diretta: secondo quel che si 
legge nel codice, infatti, il testo di II,1,30 si comporrebbe di 223 versi, anzi-
ché dei 226 concordemente riportati dai manoscritti greci (con cui peraltro 
concorda la stessa traduzione dal siriaco). Per quanto una tale divergenza 
possa intendersi come riflesso di una situazione testuale anteriore a quella 
a noi nota per tradizione diretta o possa forse testimoniare l’incertezza nel 
riportare i dati di una struttura metrica di certo singolare, è probabile che 
all’origine del differente rilievo sticometrico vi sia stata in realtà una errata 
lettura o una errata traduzione delle lettere che indicavano il numero di sti-
chi119. In altre parole, nel codice della versione siriaca (o forse nel suo model-
lo), potrebbe essersi verificato un semplice errore nell’indicazione della terza 
cifra del numero 226, ricopiato come 223 per una confusione tra le lettere 
stigma e gamma. 

IV. Le edizioni e le traduzioni

I carmi II,1,30 e II,1,68 hanno avuto sorti editoriali tra loro differenti. 
I soli vv. 1-16 di II,1,30 (= vv. 1-8 della presente edizione) sono compar-
si nel 1568, pubblicati per i tipi di Henricus Stephanus dal filologo cretese 
Fragki` sko~ Povrto~ (Franciscus Portus)120. Questi raccolse, in una sorta 

117 Cfr. Höllger, pp. 30 e 71 ss.
118 Cfr. infra, pp. 57 ss.
119 Questo è quanto ipotizza, in merito alle notazioni sticometriche presenti nei codici 

di alcune orazioni, V. Somers, La stichométrie des collections complètes des Discours de 
Grégoire de Nazianze, in: AA.VV., Studia Nazianzenica I (CCG 41, Corpus Nazianzenum 8). 
Edita a B. Coulie, Turnhout-Leuven 2000, 15-50, pp. 48 ss. 

120 Sulla vita e l’opera di Franciscus Portus si rinvia alla nota bibliografica di Crimi, 
Anacreontee, p. 123 nota 44. Vd. inoltre M. Papanicolaou, Autografi non noti di Francesco 
ed Emilio Porto, in: AA.VV., Atti del VI Congresso Nazionale dell’Associazione italiana 
di Studi bizantini (Catania-Messina, 2-5 ottobre 2000), Catania 2004, pp. 585-632; Ead., 
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di appendice agli Inni di Sinesio di Cirene, oggetto del suo interesse preci-
puo121, una piccola silloge di poesie gregoriane comprendente quattro carmi: 
I,1,30, II,1,88, I,1,32 vv. 1-28 e II,1,30 vv. 1-8 (Port.)122. Principio ispiratore 
della raccolta parrebbe essere stato il criterio metrico: «I quattro componi-
menti di Gregorio… costituiscono una sorta di campionario di metri… di 
uso non proprio frequente nella Tarda Antichità o addirittura senza ulteriori 
esempi»123. Da qui la scelta di accostare proprio tali testi ai polimetrici Inni 
sinesiani. Le poesie gregoriane divulgate da Portus vennero poi ripubblicate 
più volte da altri dotti124.

L’intero carme II,1,30 fu reso noto a stampa per la prima volta in una 
traduzione latina in prosa, pubblicata nel 1571 dall’umanista tedesco Johann 
Löwenklau (Iohannes Leuvenclaius), nell’ambito degli Opera omnia del Na-
zianzeno, suddivisi in tre tomi (Leuv.)125. La versione di II,1,30, che figura 
nel terzo tomo alle pp. 1011-1012, ebbe come modello, secondo quanto già 
rilevato in studi precedenti, un manoscritto, ora perduto, appartenente alla 
classe W126. Nel testo di II,1,30 tale codice presentava in maniera evidente 
alcuni degli errores singulares che caratterizzano P e la sua discendenza: 

Epigrammi greci e latini non noti di Francesco Porto, in: AA.VV., Studi bizantini in ono-
re di M.D. Spadaro, a cura di T. Creazzo, C. Crimi, R. Gentile, G. Strano, Catania 2016, 
pp. 329-355. 

121 Vd. Crimi, Edizioni, pp. 151 s.
122 I versi iniziali del carme II,1,30 si trovano alla p. 192. Di essi manca però la versione 

latina, data a fronte del testo greco per gli altri tre componimenti di Gregorio. Una tradu-
zione latina dei primi versi di II,1,30 (assente per l’appunto nell’edizione del dotto cretese) si 
legge in Sunesivou Kurhvnh~ ejpiskovpou u{mnoi devka. Grhgorivou tou` Nazianzhnou` wj/dai; 
tevssare~. Proetevqh oJ tou` ∆Iwavnnou Damaskhnou` u{mno~ eij~ th;n Qeogonivan…, Parisiis, 
apud Ioannem Benenatum, 1570 (il testo greco si trova a p. 118, mentre la versione latina è a 
p. 150). 

123 Crimi, Edizioni, p. 152.
124 Cfr. S. Gregorii Nazianzeni Carmina selecta. Cyrilli Alexandrini de plantarum et 

animalium proprietate liber nunc primum in lucem editus. Synesii Hymni decem. Clementis 
Alexandrini Hymnus, Romae, apud Franciscum Zannettum, 1590 (i versi di II,1,30 si trovano 
a p. 52); ∆Anakrevonto~ Grhgorivou tou` Qeolovgou, Sunesivou kai; Klhvmento~ ejklekta; 
mevlh. Anacreontis, S. Gregorii Theologi, Synesii et Clementis carmina selecta, Romae, apud 
Aloysium Zannettum, 1599 (II,1,30 è alle pp. 33 s.). Su tali ristampe vd. Crimi, Edizioni, 
p. 154.

125 Cfr. Crimi - Kertsch, p. 96 note 290 s.; Palla, Filologia, pp. 176 ss. Val la pena notare 
che Leuvenclaius nel «Prooemium» premesso al terzo tomo dichiara di pubblicare «odas vere 
cygneas, de libris exaratis manu fideliter descriptas».

126 Sul manoscritto di cui Leuvenclaius si sarebbe servito come modello per la sua ver-
sione dei carmina gregoriani cfr. Sternbach, p. 349. Vd. inoltre Crimi - Kertsch, p. 96 nota 
290; Palla, Filologia, pp. 176 ss. Cfr. infine Backus, pp. 97 ss. 
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è il caso del v. 103 (in cui P presenta puvrgei to;n nou`n pro pu`r geitonou`n 
e Leuvenclaius traduce: «mentem… attollito») e dell’omissione del v. 108. 
L’ipotesi che il dotto tedesco avesse a disposizione anche un codice della 
classe Y127, ovvero che il suo modello fosse contaminato con esemplari di 
questa classe, trarrebbe conferma, nel caso di II,1,30, dal fatto che per il 
secondo emistichio del v. 63128 Leuvenclaius, traducendo «o labores labores 
molesti», ebbe presente la lezione povnoi povnoi barei`~, che leggiamo oggi 
nel solo S. 

Successivamente fu il benedettino Jacques de Billy (Jacobus Billius) co-
lui che curò il testo greco integro di II,1,30, venuto alla luce nell’edizione 
postuma, in due volumi, nel 1583 (Bill. 3)129. Per questa edizione il dotto 
francese dispose per la prima volta di un codice contenente carmi gregoriani 
sino ad allora inediti che gli fu inviato, nella metà del 1580, dal cardinale Gu-
glielmo Sirleto130. Il Sirleti liber131, le cui lezioni sono menzionate più volte 
negli scholia billiani insieme a quelle del Germanicus codex (dedotte, queste 
ultime, dalle traduzioni di Leuvenclaius)132, mostra di appartenere a una tra-
dizione che risale a P133: ne danno conferma, nel nostro caso, l’omissione del 
v. 108, nonché il te kai; povnwn o{lwn del v. 63, derivato evidentemente dalla 
lezione contra metrum iJdrwvtwn te kai; povnwn o{lwn di P.

Merita di essere ricordata anche l’edizione in due tomi di Frédéric Morel 

127 Crimi - Kertsch, p. 96 nota 290.
128 Cfr. supra, p. 51.
129 Cfr. Crimi - Kertsch, pp. 98 s.; Palla, Filologia, pp. 181 ss. Il testo del nostro carme, 

di cui Billius fornisce anche una versione metrica in latino e scholia, si trova nel secondo 
volume alle pp. 1411-1415 (alle pp. 1415 s. gli Scholia). Si tratterebbe dunque dell’editio prin-
ceps dell’intero carme II,1,30.

130 Cfr. Crimi - Kertsch, p. 96 nota 292; ibid., p. 99 nota 312; Palla, Filologia, pp. 185 
s. Sul cardinal Sirleto vd. inoltre I. Backus - B. Gain, Le cardinal Guglielmo Sirleto (1514-
1585), sa bibliothèque et ses traductions de Saint Basile, ʻMélanges de l’École française de 
Rome :̓ Moyen Âge, Temps modernes 98, 1986, pp. 889-955; S. Lucà, Guglielmo Sirleto e la 
Vaticana, in: AA.VV., La Biblioteca Vaticana tra Riforma cattolica, crescita delle collezioni 
e nuovo edificio (1535-1590). A cura di M. Ceresa, Città del Vaticano 2012 (‘Storia della Bi-
blioteca Vaticana’ 2), pp. 145-188; Id., La silloge manoscritta greca di Guglielmo Sirleto. Un 
primo saggio di ricostruzione, in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, 19, Città 
del Vaticano 2012, pp. 317-355. 

131 Sull’ipotesi che tale codice sia derivato dal Vaticanus gr. 480 ovvero dal Vaticanus 
Ottobonianus gr. 202, vd. Sternbach, p. 349, e, soprattutto, Crimi - Kertsch, pp. 96 ss.; Crimi, 
Nazianzenica XX, pp. 349 ss. 

132 Cfr. Palla, Filologia, p. 186 nota 97.
133 Vd. Crimi - Kertsch, p. 97.
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(Mor.), pubblicata a Parigi negli anni 1609-1611134. Per il carme II,1,30135 l’o-
pera riproduce semplicemente, prescindendo da tre eccezioni136, Bill. 3 con 
la relativa versione metrica.

Nel 1840 il francese Armand-Benjamin Caillau portò a compimento la 
pubblicazione degli Opera omnia del Nazianzeno avviata dai Benedettini 
della congregazione di San Mauro, dando alle stampe il volume contenente 
le epistole e i carmi (Caill.)137, andato perduto in seguito agli eventi della 
Rivoluzione francese e successivamente ritrovato. In tale edizione, poi ri-
pubblicata nei voll. 37-38 della Patrologia Graeca138, lo studioso rielaborò 
i dati forniti dai Maurini (che per II,1,30 si basarono, oltre che sul materiale 
presente in Bill. 3, anche su D), non mancò di menzionare le congetture avan-
zate dal Padre domenicano François Combefis nel XVII secolo139 e incluse 
la versione latina del carme, inserendo solo in calce quella metrica di Billius.

Da segnalare infine la traduzione francese dei vv. 22-77 di II,1,30 presen-
te nella biografia gregoriana scritta nel 1827 da J.B. Bauduer140, e la traduzio-
ne italiana dell’intero carme fornita da C. Crimi141.

L’editio princeps di II,1,68 fu pubblicata ad Utrecht nel 1696 ad opera del 
filologo olandese Jacob Toll (Jacobus Tollius)142, che nella raccolta di scritti 
di vari autori, intitolata Insignia Itinerarii Italici (Toll.), incluse venti poesie 
inedite, Carmina Cygnea Inedita, del Nazianzeno143. Per le poesie gregoria-
ne, che figurano nella parte iniziale dell’opera, l’erudito poté servirsi di L; per 

134 Per tale edizione si rinvia a Crimi - Kertsch, pp. 99 ss.
135 Esso si trova nel volume secondo, alle pp. 243-246 (gli Scholia di Billius sono ripro-

dotti alle coll. 1517-1520).
136 V. 28 a[risq∆ Bill. 3] a[rist∆ Mor.; v. 33 dedwgmevnoi~ Bill. 3] dedogmevnoi~ Mor.; 

v. 102 dokh`~ Bill. 3] dokh`/~ Mor.
137 Cfr. Crimi - Kertsch, pp. 101 s. In Caill. II,1,30 è alle pp. 870-877. 
138 Il nostro carme si trova nel vol. 37, coll. 1290-1299.
139 Cfr. Palla - Kertsch, p. 80 nota 139; Crimi - Kertsch, p. 102 nota 329. Una di queste 

congetture (kakw`~ per kalw`~) riguarda il v. 21 di II,1,30.
140 Bauduer, pp. 364-366.
141 Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, pp. 134-138.
142 Sulla vita e l’opera di Tollius vd. Fr. Koldewey, Tollius, Jakob, in: Allgemeine Deu-

tsche Biographie, 38, Leipzig 1894, pp. 423-427; C. Mazzucchi, Un critico comparativo dei 
poeti greci e latini alla fine del Seicento: Jacobus Tollius e le sue Animadversiones ad Lon-
ginum, in: AA.VV., Studia classica Iohanni Tarditi oblata, II. A cura di L. Belloni - C. 
Milanese - A. Porro, Milano 1995, 1345-1367, pp. 1345-1347; G. Flammini, Gli Anecdota 
Graeca di Ludovico Antonio Muratori e l’indagine filologica all’alba del secolo XVIII, Ma-
cerata 2006, p. 40 nota 12.

143 Il nostro carme figura alle pp. 74-83. 
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quanto riguarda II,1,68 egli cita più volte in nota anche il Viennensis Codex, 
evidentemente W144, apografo dell’altro Florentinus Codex, ossia G, che egli 
ebbe modo di esaminare145. Il testo greco del carme, cui si accompagna un 
ampio corredo di note con osservazioni filologiche e rimandi intertestuali e 
intratestuali, presenta, a fronte, la versione latina dello stesso Tollius.

Successivamente si ebbe l’edizione, con traduzione latina e una versione 
metrica in latino del carme, opera di Armand-Benjamin Caillau – che per 
esse si basò ancora sul codice D e tenne presente l’edizione di Tollius –, poi 
riproposta nella Patrologia Graeca146. 

Per le traduzioni moderne si rimanda a quella italiana di I. Costa147. 

V. La metrica

a) II,1,68
Il carme II,1,68 è composto da distici che alternano al trimetro giambico 

degli emiambi, come è già messo in rilievo nello scolio metrico tradito dal 
codice C, che, a commento di tale struttura epodica, evidenzia, nel compo-
nimento stesso, un preciso richiamo alla poesia di Archiloco, considerato 
l’inventore di consimili impianti in distici148: 

oJ prw`to~ stivco~ ijambiko;~ trivmetro~ ajkatavlhkto~: oJ deuvtero~ divme-
tro~ ijambiko;~ katalhktikov~. mimei`tai ejn touvtw/ to;n ∆Arcivlocon. 

Il fatto significativo è che lo schema dell’emiambo nazianzenico presen-
ta, in luogo della consueta clausola bacchea (×¯˘¯˘¯¯), alcuni casi anomali 
con un terzultimo elementum longum al posto del breve149 (su 52 dimetri 
mostrano questa peculiarità 17 versi, cioè il 32,69%). Tale caratteristica del 

144 Per W cfr. supra, nota 71.
145 Così si legge nella chiosa introduttiva al carme (p. 74): «Adscriptum erat Viennensi 

Codici, Tou`to mevtron ajdiavforovn ejstin: in quo, ut et in Florentino Bibliothecae Mediceae 
altero (duos enim illic cum Viennensi apographo contuli) versus hi omnes perpetua serie 
ad instar solutae orationis decurrebant. Verum in altero Florentino ita, uti hic illos exhibe-
mus, distincti erant; sic ut singuli versus Jambici senarii suum sibi Anacreonteum habuerint 
subjectum». 

146 In Caill. il carme II,1,68 si trova alle pp. 960-967; in PG 37 alle coll. 1409-1417.
147 Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, pp. 195-198.
148 Cfr. W.J.W. Koster, Traité de métrique grecque suivi d’un précis de métrique latine, 

Leyde 1953, pp. 155 s., e B. Gentili - L. Lomiento, Metrica e ritmica. Storia delle forme poe-
tiche nella Grecia antica, Milano 2003, pp. 133 s. 

149 Cfr. vv. 24. 26. 28. 36. 38. 48. 54. 62. 66. 68. 72. 86. 90. 92. 94. 96. 100.
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terzultimo elemento, che può dunque essere considerato anceps, si ritrova 
anche nei dimetri giambici catalettici che compongono l’anacreontea II,1,88, 
presente nella medesima akolouthia di II,1,68 e II,1,30150. La questione è sta-
ta esaminata da Crimi151, che per questi casi ha supposto che ci si trovi in pre-
senza, piuttosto che di un vero e proprio emiambo, di un «hephthemimeres 
giambico» con terzultimo elementum anceps. Ciò anche in considerazione 
del fatto che in altri contesti Gregorio utilizza in modo indipendente emisti-
chi facilmente individuabili: è il caso del carme II,1,21, eij~ to;n ponhrovn, 
che alterna un eftemimere dattilico a un pentemimere dattilico ed è peraltro 
preceduto proprio da II,1,88 nella akolouthia della Gedichtgruppe XII. 

Nelle altre sedi del dimetro si rilevano due casi con sillaba prosodica-
mente lunga in elemento brevi: v. 6 ojxu; (con prima sillaba breve); v. 94 doxav-
zousin (con prima sillaba breve)152. 

Sostanzialmente regolare è la prosodia dei trimetri, dove non si regi-
strano soluzioni. Per quel che concerne le cesure, 33 versi (pari al 66,46% 
dei 52 complessivi) hanno cesura pentemimere, 19 (il 36,54%) eftemimere. 
In questi ultimi casi si registra una violazione alla norma di Hilberg153 al v. 
63, col nome proprio ∆Iwna`n. Prevalenti, ma non in maniera significativa, i 
versi che terminano con parola parossitona/properispomena: nel complesso 
vi sono 57 versi accentati sulla penultima sillaba (= 54,80%), 33 sulla ter-
zultima (= 31,73%), 14 sull’ultima (= 13,46%). Accuratamente evitato l’iato. 

b) II,1,30
La struttura metrica di II,1,30, priva di riscontri nell’ambito della produ-

zione poetica gregoriana, sembrerebbe comporsi di distici di dimetri giambici 
acatalettici (×¯˘¯×¯˘¯) seguiti da dimetri giambici brachicatalettici (×¯˘¯˘¯), 
secondo quanto implicitamente suggerito dalla suddivisione dei versi presen-
te nella quasi totalità dei codici che trasmettono il carme154. Al contrario, la 
scelta, che in questa edizione si è operata, di restituire in forma stichica ciò 
che la vulgata presenta come distici, cioè l’ipotesi che il carme possa essere 
composto non da una successione di distici ma da una sequenza kata; stiv- 
con di una sorta di trimetri giambici ʻampliati̓ , cioè di tre metra e mezzo155, 

150 Vd. infra, p. 61.
151 Anacreontee, pp. 120 ss. 
152 Per casi analoghi cfr. Meier, p. 20; Crimi - Kertsch, p. 106. 
153 Cfr. I. Hilberg, Ein Accentgesetz der byzantinischen Jambographen, ʻByzantinische 

Zeitschriftʼ 7, 1898, p. 337; Maas, Zwölfsilber, pp. 313 ss.
154 L’unica eccezione è costituita dal codice S, che raggruppa i versi a due a due senza 

soluzione di continuità.
155 Come suggerito da Maas, Metrica, p. 25, che accanto al Nazianzeno cita, quale au-
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ovvero di tetrametri giambici brachicatalettici, trarrebbe ampia conferma 
dalla presenza di numerosi praepositiva posti alla fine del ‘dimetro giambico 
acatalettico’ (cioè alla fine di quello che in questa edizione viene considerato 
il primo emistichio del verso)156. Gli stessi codici che trasmettono la partizio-
ne in distici del carme hanno, del resto, tentato di ‘normalizzare’ i ʻversi̓  che 
si chiudono con praepositiva creando però in quei casi dei dimetri mutilati di 
una sillaba157. Le difficoltà incontrate dalla tradizione manoscritta nel pro-
porre nella mise en page una struttura metrica decisamente singolare trovano 
testimonianza anche nello scolio rinvenuto nei due più importanti testimoni 
della tradizione gregoriana, ossia in C e in L. Questo lo scolio così come tra-
smesso in L (lacunoso in alcune parti è il medesimo scolio in C): 

tou`to to; mevtron ajdiavforovn ejsti: ijambiko;n mevntoi tugcavnon: to;n 
mevntoi prw`ton stivcon dikatavlhkton e[con (e[cei C), to;n de; deuvteron 
trikatavlhkton158 hJmivambon, th;n de; teleutaivan (to;n de; teleutai`on 
L, corr. Wyss, p. 204) sullabh;n ejf∆ eJkatevroi~ toi`~ stivcoi~ ajdiavforon 

tore di un verso consimile, Metodio di Olimpo, la cui opera rivela però, a differenza del 
carme gregoriano, una struttura priva di una effettiva congruenza interna. Sulla metrica del 
metodiano inno di Tecla a Cristo (per il cui testo si rinvia a Méthode d’Olympe, Le Banquet. 
Introduction et texte critique par H. Musurillo. Traduction et notes par V.-H. Debidour, SC 
95, Paris 1963, pp. 310 ss.), si vedano in particolare le osservazioni contenute in H. Musu- 
rillo, The Symposium. A treatise on chastity, London 1958, pp. 236 s. nota 1 («In form the 
hymn is an acrostic of twenty-four stanzas with refrain in the manner of the ancient cantus 
responsorius of the Western Church… Methodius’ hymn is written in predominantly iambic 
metra, with resolutions and syncopation, without accurate correspondance from strophe 
to strophe. …most stanzas have four lines, but three have five lines. In the refrain we have: 

˘¯¯¯|¯¯˘¯|˘¯˘¯/˘¯˘¯|˘(˘)˘¯|˘¯ .̄ But the text and metric of the hymn still remain very un-
satisfactory. It is not unlikely that Methodius also composed music for the hymn… In this 
case, the style of the music might explain the numerous departures from regular metrical 
structure»). Cfr. inoltre G.N. Bonwetsch, Methodius. Werke, Leipzig 1917, pp. 131 ss.; R. 
Cantarella, Poeti bizantini. I. A cura di F. Conca, Milano 20103, pp. 85 ss. 

156 Cfr. i vv. 3. 45. 47. 55. 56. 68. 75. 77. 84. 94. 107. 
157 Secondo la numerazione recepta (cfr. PG 37,1290-1299): v. 5 ejn trai. in l. sq. CGDP: 

non trai. L; v. 31 wJ~ trai. in l. sq. codd. praeter L; v. 89 ouj trai. in l. sq. GDP: non trai. CL; v. 
93 ai} trai. in l. sq. GDP: non trai. CL; v. 111 tou` trai. in l. sq. GDP: non trai. CL; v. 135 kai; 
trai. in l. sq. GDP: non trai. CL; v.149 kai; trai. in l. sq. GDP: non trai. CL; v. 153 kai; trai. 
in l. sq. G: non trai. CDPL; v.167 kai; trai. in l. sq. GDP: non trai. CL; v. 187 eij~ trai. in l. sq. 
GDPL: non trai. C; v. 213 h] trai. in l. sq. GDP: non trai. CL. In C, particolarmente, si nota in 
modo chiaro il tratto che cancella i praepositiva posti in fine di verso, poi ripetuti all’inizio 
del verso successivo. 

158 Tra trikatavlhkton ed hJmivambon Wyss, p. 204, che ricopia lo scolio, riporta l’inte-
grazione <h]> del maestro Von der Mühll, non necessaria al contesto. Sullo scolio tradito in 
L cfr. anche Bady, pp. 346 s. 
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tivqhsin (tivqh~ C), ei[te i[ambo~ ejmpevsoi ei[te purrivcio~: mhvti~ ou\n mo-
nosticivan tou`to gravyh/ (gravyei C): sfavlletai gavr, o}~ tou`to poihvsei. 

Lo scoliasta definisce dikatavlhkto~ uno stivco~ che si presenta in 
realtà come un dimetro giambico privo di catalessi (×¯˘¯×¯˘¯), mentre per 
indicare il secondo verso, che ha le caratteristiche di un dimetro giambico 
che si chiude con una catalessi di due sillabe (×¯˘¯˘¯), egli utilizza l’espres-
sione trikatavlhkton hJmivambon. Nello scolio si rileva però un elemento 
interessante: l’esigenza di giustificare la sillaba adiafora che si trova prima 
della dieresi. In altri termini l’osservazione secondo cui th;n de; teleutaivan 
sullabh;n ejf∆ eJkatevroi~ toi`~ stivcoi~ ajdiavforon tivqhsin spiegherebbe 
la maggior parte delle sillabe prosodicamente brevi utilizzate in elemento 
longo: 

v. 7 ou[pote– o{lhn; v. 22 ejkleloipovto–~ ojrqou`; v. 48 Qruvyate–, kakoiv; 
v. 52 tevkna– divdax∆; v. 62 Tria;– ~ ejmoiv; v. 65 Qeov–n, o[lwle; v. 81 mevga–n oujk; 
v. 89 deuvtero–~ - oujk; v. 91 ajmblwvmata– mevqh~; v. 92 poivmnio–n, w{sper; 
v. 99 kakov–~, ejrw`; v. 103 pevla–~ a[piston. 

Un altro aspetto da considerare nella struttura del carme riguarda i nu-
merosi casi di sillabe prosodicamente lunghe in elemento brevi, alcuni dei 
quali in una posizione ben precisa del verso: 

v. 28 hJrmosmevnon (con prima sillaba breve); v. 29 kubernhvtou (con penultima 
sillaba breve); v. 30 ajntistavthn (con prima sillaba breve); v. 48 kai; (breve); v. 51 ei\
en (con prima sillaba breve); v. 94 yuch`~ (con prima sillaba breve); v. 101 w\ (breve); 
v. 107 davknesqai (con penultima sillaba breve). 

Questi esempi indurrebbero a credere che Gregorio, nel tentativo di spe-
rimentare una inusitata forma metrica, abbia concepito in effetti il suo verso 
di tre metri giambici e mezzo come costituito da due metri giambici + un 
‘piede’ giambico o spondiaco + un metro giambico (×¯˘ ,̄ ×¯˘¯ | × ̄ , × ̄ ˘¯). 
Nei casi in cui l’ottavo elemento è costituito da un praepositivum, si rileva in-
vece il seguente schema: × ̄ ˘ ,̄ × ̄ ˘ | ̄ × ,̄ ×¯˘¯159. Sulla base di tali presup-
posti (soprattutto in considerazione dei praepositiva posti alla fine del ‘dime-
tro giambico acatalettico’, ovvero del primo emistichio del verso) è plausibile 
ipotizzare che la mise en page di II,1,30 nella tradizione manoscritta possa 
essere stata in qualche modo influenzata da fattori esterni al carme stesso, 

159 In due casi su undici, ai vv. 55 e 84, il settimo elemento è costituito da una sillaba 
lunga invece che breve.
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quali, ad esempio, la struttura metrica dei componimenti che, sotto il profilo 
codicologico, sono strettamente associati ad esso nella Gedichtgruppe XI di 
cui II,1,30 fa parte. Nella akolouthia di questa, infatti, il carme è immedia-
mente preceduto dai componimenti II,1,68 e II,1,88, della cui peculiare strut-
tura metrica si è già detto. L’uso da parte di Gregorio di emiambi che offrono 
particolarità di un certo rilievo potrebbe avere spinto qualche dotto, nella 
tarda antichità o a Bisanzio, ad assimilare in qualche modo a II,1,68 e II,1,88 
anche la struttura metrica di II,1,30, inducendolo a considerarla, piuttosto che 
una successione kata; stivcon di metri giambici (come è chiaramente rivelato 
dai praepositiva), una sequenza di dimetri giambici alternati a emiambi ov-
vero, secondo la definizione dello scolio, a stichi giambici ‘tricatalettici’160. 

Per quanto riguarda in particolare le incisioni del verso, la dieresi media-
na si riscontra dopo l’ottavo elementum creando così due emistichi rispetti-
vamente di otto e di sei sillabe. Nei casi in cui il praepositivum costituisca 
l’ottavo elemento si rileva la presenza di una cesura eftemimere che divide il 
verso in due parti perfettamente uguali161.

Sotto il profilo prosodico, oltre ai casi precedentemente citati, si re- 
gistrano altri esempi di sillabe prosodicamente brevi in elemento longo 
(v. 51 a[–n; v. 92 ka–lo;n) e di sillabe prosodicamente lunghe in elemento brevi 
(v. 35 presbuvtai, con penultima sillaba breve162; v. 36 pefhvnas∆, con terza 
sillaba breve163; v. 55 moi, breve; v. 84 mou, breve; v. 111 tracuv, con prima 
sillaba breve)164. 

Spesso la sillaba che precede il gruppo muta cum liquida è considerata 
lunga165: 

160 La medesima sorte sarebbe toccata, secondo uno studio condotto da chi scrive (Con-
te, De castitate, pp. 177 ss.), anche alla anacreontea I,2,7, la cui struttura, assimilata a quella 
degli altri due carmi in metri anacreontici traditi nella medesima akolouthia (cioè proprio 
II,1,88 e I,1,30), sarebbe composta in realtà non da una successione di dieci dimetri ionici 
puri e anaclastici ma da una sequenza di cinque tetrametri. 

161 Ciò sarà generalmente evitato nel caso del cosiddetto «dodecasillabo bizantino», che 
procede dall’antico trimetro giambico (cfr. Maas, Zwölfsilber, pp. 278 ss.).

162 Cfr. Jungck, p. 36.
163 Cfr. però Jungck, p. 36: «Die Kürzung des a–  in -asin beim Verb… ist… für das Epos 

bezeugt» (cfr. Hom. Od. 7,114); vd. inoltre Kühner - Blass, II, p. 49. 
164 Queste ‘particolarità’ prosodiche sono rilevabili in tutta la produzione poetica grego-

riana: cfr. in proposito Jungck, pp. 35 s.; Meier, pp. 19 ss.; Oberhaus, pp. 26 ss.; Crimi - Kert-
sch, pp. 104 ss. Sulla questione delle «false quantities» in Gregorio cfr., in particolare, Crimi, 
Problema, pp. 1 ss. Sulle particolarità prosodiche gregoriane cfr. anche Agosti - Gonnelli, pp. 
396 ss.

165 Cfr. Meier, p. 21.
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v. 34 deuvtera– qrovnwn; v. 38 div–crooi; v. 40 a[–frona~; v. 42 lav–qra; v. 96 
pa–trikw`n (ma v. 19 pa±trwv/an); v. 97 me–trivw~; v. 110 Pavnta– proquvmw~. 

 
Sebbene Gregorio non eviti generalmente l’iato nei carmi166, in II,1,30 se 

ne riscontrano solo tre casi167, due dei quali mitigati dalla dieresi.

VI. Criteri della presente edizione

L’apparato critico è di norma negativo. Non sono registrate varianti grafi-
che, lezioni palesemente errate (eccezion fatta per quelle comuni a un gruppo 
di codici) e lectiones singulares (a meno che esse non siano il risultato di in-
terventi congetturali di un certo rilievo). Si riporta comunque, per ogni lem-
ma presente in apparato, il panorama completo della tradizione manoscritta. 
Si segnalano inoltre le divergenze rispetto alle precedenti edizioni a stampa, 
le congetture degli editori stessi, nonché le traduzioni di Leuv. e Syr. nei casi 
degni di nota. Di PG si fa menzione solo ove il testo diverga da Caill. 

166 Cfr. Jungck, pp. 37 s.; Meier, p. 22; Oberhaus, p. 36; Crimi - Kertsch, p. 103; Bacci, 
p. 56; Moroni, Nicobulo, p. 67.

167 Vv. 7. 53. 85.
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C Oxoniensis Bodl. Clark. 12, saec. X, ff. 136r-137r 
G  Florentinus Laurentianus plut. VII,2, saec. XIV, ff. 125v-127r
D Parisinus Coislinianus 56, saecc. XIV-XV, f. 190rv

L Florentinus Laurentianus plut. VII,10, saec. XI, f. 110v (vv. 79-104 
omittuntur)

Va Vaticanus gr. 482 (olim 888), saec. XIV, ff. 63v-66v
O Athous Lavra L 170, saec. XV, ff. 104r-105r

W consensus codd. CGD 
Y consensus codd. LVaO 
codd. consensus codicum

Cosm. versus qui leguntur in Cosmae Hierosolymitani commentario (Vati-
canus gr. 1260, saec. XII, f. 179r)

Syr. versio Syriaca e Vaticano syr. 105, ab Ae. Fiori Italice reddita

Caill. editio Maurina, D. A. B. Caillau accurante, a. 1840
PG Patrologia Graeca, vol. XXXVII, coll. 1409-1417
Toll. editio J. Tollii, a. 1696

edd. consensus Toll. Caill. PG



EIS EAUTON

 Levgousin oiJ misou`nte~: wJ~ d’ ejmoi; dokei`, 
  levgousin ouj divkaia. 
 Pou` ga;r divkaion tou;~ fivlou~ perifronei`n, 
  wJ~ mh; Qeo;n levgoimi, 
5 w|/ provsqe kei`tai pavnta kai; ginwvsketai 
  safw`~, ojxu; blevponti; 
 ’All’ ou\n levgousi tw`/ fqovnw/ nikwvmenoi, 
  fqovnw/, paqw`n dikaivw/, 
 thvkonti tou;~ e[conta~ w{sper a[xion. 
10  Tiv ou\n, a[qrei, levgousin. 
 Levgousin wJ~ aujtoiv me to;n dusdaivmona 
  < kai; ga;r dokou`si tou`to < 
 Kwnstantivnou balovnte~ ejkto;~ a[steo~ 
  ajpwfruvwsan. Eu\ge: 
15 baru;~ ga;r aujtoi`~ kai; qravsou~ h[mhn gevmwn, 
  tevmnwn oJdou;~ ajtrivptou~, 
 ejqw`n patrwv/wn kai; novmwn diafqoreuv~, 
  ei[per novmo~ ta; fau`la, 

CGD LVaO Cosm. (tit.) Syr.  

Tit.: eij~ eJautovn D Caill., eij~ ejmautovn C, eij~ ejmauto;n lovgo~ G Toll., tou` aujtou` O, eij~ 
ejmauto;n iJstorivai Cosm., «Del medesimo, su se stesso» Syr., tit. om. LVa       
oJ prw`to~ stivco~ ijambiko;~ trivmetro~ ajkatavlhkto~: oJ deuvtero~ divmetro~ ijambiko;~ 
katalhktikov~. mimei`tai ejn touvtw to;n ajrcivlocon C mg. sup.       tou`to mevtron ajdiavfo-
rovn ejstin G mg.       eJteron ei\do~ mevtrou D mg.
1 d’ ejmoi;] dev moi L       2 om. VaO       3 Pou`] pw`~ edd.       4 om. VaO       5 provsqe kei`tai 
pavnta] pavnta kei`tai provsqe L, kei`tai provsqen pavnta VaO       6 om. VaO       8 om. 
VaO       9 thvkonti L edd.] thvkei ga;r cett. codd., «perché divora» Syr.       10 levgousin] 
levgousi CGO edd.       14 sic legitur in Syr.: «Oh superbia! Ebbene, [mi] cacciarono»        
15 gevmwn] plevw~ L       16 totus versus sic legitur in Syr.: «poiché percorrevo vie e sentie-
ri»       ajtrivptou~] ajtrivbou~ VaO       17 diafqoreuv~] «corruttori» (i.e. diafqorei`~) Syr.        
18 novmo~] novmoi VaO, «leggi» Syr.       



A SE STESSO

Parlano quelli che mi odiano; a mio avviso, però, non dicono 
parole giuste. Come può esser giusto, infatti, disprezzare gli amici, 
per non parlare di Dio stesso, al quale ogni cosa è posta innanzi ed è 
nota con chiarezza, poiché Egli ha vista acuta? Ma certo parlano vinti 
dall’invidia, l’invidia, giusta tra le passioni, giacché logora, meritata-
mente, quelli che la nutrono. 

Rifletti, dunque, su quel che dicono. Dicono che sono stati pro-
prio loro ad umiliare me, infelice – questo, infatti, è anche quel che 
credono –, cacciandomi dalla città di Costantino. Bravi! Per essi ero 
infatti molesto e pieno d’arroganza, tracciavo vie impraticabili, pro-
fanavo consuetudini e leggi dei padri, se è vero che legge è ciò che 
è ignobile, dal momento che sono ricchezze e vanità, mancanza di 

5

10

15
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CGD LVaO Syr. 

24 ajpecqairovntwn] ajpecqainovntwn VaO       25 Ou{tw] o[ntw~ Va       tuflovn] «odiosa» 
(i.e. stugnovn) Syr.       27 totus versus sic legitur in Syr.: «Siano dunque tolte di mezzo queste 
parole»       29 kakw`~] kaka; Va, kalw`~ O       levgonte~, ou[q’ oiJ] levgonte~, <eij kai;> Toll.       
31 glwvssh~] glwvtth~ LVa (sed ss supra tt Va) edd.       32 levgh/ edd.] levgei codd., «di-
cono» Syr.       36 eijpei`n krei`sson] inv. ord. VaO       38 kai;] ka]/n Toll., ka]n Caill.       39 
aJdrw`n] ajndrw`n G      hJssw`mai] hJttw`mai L     43 tou`tov ti~ kai;] tou`to kaiv ti~ edd. 44-45 
verba toi`~ me;n prohvcqhn, in v. 44 perperam posita, linea delevit Va, dein toi`~ me;n pros-
hvcqhn in v. 45 exaravit       45 proshvcqhn] prohvcqhn W, Va a.c. (cfr. supra, ad vv. 44-45)       

 plouvtou tuvfou te, qruvyew~, filarciva~, 
20  tw`n nu`n ejpikratouvntwn.
 Ou{tw gavr eijsi th;n frovnhsin a[qlioi, 
  w{st’ ouj levgein ojknou`sin 
 a} kai; legovntwn ejgkaluvptesq’ h\n prevpon 
  a[llwn ajpecqairovntwn. 
25 Ou{tw ti tuflovn ejstin hJ mocqhriva 
  kai; to; fronei`n blavptousa. 
 Ou|toi me;n ou\n e[rroien ejk mevsou lovgou: 
  oujde;n pro;~ hJma`~ tau`ta, 
 ou[q’ oiJ kakw`~ levgonte~, ou[q’ oiJ dexiw`~. 
30    JReivtwsan wJ~ qevlousin: 
 glwvssh~ ga;r oujdevn ejstin eujstrofwvteron: 
  levgh/ ti kai; pro;~ hJmw`n: 
 polloi; tavd’ oiJ levgonte~ ajkribevsteron, 
  wJ~ ajfqovnw~ levgonte~. 
35   }A d’ oi[om’ eijpw;n thvn tinwn sthvsein blavbhn, 
  tavd’ ejsti;n eijpei`n krei`sson: 
 polu;~ gavr ejstin eij~ to; cei`ron oJ drovmo~, 
  kai; mhdeno;~ kinou`nto~. 
 Levgousin wJ~ aJdrw`n me;n hJssw`mai qrovnwn, 
40  wJ~ tw`n ajf’ w|n kath`lqon, 
 tou;~ d’ a]n pevnhta~ kai; stenou;~ diaptuvw, 
  ta; sfw`n safw`~ levgonte~. 
  }O ga;r pevponqe, tou`tov ti~ kai; oi[etai, 
  ajll’ oujk ejgw; pevponqa.
45 Toi`~ me;n proshvcqhn, tw`n d’ ajphvcqhn oujc eJkwvn, 
  ou{tw Qeou` tupou`nto~.
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nerbo, brama di potere a dominare sulla situazione attuale. Nella loro 
superbia, infatti, sono così miserabili che non esitano a dir cose per le 
quali dovrebbero nascondersi anche se a dirle fossero altri mossi da 
odio. La loro nequizia è un qualcosa di cieco, al punto tale che impe-
disce loro anche di ragionare! Costoro si tolgano, dunque, di mezzo 
al nostro discorso: queste cose non ci toccano per niente, né quelli 
che parlano male, né quelli che parlano bene. Imperversino come 
vogliono: niente, infatti, è più volubile della lingua! Dica qualcosa 
anche contro di noi: ci sono molti che di queste vicende parlano in 
modo più preciso, perché ne parlano senza invidia. Ma è meglio dire 
quelle cose, dicendo le quali ritengo di arrestare il danno di alcuni: 
frequente è la corsa al peggio, anche se nessuno sospinge. 

Dicono che mi lascio vincere dai grandi troni, come quelli da cui 
sono sceso, che disprezzo quelli poveri e meschini, e chiaramente 
dicono queste cose di se stessi. Quel che uno prova, infatti, lo imma-
gina anche, ma non sono io a provarlo. Ad alcune cose fui indiriz-
zato, da altre allontanato non per mia volontà: così disponeva Dio.  
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CGD LVaO Cosm. (vv. 63-65) Syr.

47-48 om. C        47 proshvgagevn me] proshvgagev me GDVa edd., proshvgagovn me O       
poimevne~] poimevnwn L, «dei pastori» (i.e. poimevnwn) Syr.       52 nau`n] nau` GVa       mevshn] 
mevson GDVaO       53 proshvgag’ hJ] proshvgag’ eiJ G, proshvgagen hJ L, proshvgage VaO       
55 «H mh;n] hJmi`n L, oiJ me;n Va, h\men edd.       56 gevmonte~] gevmonto~ G, gevmonte~ (sed o 
supra alterum e) D       57 ouj] o}n edd., «colui che» Syr.       te] to; Va       58 e[qno~ scripsi] 
qeo;~ codd., kakoi`~ edd., totus versus sic legitur in Syr.: «è un Dio per coloro che ben ve-
dono»       kalw`~] kakw`~ edd.       59-60 sic leguntur in Syr.: «e quel trono di un pastore di 
popoli dall’alto seggio, che esiste fin dall’origine; del quale cosa c’è di maggiore?»       59 q’ 
e{drasma] t’ e[drasma L, d’ e[drasma Va       law`n] lao;n GD edd.       60 ou[ti] ou| tiv VaO, 
«del quale cosa» Syr.       mei`zon] meivzw edd.       61 ge] ga;r L       o{sa crivsei cero;"] o{sa 
crhvsei cero;" W edd., o{s∆ e[crhsen qeov" Toll. in adn., o{sa crh; sh'" cero;" Caill. in 
adn., «per quanto riguarda il prestito» Syr.       63 o}~] wJ~ L       64 e[feugen] e[fugen G Cosm.       
65 qhrivw/, gastriv, bravsei] qhrivou gastriv: bravsi~ Toll. in adn.       66 oJ kh`rux, kh`rux] oJ 
khvrux, khvrux C edd., oJ khvrux Va, oJ kh`rux, oJ kh`rux O       67-68 sic leguntur in Syr.: «Lo 
detenevo, lo detenevo [ma] come se fossi un uomo libero dai troni e dai pericoli»       67 ei\con 
w{~] fort. ei\do~ pro ei\con scribendum, ei\con om. edd.       w]n] a]n GD       

 Toi`~ me;n proshvgagevn me dh`mo~, poimevne~, 
  kai; glw`ssan aijtou`n Pneu`ma 
 < lao;n ga;r ejcrh`n a[grion katartivsai 
50  sterrw`/ bivw/ lovgw/ te, 
 pollai`~ kamovnta dogmavtwn katadromai`~, 
  wJ~ nau`n mevshn kluvdwno~ <,
 toi`~ d’ ouj proshvgag’ hJ luvsi~ tou` swvmato~ 
  kaq’ hJmevran qnhvskonto~. 
55 «H mh;n kaloiv te kajgaqoi; < tiv~ ajnterei`; < 
  kai; Pneuvmato~ gevmonte~ 
 ouj nu`n steno;n kairoi`~ te surriptouvmenon 
  e[qno~ kalw`~ blevpousin 
 uJyiqrovnou q’ e{drasma law`n poimevno~ 
60  tou` provsqen ou[ti mei`zon. 
 ’All’ oujk ejmovn ge, plh;n o{sa crivsei cero;~ 
  w|/ kai; to; qarrei`n ei\con.
 Oujk hjgnovoun ’Iwna`n, o}~ Qeou` lovgon 
  e[feugen ajllʼ ejlhvfqh 
65 kluvdwni, klhvrw/, qhrivw/, gastriv, bravsei,
  ejx w|n oJ kh`rux, kh`rux. 
 ’All’ ei\con, ei\con w{~ ti~ w]n ejleuvqero~ 
  qrovnwn te kinduvnwn te: 
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Alle prime mi indussero la gente, i pastori e lo Spirito, che richiede-
va l’uso della lingua – occorreva infatti correggere con fermezza di 
condotta e parola un popolo selvatico, stremato dai continui assalti 
delle dottrine, come nave in mezzo alla tempesta –, alle seconde non 
mi indusse lo sfinimento del corpo che muore di giorno in giorno. 

Certo uomini onesti e probi – chi dirà il contrario? – e ricolmi 
di Spirito Santo, non vedono ora di buon occhio una moltitudine in 
angustie e preda degli eventi e la cattedra di un eccelso pastore di 
popoli per niente superiore alla precedente. Ma non è compito mio, 
se non per quel che attiene l’unzione della mano a colui nel quale 
riponevo fiducia. Non ignoravo Giona, che tentava di sfuggire alla 
parola di Dio, ma fu raggiunto dalla tempesta, dalla sorte, dall’ani-
male, dal ventre, dal rigetto: in conseguenza di ciò il messaggero fu 
messaggero. Ma vivevo, vivevo come fossi libero da troni e pericoli; 
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CGD L (usque ad v. 78) VaO Cosm. (vv. 77-78) Syr.

69-70 sic leguntur in Syr.: «anzi mi applicavo ad arricchire la mia mente in comunione con 
Dio, stando in quiete» (i.e. hJsucavzwn)       69 de; puknou`n] d’ ejpuvknoun L, de; puknw`n Va, 
de; pukno;~ edd. (sed de; puknw`n dubitanter Toll. in adn.)       71 duswdiva/] duswdivai~ C, 
duswdiva~ Y, duswvdeo~ Toll. in adn.       72 katevpthsavn] katevsthsevn G (ut vid.), ka-
tevsthsavn D edd.       mou] me (sed ou supra e) Va       73 ejspavrasson] ejspavratton L       
eujwvnoi~] eujwvnoio G, eujwnoi`~ Toll. Caill.       74 h[gagev~ me] h[gagon G       Cristev L edd.] 
Cristev mou cett. codd., «o Cristo mio» Syr.       75 kai;] deest in Syr.       79-104 desunt in L       
79 mou] deest in Syr.       inter v. 79 et v. 80 e[fh~ ajlhqw`~ plh;n dokei`~ / kai; kompavsai 
perhibent Va (mg. leip) O       81 kivcrhm’] kevcrhm’ G Toll. Caill., kevkthm’ PG       82 devdw-
ka] g’ e[dwka edd. (g’ ej- Toll.)       84 mevga~ pote; profhvth~ VaO, «un grande profeta una 
volta» Syr.] om. (spatio relicto) W, vv. 84-85 sic leguntur in edd.: eij d’ e[ktasi~ levonta~ / 
e[fraxe ceirw`n, ‹to;n d’ e[swse Danih;l›       85 eij d’] hJ d’ VaO       e[fraxen C] e[fraxe cett. 
codd., edd.       cerw`n] ceirw`n Va edd.       91 cei`ra tiv~ sou] sou cei`ra tiv~ VaO (e supra 
ei` O)       92 tivsin] privsin G a.c. (ut vid.), Toll., trivsin Toll. in adn.       

 to;n nou`n de; puknou`n eij~ Qeou` koinwnivan 
70  e[speudon, hJsuvcazon. 
 ’Epei; d’ a{pante~ wJ~ nekrou` duswdiva/ 
  gu`pe~ katevpthsavn mou 
 kai; lao;n ejspavrasson eujwvnoi~ tomai`~, 
  pw`~ h[gagev~ me, Cristev, 
75 zwh`~ caline; th`~ ejmh`~ kai; kardiva~; 
  So;n ga;r tovd’ ejsti;n e[rgon: 
 wJ~ Lavzarovn me tetrahvmeron tavfwn 
  ejxhvgage~ bohvsa~. 
 ’Anivstam’, oiJ d’ e[pthxan: ajllav, Cristev mou, 
80  kai; savrka thvnde ph`xon, 
 h}n soiv ge kivcrhm’, w|/ fevrwn zwh;n ejmh;n 
  pa`san devdwka dw`ron.
 Kai; lavkkon w[/khs’ ajgrivwn qhrw`n mevso~ 
  mevga~ pote; profhvth~:
85 eij d’ e[ktasi~ levonta~ e[fraxen cerw`n
  kai; nu`n levonte~, sw/`ze: 
 tiv loipo;n h] sfa`~ tou;~ kakou;~ periskopei`n; 
  ÔHtthvmeq’, w\ kavkistoi.
 Tou;~ me;n kateivrgoi~ ejndivkoi~ timwrivai~ 
90  kai; toi`~ calw`n ojrgh`~ ti 
 < th;n a[kraton ga;r cei`ra tiv~ sou devxetai, 
  tivsin mia`~ ejnnoiva~; < 
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ambivo a render salda la mente nella comunione con Dio, stavo in 
pace. 

Quando tutti planarono su di me come avvoltoi al fetore di un 
cadavere e lacerarono il mio popolo con scissioni indegne, in che 
modo mi hai fatto da guida, o Cristo, freno della mia vita e del mio 
cuore? Certo, questa è opera tua: chiamando a gran voce hai fat-
to uscire dalla tomba me, come Lazzaro morto da quattro giorni. 
Risorgo e quelli restano sbigottiti! Ma, Cristo mio, trafiggi anche 
questa carne, che do in prestito a te, cui ho offerto e portato in dono 
tutta la mia vita.

Un tempo un grande profeta abitò una fossa tra belve feroci: se 
il tendere le mani ha fermato i leoni, anche ora ci sono i leoni, salva-
mi! Che resta ai malvagi se non guardarsi intorno? Ci siamo lasciati 
sconfiggere, o pessimi! Affliggi alcuni con giusti castighi pur miti-
gando un po’ l’ira nei loro confronti – chi sarà in grado, infatti, di 
sostenere la tua forte mano, il castigo di un’unica mente? –, atterrisci 
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CGD VaO Syr.

93 doxavzoi~] doxavzei~ CVa (sed oi supra ei Va)       94 doxavzousivn C] doxavzousiv cett. 
codd., edd.       96 poivhsai] poih`sai C, poivhse G, poivhson edd.       

 tou;~ d’ ejkfoboivh~, tou;~ de; doxavzoi~, “Anax, 
  o{soi doxavzousivn se. 
95 “Amun’, a[mune toi`~ fivloi~. Teqnhvkamen: 
  ejpiskoph;n poivhsai 
 tw`n pro;~ se; cei`ra~ eijdovtwn ai[rein movnon. 
  Gelw`sin oiJ kavkistoi 
 th;n sh;n provnoian, oujde; kriqhvsesq’ i[sw~ 
100  dokou`si tw`/ fusa`sqai. 
 To; mikro;n au[xoi~ poivmnion kai; poimevna 
  to;n mikro;n ejk megivstou.  
 Sou` d’ a]n qevlonto~, kajk mikrou` pavlin mevga~ 
  toi`~ soi`~ qrovnoi~ genoivmhn.
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altri, ma da’ gloria, Signore, a quanti ti glorificano. Assisti, assisti 
gli amici. Siamo morti; fai visita a coloro che sono solo in grado di 
sollevar le mani verso di te. Deridono i pessimi la tua provvidenza, 
e forse non pensano che saranno condannati per la loro superbia. 
Fai crescere il piccolo gregge e il pastore, piccolo e un tempo gran-
dissimo. Possa io divenire anche, se tu lo vuoi, da piccolo, di nuovo 
grande per i tuoi troni.
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COMMENTO
(CARM. II,1,68)





1-9
Si definisce sin nell’incipit, attraverso la ripresa anaforica del verbo levgousin, il 
nucleo tematico di un componimento dagli intenti apologetici, strutturato sulla con-
trapposizione tra ciò che i nemici ‘dicono’ di Gregorio e ciò che Gregorio è agli 
occhi di Dio. Su tale antitesi il Cappadoce ritorna con una certa frequenza: in or. 
36,7, ad esempio, nel rivelare come la realtà non sia mai quel che appare agli occhi 
di coloro che sono malati, scrive: Oujc ou{tw dokw` toi`~ polloi`~; Qew/` de; ou{tw: 
kai; ouj dokw`, pefanevrwmai de; tw/` eijdovti ta; pavnta pri;n genevsew~ aujtw`n… 
o}n lanqavnei tw`n o[ntwn oujde;n oujde; laqei`n duvnatai, o}~ eJtevrw~ oJra`/ ta; hJmevtera 
h] wJ~ oJrw`sin a[nqrwpoi. Sulla necessità che Gregorio avvertì di contrastare le mol-
teplici versioni in circolazione della sua vicenda personale, contrapponendo ad esse 
un proprio racconto, cfr. Abrams Rebillard, De seipso, pp. 131 ss. La studiosa rileva 
in particolare come proprio nel carme II,1,68 la verità proclamata dal Nazianzeno 
contro le calunnie degli invidiosi si combini con la sua funzione di messaggero e 
qualifichi il suo racconto come un intreccio di verità e profezia (ibid., p. 133).   
1 s. Levgousin… / levgousin
In alcuni contesti il verbo levgw è utilizzato dal poeta per riferire dicerie e opinioni da 
cui egli intende prendere fortemente le distanze: in esse infatti non vi è verità ma sol-
tanto menzogne e ouj divkaia. Cfr., in proposito, alcune occorrenze della locuzione 
wJ~ levgousi (cui idealmente potrebbe contrapporsi l’espressione wJ~ d∆ ejmoi; dokei`): 
carm. II,1,11 v. 1615 touv~, wJ~ levgousi, ‘tw`n novmwn ajmuvntora~’; or. 5,25 tau`ta 
oiJ to;n ejstaurwmevnon proskunou`nte~ hJmei`~, tau`ta oiJ tw`n aJlievwn maqhtai; kai; 
tw`n ajpaideuvtwn, wJ~ aujtoi; levgousi. Per l’ʻabuso del dono della parolaʼ cfr. Špid-
lík, pp. 145 ss.; sull’uso di anafore con effetto ritmico e didattico vd. Ruether, pp. 
60 s.
1 oiJ misou`nte~
L’odio costituisce spesso il movente alla base delle più turpi azioni: il mi`so~ ka-
kovn (carm. I,2,25 v. 77), generatore di ‘insidia e tradimento’ (or. 40,29), impedisce 
ai malvagi di divenire migliori (or. 4,42) e di esso i malvagi si servono per porre gli 
uomini gli uni contro gli altri (or. 5,3). L’odio, inoltre, non concede spazio alcuno 
alla verità (or. 2,1). Per queste ragioni Gregorio, stanco, pa`si, kai; fivloi~, misouv-
meno~ (carm. II,1,11 v. 1891), esorta a non odiare i nemici, in ossequio al precetto 
evangelico ajgapa`te tou;~ ejcqrou;~ uJmw`n, kalw`~ poiei`te toi`~ misou`sin uJma`~ 
(Luc. 6,27): cfr. or. 1,1; 5,28 givnomai filavnqrwpo~ toi`~ misou`si; 22,16; 23,3; 
36,10; etc. 
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Quelli che invece è legittimo odiare sono, ad esempio, i didavgmaq∆, oi|~ ejnantivo~ 
bivo~ (carm. II,1,12 v. 40), pa`san th;n ponhra;n tou` xuvlou brw`sin (or. 44,6) e, 
naturalmente, la ‘malvagità’ (or. 4,28; 18,22) e il peccato (or. 40,27). Il participio 
sostantivato oiJ misou`nte~ ritorna ancora in or. 2,1; 4,75; epist. 99; 135,1; 157,1; 
etc. Vd., inoltre, la variatio dell’espressione in epist. 249,1 ejn toi`~ to; a[dikovn te 
kai; ajprofavsiston kaq∆ hJmw`n kinhvsasi mi`so~. Quali sinonimi di misevw, docu-
mentato prevalentemente in prosa (con 60 attestazioni contro le 6 della poesia), si 
incontrano talora le forme ejcqaivrw (carm. I,2,2 v. 646; I,2,29 v. 107; II,1,2 v. 23) 
e ajpecqaivrw (II,1,68 v. 24; carm. I,1,4 v. 48; I,1,7 vv. 61. 80; etc.), ajpevcqomai 
(carm. I,2,2 v. 572; II,1,10 v. 23) e ajpecqavnomai (or. 2,82; 6,13).
wJ~ d∆ ejmoi; dokei`   
Espressioni incidentali come wJ~ d∆ ejmoi; dokei` hanno per lo più lo scopo di atte-
nuare apparentemente affermazioni che sono in realtà oggettivamente indiscutibili: 
cfr. carm. I,2,8 v. 214; II,1,11 v. 485; or. 4,118; 5,33; epist. 165,5; etc. Rispetto ai 
passi citati si rilevino le analoghe locuzioni wJ~ ejmo;~ lovgo~ (ad esempio in carm. 
I,1,10 v. 62; I,2,24 v. 1; or. 4,15; 7,4; epist. 101,29; 195,1) e w{sper (wJ~) oi\mai 
(or. 2,103; 6,13; epist. 43,1; etc.; vd. inoltre la forma w{sper oji?w, attestata in carm. 
I,1,9 v. 71; II,2,4 v. 193; etc.). Cfr., infine, l’uso di espressioni quali wJ~ Solomw`nti 
kajmoi; dokei` in or. 16,3 e 27,4, e wJ~ tw/` “Esdra/ kajmoi; dokei` in or. 23,4 ed epist. 
158,1. Sulla presenza di lunghi incisi nell’opera gregoriana vd. carm. II,1,30 vv. 
27 s. e nota relativa.
2 ouj divkaia
La litote costruita con l’aggettivo divkaio~ ritorna in carm. I,2,33 v. 204; or. 22,5; 
25,10. Cfr., inoltre, carm. II,1,31 v. 3 ouj dikaivw~; II,1,89 v. 24. Per l’uso di termini 
che esprimono l’idea di ‘non giusto’, ‘illegittimo’, ‘iniquo’, cfr. carm. II,1,30 v. 81 
…oujk ejndivkoi~ tomai`~ e nota relativa. Da rilevare infine, ai vv. 2 s., il poliptoto 
divkaia / …divkaion.
3 Pou`
Non è affatto necessario accogliere la correzione presente nelle edizioni, che sosti-
tuiscono l’avverbio interrogativo pw`~ al pou` trasmesso concordemente dai codici: 
pou` possiede infatti non di rado il valore di avverbio interrogativo di modo, atte-
stato con una certa frequenza in tragedia (cfr., in proposito, LSJ, s.v., dove si osser-
va che come avverbio interrogativo di modo pou` è usato «to express an inference 
very strongly…; in Trag., in indignant questions»: Soph. Aiax 1100; Oed. Tyr. 390; 
Phil. 451; Eur. Heracl. 369. 510). Vd. in particolare Greg. Naz. carm. I,1,10 v. 46; 
or. 4,103; 18,16; epist. 101,40. Per l’espressione pou`… divkaion cfr. Demosth. or. 
37,41; Greg. Naz. or. 4,98; epist. 185,5. L’analogo pw`~ divkaion è in carm. I,1,6 v. 
46; I,2,33 v. 215; simile pw`~ a[xion di or. 2,61; 4,44; 5,22.
tou;~ fivlou~ perifronei`n 
Cfr. carm. II,1,11 vv. 884 s. …a[crhston, a[cruson fivlon / perifronou`si fivlta-
toi…; epist. 70,2 mh; perifronei`n tou;~ fivlou~.
4 wJ~ mh; Qeo;n levgoimi
Per un costrutto analogo vd. carm. II,1,11 vv. 1500 s. …wJ~ a]n mh; levgw / ptwcw`n… 
e 1782 …wJ~ ta; pavntwn mh; levgw. Il motivo dell’empio ‘disprezzo’ che peccatori 
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ed eretici manifestano in molteplici modi nei confronti di Dio ritorna con frequenza 
in Gregorio: cfr., in proposito, carm. II,1,30 v. 44 …Qeou` perivfrone~…, e nota 
relativa.  
5 w|/ provsqe kei`tai pavnta
Cfr. carm. I,1,4 v. 70 pavnta Qew/` propavroiqen, a{t∆ e[ssetai, o{ss∆ ejgevnonto e 
Moreschini - Sykes, p. 166: «‘All things’ (pavnta) are ‘before’ God, not in the sense 
that they have been created by him ‘ex aeterno’, but because they are present in the 
mind of God precisely as the Forms of the world are present». Vd. inoltre carm. 
II,1,1 vv. 520 s. …ajlla; pavresti / pavnta Qew/`… L’avverbio provsqe (forma poe-
tica di provsqen), documentato per lo più in Gregorio nell’accezione temporale di 
‘prima’, ‘precedentemente’ (e non di rado con la funzione di attributo: vd. carm. 
II,1,30 v. 74), è attestato con valore locativo in carm. I,2,2 vv. 28. 165; II,1,12 v. 
657; II,1,16 v. 78. Il vocabolo, come preposizione costruita con il genitivo, si in-
contra in carm. I,2,26 v. 6; II,1,11 v. 1724; etc. Con la stessa accezione di provsqe 
kei`tai ricorre con una certa frequenza il composto provkeimai: cfr. prokeivmena in 
carm. II,1,30 v. 73 e nota relativa.
5 s. ginwvsketai / safw`~
La iunctura, di sapore tragico (è attestata a partire da Soph. Oed. Tyr. 1325; Eur. 
Hipp. 346; Suppl. 211), ritorna in or. 18,32; 21,10; 31,3. Significativo il confronto 
con carm. I,1,30 vv. 33-35 ejforw`san de; ta; pavnta, / bavqo~ oujde;n ajgnoou`san / 
ajpo; gh`~ mevcri~ ajbuvssou (in riferimento alla Trinità). Per l’uso dell’avverbio 
safw`~ cfr. carm. II,1,30 v. 17 safw`~ e nota relativa. 
6 ojxu; blevponti
In carm. II,1,1 vv. 518-520 Gregorio esorta a temere “Omma mevga…, o} kai; gaivh~ 
uJpevnerqe / leuvssei kai; povntoio mevgan buqo;n o{ssa te keuvqei / noù~ merov- 
pwn… L’espressione ojxu; blevpein è attestata spesso proprio per designare la capacità 
di penetrare il senso nascosto delle cose (non a caso Dio è definito ojxuvtato~: vd. or. 
4,27): cfr., ad esempio, Aristoph. Lys. 1202; Plut. 1048; Xenophon cyn. 5,26; Plat. 
leg. 715d; symp. 219a; Phil. Abr. 25; Clem. Al. paed. 1,3,9,2; Bas. hex. 1,4,1; mor. 
a Sym. Met. coll. 20,2 (PG 32,1357A); Greg. Naz. carm. II,1,11 v. 779; Ioh. Chrys. 
hom. 44 (45) in Matth. 5 (PG 57,470). Locuzioni simili in Hom. Il. 17,675 ojxuv- 
taton devrkesqai…; Plat. Critias 121a ojxu; kaqewvrwn; res. 404a ojxu; oJràn; Phil. 
opif. 76; fug. 121; somn. 2,3; Eus. praep. ev. 11,22,1; Bas. Anc. (?) virginit. 4 (PG 
30,677A) ojxeì tẁ/ o[mmati periskevptetai; Greg. Nyss. hom. 7 in Cant. (VI, p. 
242,7); Eunom. 2,626 (I, p. 409); Greg. Naz. carm. I,1,3 v. 14; II,1,45 v. 342. Analoga 
accezione ha l’aggettivo eu[glhno~: cfr., ad esempio, carm. II,2,7 v. 121. In Grego-
rio il verbo blevpw ricorre per lo più con il significato di ʻguardare con riverenzaʼ 
(Lampe, s.v.; vd. inoltre Trisoglio, Autobiografia, p. 157, e Crimi - Kertsch, p. 193): 
carm. I,2,3 vv. 79. 89; I,2,8 vv. 76. 209; I,2,10 vv. 16. 80; etc. Tra le altre attestazioni 
dell’aggettivo ojxuv~ vd. carm. I,2,2 v. 209; II,1,1 vv. 210 …ojxutavtoio novou…; 249; 
II,2,4 v. 163; or. 8,11; 40,38; epist. 105,1 ÔO me;n kairo;~ ojxuv~.
7 levgousi tw/` fqovnw/ nikwvmenoi
Le proposizioni levgousin ouj divkaia del v. 2 e levgousi tw/` fqovnw/ nikwvmenoi 
rappresentano una progressiva amplificazione e specificazione dell’idea negativa 
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implicita nell’incipitario levgousin oiJ misou`nte~: l’odio che alimenta l’ingiustizia 
delle menzogne ha come suo movente lo fqovno~, protagonista dell’opera gregoriana 
(cfr. carm. II,1,30 vv. 12-17 e nota relativa). Sul rapporto tra fqovno~ e mi`so~ cfr. 
Nikolau, pp. 90 s. Gregorio spesso rammenta come proprio l’invidia sia stata la 
causa del suo ingiusto allontanamento da Costantinopoli, cui egli si riferirà in modo 
esplicito nei versi successivi del carme in esame (vd. in proposito carm. II,1,30 v. 
13 fqovnou pavla~ e nota relativa). Il nesso tw/` fqovnw/ nikwvmenoi va confrontato 
con Eur. frag. 295 Kannicht h[dh ga;r ei\don kai; divkh~ parastavta~ / ejsqlou;~ 
ponhrw/` tw/` fqovnw/ nikwmevnou~ (nel frag. 296 si legge: ajnh;r de; crhsto;~ crh-
sto;n ouj misei` pote, / kako;~ kakw/` de; suntevthken hJdonh`/: vd. II,1,68 vv. 8 s.). In 
epist. 221,5 Gregorio, al contrario, scrive: to;n fqovnon nikhvsomen, wJ~ mhdemivan 
dedwkovte~ kaq∆ eJautw`n labh;n toi`~ ponhroi`~ mataivw~ hJmi`n ejcqraivnousin. Cfr. 
inoltre Plut. v. Brut. 45,3 fqovnou ti kai; mivsou~ hJtthmevnoi~; Greg. Naz. epist. 
96,2; Him. or. 46,23 fqovnw/ nikhqevnte~ oiJ deivlaioi; Cyrill. Al. in Ioh. 5,1 (I, 
p. 675,9 Pusey) fqovnw/ kekrathmevnou~.   
7 s. fqovnw/… / fqovnw/
Epanalessi del sostantivo che ha lo scopo di rimarcare l’impulso che dà nutrimento 
al levgein degli avversari di Gregorio.
8 paqw`n dikaivw/
Cfr. Ios. bell. Iud. 1,57 hJtta`to de; dikaivou pavqou~; Plut. v. Tim. 16,11 pavqo~… 
divkaion. Nell'opera del Nazianzeno la iunctura ritorna in or. 43,14, dove Gregorio 
rievoca la nascita dell’amicizia con Basilio: ‘An d∆ a[ra ti kai; biazwvmeqa uJpo; tou` 
povqou, suggnwvmh tw/` pavqei, pavntwn paqw`n o[nti dikaiotavtw/ kai; o} mh; paqei`n 
hJ zhmiva toi`~ ge nou`n e[cousin. Perché l’invidia sia definita «giusta tra le passioni» 
è chiarito da or. 36,4 in cui, in evidente rapporto con i versi del carme oggetto d’ana-
lisi, si legge: oJ fqovno~, hJ dapavnh tw`n ejcovntwn, oJ tw`n pascovntwn ijov~, to; movnon 
tw`n paqw`n ajdikwvtatovn te a{ma kai; dikaiovtaton: to; me;n o{ti pa`si dioclei` toi`~ 
kaloi`~, to; de; o{ti thvkei tou;~ e[conta~. Sulle rappresentazioni letterarie dell’invi-
dia nei Cappadoci cfr. Conte, Peccati capitali, pp. 141 ss.
9 thvkonti tou;~ e[conta~ 
Il potere ‘corrosivo’ dell’invidia, il peggiore dei mali che albergano nell’uomo (cfr. 
Eur. frag. 403,7 Kannicht pasw`n megivsthn tw`n ejn ajnqrwvpoi~ novswn; vd. inoltre 
Soph. Aiax 157 pro;~ ga;r to;n e[conqʼ oJ fqovno~ e{rpei; Eur. frag. 551,1 Kannicht 
fqovno~ dʼ oJ pollw`n frevna diafqeivrwn brotw`n), è ampiamente descritto in ambi-
to cristiano da Basilio (hom. 11,4 [PG 31,380A]), che paragona il morbo alla ruggine 
che distrugge il grano: w{sper hJ ejrusivbh i[diovn ejsti tou` sivtou novshma, ou{tw~ 
oJ fqovno~ filiva~ ejsti;n ajrrwvsthma. Cfr. inoltre Nikolau, pp. 103 ss. Su thvkw e 
il composto ejkthvkw cfr. carm. II,1,30 v. 57 e nota relativa. Per il nesso fqovno~ - 
thvkein, attestato a partire da sap. 6,23, cfr. Greg. Naz. carm. I,2,2 v. 50 …ÔO de; 
fqovno~ o[mmata thvkoi; I,2,8 v. 47 fqovnw/ de; thvkei tou;~ kakouv~…; II,2,1 vv. 
119 s.; or. 6,6; 32,27; Greg. Nyss. paup. 1 (IX, p. 95,1) fqovnw/ de; kai; baskaniva/ 
thvkontai; Epiph. haer. 77,18,15 (GCS 37, p. 433,1) ou[te fqovnw/ tethkovte~ ou[te 
mivsei; Evagr. Pont. sent. virg. 28,1 fqovno~ thvkei yuchvn; etc. Numerose le varian-
ti dell’espressione analizzata: cfr., ad esempio, Theocr. idyll. 5,11 s. …ejtavkeu / 
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baskaivnwn…; Greg. Naz. carm. I,2,34 v. 71 Fqovno~ de; th`xi~ eujroouvntwn tw`n 
pevla~; II,1,2 v. 19 eij fqovno~ ejkthvxeien ejmh;n frevna…; II,1,13 vv. 159 s. fqovno~ 
aijnov~, / thkedanov~, kakovcarto~, ejnaivsimon a[lgo~ e[cousi; Greg. Nyss. beat. 7 
(VII,2, p. 157,17); Ioh. Chrys. bapt. 1 (PG 49,363). 
w{sper a[xion 
Cfr., tra gli altri, Xenophon anab. 5,7,5; Arr. Epict. 3,24,3; Greg. Naz. or. 4,77; 
25,8; epist. 219,5. Vd. inoltre or. 2,39 iJkanw`~ te kai; o{son a[xion; 19,2; 40,4; 45,22 
nenevkrwtai… w{sper h\n a[xio~. Più diffuso di w{sper a[xion è l’analogo w{sper 
divkaion, attestato a partire da Eur. Hipp. 1307. Frequente in tragedia è il motivo, 
qui implicitamente rievocato, della ajxiva divkh (Soph. Electr. 298; Eur. Bacch. 1312; 
Eur. [?] Rhes. 894): cfr. Aesch. Agam. 1527 a[xia dravsa~, a[xia pavscwn e, nelle 
opere di Gregorio, epist. 143,3 a[xia pevponqen w|n pepoivhken. Al ‘giusto castigo’ 
il Cappadoce fa riferimento in rapporto al Maligno: vd., ad esempio, or. 6,13. 
10-38
Gregorio qui richiama in modo esplicito la vicenda del suo allontanamento da Co-
stantinopoli e la corrotta falsità di coloro che ne furono causa. Il motivo è affrontato 
secondo una prospettiva che, nel porre sotto rabbiosa accusa i responsabili dell’in-
giustizia nei suoi confronti, evidenzia il male di cui essi sono causa indiretta dive-
nendo per altri ‘modello’ di cieca nequizia.
10 a[qrei
Per l’uso e la funzione di imperativi come a[qrei o skovpei cfr. carm. II,1,30 v. 67 
skovpei e nota relativa.
11 wJ~
Questa congiunzione, che ha, rispetto a o{ti, un carattere ʻmeno assertivoʼ (A.N. 
Jannaris, An Historical Greek Grammar, London 1897, p. 412 § 1753), introduce 
una dichiarativa che contiene affermazioni non affatto condivise dall’autore: cfr. 
II,1, 68 v. 39.
me to;n dusdaivmona 
L’aggettivo dusdaivmwn, ricorrente nel linguaggio dei tragici, dove spesso è concor-
dato con il pronome di prima persona (Aesch. Pers. 952; Sept. 827; Soph. Ant. 274 
…kajme; th;n dusdaivmona; Trach. 772; Eur. Alc. 258; Andr. 751; Electr. 199; Phoen. 
1615 …oJ dusdaivmwn ejgwv; Bacch. 1126; etc.), in Gregorio ritorna soltanto in carm. 
I,2,10 vv. 379. 381. 462.
12 kai; ga;r dokou`si tou`to
All’ ejmoi; dokei` del v. 1 si contrappone questa incidentale, che rivela nei nemici di 
Gregorio un giudizio fortemente di parte, perché ispirato dallo fqovno~.
13 Kwnstantivnou… a[steo~ 
Piuttosto frequente è l’uso di simili perifrasi: cfr., ad esempio, Iulian. epist. 29; Greg. 
Nyss. fat. (III,2, p. 32,3); Greg. Naz. carm. II,1,10 v. 4 …Kwnstantivnou kleino;n 
e{do~ megavlou; Lib. or. 1,31; Epiph. haer. 73,1,2 (GCS 37, p. 269,5). Costantino-
poli è anche definita oJplotevrh ÔRwvmh in carm. II,1,10 v. 5, ÔRwvmh neourghv~ in 
II,1,11 v. 15, ÔRwvmh deutevra in II,1,11 v. 1510 e ÔRwvmh~… a[stu in II,1,12 v. 125. 
Il sostantivo a[stu in Gregorio è documentato esclusivamente nei testi poetici, dove 
compare, se al genitivo, nella forma epico-ionica (l’unica eccezione è l’ a[stew~ di 
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carm. II,1,11 v. 1595, scelto evidentemente per ragioni metriche). 
balovnte~ ejkto;~ 
Per la costruzione del verbo bavllw con la preposizione ejkto;~ (che può essere pre-
ceduta o seguita dal genitivo cui è unita: vd. LSJ, s.v.) cfr., ad esempio, Eus. in 
Psalm. 17,15 s. (PG 23,176A); hist. eccl. 1,4,6. Nell’accezione di ‘cacciare da’, 
spesso in riferimento alla cacciata dell’uomo dal paradiso terrestre, è più frequente 
in Gregorio il composto ejkbavllw: cfr. carm. I,2,29 v. 131; II,1,11 v. 781 …hJma`~ 
th`~ kaqevdra~ ejkbalei`n; II,1,13 v. 44. Vd. inoltre carm. I,2,3 v. 66; II,1,63 v. 5. Il 
passo in oggetto è in evidente rapporto con quanto il Nanzianzeno scrive in carm. 
II,1,12 vv. 145-147, in cui lamenta con rabbia di essere stato costretto ad abbando-
nare il seggio episcopale di Costantinopoli dopo esser divenuto un ‘peso’ (vd. II,1,68 
v. 15 baruv~) per i malvagi: prou[pemyan e[nqen ajsmevnw~ oiJ fivltatoi / w{sper 
tin∆ o[gkon ejk new;~ baroumevnh~ / rJivyante~. «Hn ga;r fovrto~ eu\ fronw`n kakoi`~. 
Nello stesso carme, ai vv. 151-153, il poeta tenta anche di mascherare il risentimen-
to con parole di sdegnosa superiorità: oi} kaiv m∆ e[pemyan e[nqen ejk ponhriva~ / ouj 
sfovdr∆ a[konta. Kai; ga;r h\n ai\sco~ mevga / touvtwn tin∆ ei\nai tw`n kaphvlwn piv-
stew~. Sul fatto che Gregorio fosse stato allontanato da Costantinopoli contro la sua 
volontà o meno cfr., in particolare, carm. II,1,11 vv. 1929-1932; II,1,14 vv. 26-28.
14 ajpwfruvwsan
Il verbo ajpofruovw (Lampe, s.v.), hapax gregoriano, ha evidentemente un signi-
ficato del tutto opposto rispetto alle espressioni dalla forte evidenza visiva (quali 
ojfru`~, e[pofru~ e ojfruovomai) di cui il poeta si serve spesso per connotare l’inso-
lente alterigia di coloro che, trovandosi al potere, disprezzano la sventura altrui: cfr. 
in proposito carm. II,1,30 v. 101 e[pofru~ e nota relativa. 
Eu\ge 
L’esclamazione, usata in questo contesto con una forte connotazione ironica (per un 
simile uso cfr., ad esempio, Aristoph. Av. 1692), ritorna in carm. I,2,10 v. 242; I,2,24 
v. 233 e in or. 15,8 (dove è iterata 4 volte). 
15 baru;~… aujtoi`~
Cfr. epist. 153,2 Oujkevti baru;~ uJmi`n e[stai Grhgovrio~ oJ baruv~. ∆Anacwrhvsw 
pro;~ Qeo;n to;n movnon kaqarovn te kai; a[dolon. Per altre attestazioni dell’aggettivo 
baruv~ nelle opere di Gregorio cfr., in particolare, carm. II,1,30 v. 92 luvkoi barei`~ 
e nota relativa.
qravsou~… gevmwn 
Cfr. Diod. Sic. 11,86,4 qravsou~ kai; tovlmh~ gevmwn a[nqrwpo~; Phil. prob. 109 
gevmousai qravsou~; Greg. Naz. or. 26,18 Movno~ tolmhro;~ ejgw; kai; qravsou~ gev- 
mwn. Vd. inoltre Plat. leg. 649d qrasuvthto~ gevmonta~. Cfr. infine nel Nazianzeno 
l’uso di espressioni quali pnevwn qravso~, attestata in carm. I,2,25 v. 468, e gev- 
mwn qumou` kai; fronhvmato~, documentata in or. 43,56. Sulla genesi della variante 
qravsou~… plevw~, tradita da L, potrebbe forse aver influito il ricordo letterario di 
Aesch. Prom. 42 aijeiv ge dh; nhlh;~ su; kai; qravsou~ plevw~. Per quanto riguarda 
invece l’uso in senso figurato del verbo gevmw seguito dal genitivo (vd. in proposito 
Lampe, s.v.), attestato anche al v. 56 di II,1,68, cfr. ad esempio carm. I,2,10 v. 142; 
I,2,20 v. 3; I,2,25 v. 244; or. 5,27; 18,2. Il sostantivo qravso~ (distinto da qavrso~, 
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usato generalmente in accezione positiva: cfr. Ammon. [?] diff. 233 Nickau qravso~ 
kai; qavrso~ diafevrei. Qravso~ me;n gavr ejstin a[logo~ oJrmhv, qavrso~ de; e[llogo~ 
oJrmhv) è attestato in Gregorio con il valore negativo di ‘temerarietà’, ‘tracotanza’, 
‘impudenza’: cfr. carm. I,2,1 v. 451; I,2,8 v. 155; I,2,10 v. 710; I,2,25 v. 192; etc. 
Documentato unicamente in prosa il corradicale qrasuvth~ (or. 2,79; 4,46. 89; epist. 
170,1; etc.). 
h[mhn 
L’imperfetto medio h[mhn, attestato spesso nell’Antico e nel Nuovo Testamento (cfr. 
Blass - Debrunner, § 98), ritorna in carm. II,1,11 v. 1039; II,1,12 v. 119; epist. 11,6; 
64,1; 183,6.
16 s.
Il tono ironico di questi versi nasconde probabilmente una precisa allusione all’ac-
cusa di illegittimità di cui i vescovi egiziani si servirono per allontanare Gregorio 
da Costantinopoli, richiamando, a tale scopo, novmou~… tou;~ pavlai teqnhkovta~ 
(carm. II,1,11 v. 1810), ovvero il canone quindicesimo del Concilio di Nicea contro 
le traslazioni vescovili. La norma, a quanto pare, era ormai decaduta in Oriente e 
comunque non avrebbe dovuto in teoria riguardare il Nazianzeno che, pur titolare 
della sede episcopale di Sasima, non ne aveva mai preso possesso.  
16 tevmnwn oJdou;~ ajtrivptou~
L’espressione tevmnein oJdovn (cfr. Eur. Phoen. 1; Thuc. 2,100,2), usata per lo più con 
valore metaforico, ritorna in or. 18,3 tw`n e[ti th;n skolia;n kai; krhmnwvdh tou` bivou 
touvtou temnovntwn oJdovn; 40,7. Analogo è l’allitterante tevmnein trivbon attestato in 
carm. I,1,37 v. 4; I,2,17 v. 33 e II,1,11 v. 102. L’aggettivo  a[tripto~ in riferimento 
a oJdov~ è in Phil. agr. 104; Ael. var. hist. 12,64; Ps.-Lucian. asin. 16; Pall. hist. Laus. 
43,1. Quale sinonimo di a[tripto~, documentato solo nel passo in oggetto, il Na-
zianzeno utilizza due volte l’aggettivo ajtribhv~ (or. 2,43; 32,25). Relativamente a  
tevmnw, per lo più documentato in Gregorio con valore metaforico, cfr. carm. II,1,30 
v. 82 e nota al v. 81 dello stesso componimento (oujk ejrdivkoi~ tomai`~).
17 ejqw`n patrwv/wn kai; novmwn
Il nesso e[qo~ - novmo~, a designare la ʻconsuetudineʼ da una parte (Chantraine, Dic- 
tionnaire, s.v. ei[wqa) e ʻquel che si conforma alla normaʼ, ʻle leggiʼ dall’altra 
(Chantraine, Dictionnaire, s.v. nevmw), è documentato molto spesso a partire da Isocr. 
or. 4,55 palaio;n e[qo~ kai; pavtrion novmon. Esempi in Plat. leg. 680a; Lycurg. 
Leocr. 75; Dion. Hal. ant. Rom. 10,55,5; Phil. somn. 2,78; praem. 106; ebr. 193; Ios. 
bell. Iud. 2,195; Plut. v. Mar. 42,7; cons. uxor. 11 (612a); Eus. praep. ev. 8,7,11. Per 
l’uso dell’aggettivo patrw`/o~ cfr. carm. II,1,30 v. 19 gh`n patrwv/an e nota relativa.   
novmwn diafqoreuv~ 
L’espressione rimanda a Plat. Crito 53c o{sti~ ga;r novmwn diafqoreuv~ ejstin sfov-
dra pou dovxeien a]n nevwn ge kai; ajnohvtwn ajnqrwvpwn diafqoreu;~ ei\nai. Il so-
stantivo diafqoreuv~, che non ha altre occorrenze in Gregorio, è documentato per 
la prima volta in Eur. Hipp. 682 w\ pagkakivsth kai; fivlwn diafqoreu`; altre at-
testazioni in Strab. 12,8,9 diafqoreu;~ tw`n iJerw`n; Dio Chrys. or. 37,32; Eus. ecl. 
3,46 (PG 22,1188D) oJ diafqoreu;~ diavbolo~; Bas. reg. brev. 100 (PG 31,1152C) 
diafqoreu;~ th`~ eujtaxiva~. Nel Nazianzeno è documentato nella medesima acce-



86 A SE STESSO (CARM. II,1,68)

zione il semplice fqoreuv~, che si riferisce al Maligno, ‘corruttore’ per antonomasia, 
in carm. I,2,24 v. 152; I,2,25 v. 369; II,1,11 v. 1149; II,1,65 v. 6 (cfr. inoltre carm. 
II,1,11 v. 1506 …oJ fqoreu;~ fqovno~; or. 21,27 oJ th`~ eujsebeiva~ fqoreuv~). 
18 ei[per
In questo contesto la congiunzione ei[per segue l’uso proprio della prosa attica e 
della tragedia, in cui ricorre «to imply that the supposition agrees with the fact, if as 
is the fact, since» (LSJ, s.v.): per un uso analogo cfr. carm. I,2,24 v. 262; II,1,11 v. 
1610; II,1,30 v. 69.  
novmo~ ta; fau`la 
Con una certa frequenza il Nazianzeno lamenta il fatto che la corruzione di coloro 
che si trovano al potere abbia reso la legge ajlitrov~ (carm. II,1,1 v. 82); gli stessi 
vescovi, th;n pivstin ajmfidevxioi, venerano ormai …kairw`n / novmou~, ouj tou;~ 
qeou`… (carm. II,1,12 vv. 335 s.). Così pure in carm. II,1,1 vv. 155-157 il poeta 
dichiara di soffrire novmwn strepth/`sin ejn a[rkusin… / e[nqa movqo~ te povno~ te, 
kakoi; dev te plei`on e[cousin / ejsqlw`n..., mentre in carm. II,1,11 v. 670 egli accusa 
i magistrati di avere come unica legge to;n dh`mon i{lewn e[cein. Cfr. inoltre carm. 
II,1,13 v. 169 ei|~ novmo~ ejstiv, kavkiston e[cein plevon. Per la iunctura novmo~… 
fau`la vd., ad esempio, Aristot. polit. 1282b 9; inoltre Iust. dial. 93,1. 
19 plouvtou tuvfou te, qruvyew~, filarciva~
I membri che compongono il verso, oltre a costituire una climax, sono disposti chia-
sticamente (artifici con cui il poeta evita la monotonia delle lunghe enumerazioni 
cui molto spesso ricorre: cfr. Guignet, Grégoire, pp. 111 ss.): al sostantivo plou`to~ 
corrisponde infatti il termine filarciva, esplicitamente associato alla brama di ric-
chezze in or. 22,5 Filarciva… h] filocrhmativa e in carm. II,1,11 vv. 460-462, 
mentre tu`fo~ è strettamente associato a qruvyi~ (cfr. Phil. somn. 2,47 zwh`/ de; qru-
vyin, bivw/ de; tu`fon). Quest’ultimo legame trova più chiara spiegazione nel fatto che 
qruvyi~ significa letteralmente «breaking in small pieces; softness, weakness» (don-
de il metaforico «debauchery»: LSJ, s.v.), mentre tu`fo~ propriamente «s’applique 
à diverses fièvres… caractérisées par l’état de stupidité où se trouve le malade…; 
le mot s’applique à l’hébétude, à l’abrutissement, d’où ‘déraison, illusion’… et, fi-
nalement, ‘prétention, jactance, vanité’, sens fréquent chez les écrivains chrétiens» 
(Chantraine, Dictionnaire, s.v. tuvfomai). In Gregorio tu`fo~, attestato per lo più 
con il valore di ‘boria’, ‘vanità’ (cfr., ad esempio, carm. I,1,26 v. 20; I,2,17 v. 44; 
or. 7,11; 25,5), ricorre nell’accezione di ‘lusso’ in carm. I,2,10 v. 258 (cfr. Crimi - 
Kertsch, p. 246). Accanto al termine qruvyi~ invece (documentato in carm. I,2,6 v. 
32; I,2,28 v. 103; I,2,29 v. 323; epigr. 26,2. 4 [= Anth. Pal. 8,166,2. 4]; or. 5,35; 
11,5; etc.) si incontra non di rado l’infinito sostantivato to; trufa`n: cfr. carm. I,2,8 
v. 92; or. 6,2; 8,13; etc. Sulla nefasta brama di potere e ricchezza, cui contrapporre 
altre virtuose scelte di vita, cfr. Costanza, pp. 233 ss.
20 tw`n nu`n ejpikratouvntwn
Cfr. Iust. dial. 16,4 dia; tou;~ nu`n ejpikratou`nta~; Greg. Naz. or. 6,17 th;n nu`n 
ejpikratou`san ajrchvn; Greg. Nyss. hom. 6 in Eccl. (V, p. 382,15 s.) hJ nu`n ejpikra-
tou`sav tinwn ajpistiva; or. dom. 3 (VII,2, p. 38,15). Qui si è inteso il participio so-
stantivato tw`n ejpikratouvntwn come un genitivo partitivo dipendente da plouvtou 
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tuvfou te, qruvyew~, filarciva~, che costituirebbero la parte nominale di un geniti-
vo assoluto con ellissi del participio del verbo eijmiv (stricto sensu sarebbe dunque da 
intendere: ‘essendo la ricchezza… tra le cose che ora dominano’; sull’omissione del 
participio di eijmiv nel genitivo assoluto vd. Goodwin, § 875). Diversa è l’interpre-
tazione di Costa, in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 195, sulla scorta di Caillau: 
«se per legge s’intendono quelle cose spregevoli, come la ricchezza, la vanità, la 
mollezza e il desiderio di potere, che dominano gli uomini del nostro tempo». 
21-24
Sembra che qui Gregorio voglia dire, con un discorso paradossale, che la gravità 
delle calunnie costruite contro di lui è tale che avrebbe dovuto spingere gli stessi 
a[qlioi, che ne sono gli artefici, a coprirsi il capo per la vergogna persino se fossero 
stati altri ajpecqaivronte~ a pronunciare tali enormità. Diversamente Costa, in Gre-
gorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 195, intende: «non si vergognano di dire cose che si 
dovrebbero vergognare a dire anche gli altri che ci odiano».
21 th;n frovnhsin a[qlioi 
Per un costrutto analogo cfr. or. 2,56 ajtelei`~ th;n frovnhsin; 15,3 polio;~ th;n 
frovnhsin. Qui si è intesa l’espressione come costruita ossimoricamente attraverso 
l’accostamento di due termini che potrebbero assumere accezioni in un certo senso 
divergenti (Caillau traduce invece: «mente infelici»; analogamente Costa: «sciagu-
rati nella loro mente»): l’aggettivo a[qlio~ ha per lo più in Gregorio connotazione 
moralmente negativa (cfr. carm. II,1,30 v. 75 pesovnto~ ajqlivw~ e nota relativa) e 
può designare colui che è da disprezzare per la sua bassezza; il sostantivo frovnh-
si~ invece (che ha in genere nel greco cristiano significato positivo: vd. Lampe, 
s.v.; cfr., in proposito, Greg. Naz. carm. I,2,10 vv. 929 s.; I,2,25 v. 485; I,2,31 v. 
41; II,1,14 v. 3) è talora documentato nell’accezione di ʻarroganzaʼ, ʻsuperbiaʼ 
(LSJ, s.v.): con tale valore ricorrono in Gregorio vocaboli quali frovnhma (carm. 
I,2,25 v. 436; II,1,11 v. 663; II,1,12 v. 547), e[parsi~ (carm. I,1,10 v. 19; I,2,25 
v. 434; II,1,11 v. 398; etc.), ajlazoneiva (carm. I,2,34 v. 82; or. 25,7), u{bri~ (ad 
esempio in carm. I,2,25 v. 487). 
22 s.
L’antitesi tra ouj levgein ojknou`sin e legovntwn ejgkaluvptesq∆ h\n prevpon è sotto-
lineata dal poliptoto levgein… legovntwn. 
22 levgein ojknou`sin 
Espressioni simili (vd., ad esempio, Isocr. or. 3,46; 15,272; Plat. Theaet. 158a; Xe-
nophon mem. 3,7,7; Phil. aet. 84; Clem. Al. paed. 3,3,20,2; Eus. praep. ev. 10,7,12; 
Bas. epist. 46,3; Lib. or. 29,21) sono usate da Gregorio, spesso alla prima persona 
e in modo incidentale, per manifestare un legittimo sentimento di pudore nel dire 
qualcosa (cfr. Trisoglio, Autobiografia, p. 151): carm. II,1,11 vv. 91. 461. 1122. 
1742; II,1,12 v. 472; or. 3,2; 19,11; etc.
23 a} kai; legovntwn ejgkaluvptesq∆ h\n prevpon
Il medesimo trimetro è attestato in carm. I,2,10 v. 850 (cfr. Crimi - Kertsch, p. 
351). Il composto ejgkaluvptomai, nel senso figurato di ‘nascondersi’ («as a mark 
of shame»: LSJ, s.v.), ritorna in carm. II,1,12 v. 748.  
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25 s.
In questo distico di carattere gnomico la ‘nequizia’, che causa morte ai malvagi (cfr. 
carm. I,2,33 v. 132 toì~ d∆ au\ kakivstoi~ povtmo~ hJ mocqhriva), è definita ‘cieca’ 
perché occulta la verità agli occhi di chi ne è infetto (carm. I,2,31 v. 19 Tuflo;~ 
oJrẁn, o}~ eJh̀~ kakiva~ oujk o[sset∆ o[leqron). Sul termine mocqhriva (che può talo-
ra assumere connotazione politica: vd. LSJ, s.v.), cfr., ad esempio, carm. I,2,25 vv. 
366. 446; I,2,28 v. 346; II,1,11 v. 802; II,1,37 v. 9; or. 2,67 tẁn proestwvtwn th;n 
mocqhrivan; 4,60. L’aggettivo tuflov~ ha, nella sua accezione di ‘cieco’ in rapporto 
alla mente (cfr. in proposito Matth. 15,14; Ioh. 9,39), un valore del tutto opposto 
rispetto a quello assunto dall’espressione ojxu; blevponti del v. 6 (su tale antitesi vd. 
Plat. leg. 631a ploùto~ ouj tuflo;~ ajll∆ ojxu; blevpwn). In relazione al passo in esa-
me è significativo Phil. somn. 2,192 tuflo;n kai; a[gonon… ajfrosuvnh (in migr. 38 
Filone definisce tufloiv… oi{ ge a[frone~). Sul motivo della ‘malvagità cieca’ cfr. 
in particolare Epiph. haer. 19,2,13 (GCS 25, p. 219,21); 66,22,9 (GCS 31, p. 50,23); 
Athan. hist. Ar. 40,3. Tra le altre attestazioni di tuflov~ in Gregorio cfr. carm. I,2,25 
v. 124 Ou{tw tuflovn ti kai; mavtaion hJ zevsi~ (con Oberhaus, p. 90); I,2,29 v. 161 
Ou{tw tuflo;n e[rw~ kai; ajnavrsion…; II,1,1 v. 510 …ti~ oJrẁn tufloìsin o[neiar; 
or. 40,34; epist. 78,1 tuflo;n ga;r oJ qumo;~ kai; hJ luvph.
26 to; fronei`n blavptousa
Per la iunctura to; fronei`n blavptein (vd. LSJ, s.v. blavptw: «of the mind, distract, 
pervert, mislead»), cfr. Hom. Il. 15,724 …blavpte frevna~…; Od. 14,178; Trag. 
frag. adesp. 455 Kannicht - Snell o{tan oJ daivmwn ajndri; porsuvnh/ kakav, / to;n nou`n 
e[blaye prw`ton w/| bouleuvetai; Theogn. 1,223. 705; Orig. Cels. 8,38; Epiph. haer. 
66,24,7 (GCS 37, p. 52,17); Bas. epist. 233,2 beblammevno~ ejsti;n uJpo; daimovnwn 
oJ nou`~; Greg. Naz. carm. II,1,35 v. 12. Il verbo blavptw ricorre spesso in Gregorio, 
che lo utilizza in senso figurato: cfr. carm. I,2,33 vv. 59 s. Glwvssh~ de; feivdou: kai; 
ga;r eujkolwtevra / blavptein…; II,1,29 v. 8; or. 4,124.
27-38
Il poeta qui dichiara di essere al di sopra di qualsiasi cosa venga detta su di lui sia 
nel bene sia nel male: ciò che lo spinge a rievocare certe sue vicende è il bisogno 
d’arrestare il danno provocato dalla calunnia.   
27 Ou|toi me;n ou\n e[rroien ejk mevsou lovgou
Il medesimo verso si trova in carm. II,1,11 v. 646, in cui è riferito ai seguaci di 
Apollinare che non adorano wJ~ e}n a[nqrwpon Qeovn. Tra le altre attestazioni del ver-
bo e[rrw cfr., ad esempio, carm. I,1,1 vv. 35 s. …e[rrete pavnte~, / ou}~ mh; Pneu`m∆ 
ejtuvpwsen eJh;n qeovtht∆ ajnafaivnein; II,1,57 v. 3; or. 7,16; epist. 178,10.
28-32
Il passo trova chiaro riscontro in carm. II,1,11 vv. 1935-1939: ∆Emou` d∆, o{pw~ e[cei 
ti~, ouj blavyei bivon, / ajll∆ oujd∆ ojnhvsei. Sustalhvsomai qew`/. / Glw`ssai dev moi 
rJeivtwsan wJ~ au\rai kenaiv. / Kai; tw`n kovro~ moi polla; me;n dusfhmivai~ / blhqevn- 
ti, polla; d∆ ejxovcoi~ eujfhmivai~.
28 oujde;n pro;~ hJma`~
Paralleli in Epicur. sent. 2; Arr. Epict. 1,25,1; Diog. Laert. 2,36; Eus. praep. ev. 
4,18,1; Bas. epist. 226,4; Greg. Naz. carm. I,2,25 v. 455; or. 36,7. 
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29 oiJ kakw`~ levgonte~ ou[q∆ oiJ dexiw`~
La iunctura kakw`~ levgein (cfr., tra i molteplici esempi, Theogn. 1,1130; Soph. 
Electr. 524; Eur. Med. 457 s.; Hec. 293; Troad. 1054; Orest. 559 s.; etc.)  ritorna in 
carm. I,2,33 v. 101; or. 2,79; 22,8; epist. 191,1; mentre il nesso dexiw`~ levgein, che 
non ha altre occorrenze in Gregorio, è documentato, ad esempio, in Aristoph. Thesm. 
9 …dexiw`~ mevntoi levgei~; Athen. 13,604d.
ou[q∆ oiJ dexiw`~
Tollius interviene, senza che ve ne sia necessità, sul testo unanimemente tradito, 
sostituendo la lectio ou[q∆ oiJ con eij kai;.  
30 ÔReivtwsan wJ~ qevlousin
Identica espressione è in carm. I,2,33 v. 87, in cui, dopo la lunga enumerazione 
asindetica delle effimere realtà terrene (vv. 85 s.), il poeta conclude: rJeivtwsan, wJ~ 
qevlousin. Oujde;n a{ptetai / tw`n ouj menovntwn ajndro;~ eu\ bebhkovto~. Per l’uso in 
senso traslato del verbo rJevw («esp. of a flow of words» e «abs. of the tongue, run 
glibly»: LSJ, s.v.) cfr. carm. II,1,11 v. 1233 …deino;n ei[ soi mh; rJuhvsetai lovgo~; 
II,1,39 v. 2 lovgou~ ajmevtrou~, kai; rJevonta~ eujkovlw~.
31 glwvssh~… eujstrofwvteron 
In diversi contesti Gregorio non manca di sottolineare come la lingua, uno strumen-
to utile se posto al servizio di Dio (carm. II,1,34A v. 46 th;n dev [sc. glw`ssan] ti~ 
aijcmavzwn, prw`ta fevrei sofivh~), possa divenire un pericolo per l’uomo se non è 
opportunamente governata dalla ragione (così egli afferma, ad esempio, in or. 3,7, 
mentre in carm. I,2,2 vv. 31-39, mettendo in guardia dalla …glw`ssa kakivsth / ijo;n 
ejcidnai`on pevmpous∆ ejpi; soi`si kaloi`si, il poeta si chiede: …glwvssh~ tiv ken h\en 
/ fevrteron, eij mouvnoisin ejpevcrae toi`si kakivstoi~; / Nu`n d∆ hJ me;n pavntessin 
oJmw`~ ajgaqoi`~ te kakoi`~ te / luvssa pevlei…). Il passo in esame trova in partico-
lare numerosi riscontri: cfr. Bas. hom. 3,8 (p. 37,6 Rudberg) katavmaqe th`~ glw-
vtth~ th;n fuvsin, o{pw~ aJpalhv tev ejsti kai; eu[strofo~; Greg. Naz. or. 16,2; 27,1; 
Greg. Nyss. hom. 1 in Eccl. (V, p. 291,18) uJgra; hJ glw`ssa kai; eu[strofo~; Isid. 
Pel. epist. 1298 (SC 422, p. 322,3-5) ÔH glw`ssa pu`r, oJ kovsmo~ th`~ ajdikiva~ (Iac. 
3,6). Mavlista me;n ejpeidh; eu[strofo~ ou\sa kai; rJav/sth eujcerw`~ polla; lalou`sa 
kakav. Nelle opere del Nazianzeno la lingua è oggetto di una riflessione, chiaramente 
legata allo sdegno per le calunnie di cui Gregorio sentì di essere stato vittima, pro-
prio nel carme eij~ th;n ejn tai`~ nhsteivai~ siwphvn (II,1,34A), in cui essa è descritta 
come una insidiosa arma funesta, che crea odio tra gli uomini con tradimenti e men-
zogne e favorisce i malvagi (vv. 25-66). Cfr., inoltre, carm. I,2,33 vv. 59 s. Glwvssh~ 
de; feivdou: kai; ga;r eujkolwtevra / blavptein: to; kevrdo~ d∆ h|sson eu\ kinoumevnh~; 
II,1,45 vv. 45 s. Il motivo della lingua come fonte di peccati, già presente nell’An-
tico Testamento (ad esempio in Iob 13,5), diverrà «Gemeinplatz ethischer Parän-
ese in hellenistischer Zeit» (Zehles - Zamora, p. 57). Infine, per l’uso del termine 
glw`ssa per designare metonimicamente coloro che contrastano la retta dottrina, cfr. 
carm. II,1,30 v. 4 …suvmmacon glw`ssan fevrwn ejmhvn e nota relativa. L’aggettivo 
eu[strofo~, che Gregorio utilizza sia in senso letterale sia figurato, ritorna in carm. 
I,2,1 vv. 360 s. …lovgoisin / eu[strofo~…; II,1,11 v. 1729; II,1,12 v. 709; II,1,16 v. 
25; II,1,58 v. 2. Accanto a eu[strofo~ si incontra anche la forma eujstrofhv~, atte-
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stata in carm. I,1,3 v. 35 muvqoi~ t∆ ajntiqevtoisin eju>strofevessi… Sotto il profilo 
formale la struttura glwvssh~ ga;r oujdevn ejstin eujstrofwvteron, documentata per 
la prima volta in tragedia (cfr. Meier, p. 160), ritorna simile, ad esempio, in carm. 
I,2,8 v. 65 pevnhto~ ajndro;~ oujde;n ajsfalevsteron; I,2,10 v. 374 Pevnhto~ ajndro;~ 
oujde;n ajqliwvteron; II,1,11 v. 964 pistou` ga;r ajndro;~ oujde;n eujpeiqevsteron; 
II,1,12 v. 775 trovpou ga;r oujdevn ejsti piqanwvteron.     
32
In or. 22,11 il Nazianzeno esorta ad evitare ta;~ tw`n ejcqrw`n… glwvssa~, ai} kai; 
ta; yeudh` rJa/divw~ ejphreavzousin. Come ai vv. 22 s., l’antitesi tra il levgh/… pro;~ 
hJmw`n del v. 32 e il levgonte~ ajkribevsteron del v. 33 è sottolineata dal polipto to.  
33 s.
Gregorio afferma che solo coloro la cui mente non è turbata dall’invidia posso-
no raccontare gli eventi in modo preciso. Per ciò che concerne in particolare l’uso 
dell’aggettivo ajkribhv~ e della forma avverbiale corrispondente, cfr., ad esempio, 
or. 39,11 tov ge ajkribevsteron eijpei`n; epist. 125,5 ouj ga;r e[cw tou`to eijpei`n 
ajkribw`~. In Gregorio l’avverbio ajfqovnw~, usato per lo più nell’accezione di ‘ab-
bondantemente’, ‘copiosamente’ (carm. I,2,10 v. 474; I,2,33 v. 147; etc.), può essere 
inteso più propriamente nel senso etimologico di «senza invidia» solo nel passo in 
esame. Da rilevare infine l’epanalessi del participio levgonte~ a ulteriore conferma 
della centralità del concetto di ʻdireʼ.  
35-38
Non il bisogno di difendersi dalle calunnie ma la necessità di evitare il danno che 
queste possono provocare in coloro che lo hanno assunto a modello spinge Grego-
rio a soffermarsi sul racconto delle proprie vicende (utile il confronto con carm. 
II,1,50 vv. 85-90 …ouj tovsson ojduvromai ei{neka nouvsou / … / … / … / oJssavtion 
cqamalw`n perikhvdomai, a[lgea pavscwn, / mhv ti~ ojlisqhvsh/ phvmasin hJmetev- 
roi~). Alla luce di tale premessa si è intesa l’espressione thvn tinwn sthvsein blav- 
bhn del v. 35, piuttosto che con il valore di «arrestare il danno che può provenire da 
alcuni» (così Costa, in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 196), con il significato di 
«arrestare il danno che può essere arrecato ad alcuni» (per blavbh con il genitivo cfr., 
ad esempio, Aesch. Eum. 859; Aristoph. Vesp. 1407). 
35 oi[om∆ eijpw;n
Il Nazianzeno utilizza con una certa frequenza oi[omai, ma più spesso ancora oi\
mai, l’unica forma attestata in tragedia, con poche eccezioni: cfr. Kühner - Blass, 
II, pp. 498 s. La prima persona singolare, come per lo più avviene nella prosa let-
teraria attica, è generalmente usata quale espressione di ʻmodestia o cortesiaʼ, per 
attenuare una forte affermazione (LSJ, s.v.): cfr., ad esempio, carm. I,2,10 vv. 667. 
752; I,2,28 v. 75; I,2,34 v. 266; II,1,11 vv. 217. 429; or. 2,12; 43,10 ’A d’ oujdamw`~ 
a]n eijpw;n oi\mai peritto;~ dovxein. Per simili formule, vd. supra, nota al v. 1 [wJ~ 
d∆ ejmoi; dokei`]. Da rilevare, infine, il poliptoto eijpw;n… eijpei`n, che pone in luce 
ulteriormente il concetto cardine del passo: ‘affermare’ la verità in favore del bene 
e contro le menzogne.
thvn... sthvsein blavbhn         
Cfr. carm. II,1,80 v. 4 Staurw/` periplavkhqi, kai; sthvsei~ blavbhn. Vd. anche 
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Greg. Nyss. v. Mos. 1 (VII,1, p. 29,21 s.) e[sthsen ejn tw/` law'/` th;n ejk tw`n qhrivwn 
blavbhn; Lib. epist. 1474,6 sth`son toivnun, w\ daimovnie, th;n blavbhn. Cfr. inoltre 
la variatio blavbhn ejpevscon di carm. I,2,10 v. 658. Il verbo i{sthmi è spesso usato 
dal Cappadoce con valore transitivo-causativo (LSJ, s.v.): cfr., ad esempio, carm. 
I,1,22 v. 8; I,1,36 v. 7; II,1,22 v. 22; II,1,46 v. 25; or. 2,51; 18,34; 43,42. Per l’uso 
di blavbh, attestato con una certa frequenza in tragedia, cfr. carm. I,2,34 v. 72 ÔH 
baskaniva de; kai; blavbh dia; fqovnon; II,1,11 v. 219 …eJlkovmenoi pro;~ tw`n fero-
vntwn eij~ blavbhn; II,1,39 v. 46 mhv ti~ blavbh soi pro;~ to; kalo;n sulwmevnw/; etc.
36 s. krei`sson: / …cei`ron
Si rilevi l’antitesi krei`sson… cei`ron (analoga a quella tra to; krei`sson e to; cei`ron 
di carm. I,2,8 vv. 10 s.; I,1,10 vv. 32-34; or. 2,18; 14,21; 18,21; 27,7; epist. 101,46; 
etc.). Per to; cei`ron a designare ‘il peggio’ in senso morale, ‘il male’ (o anche il 
corpo in contrapposizione all’anima), cfr., ad esempio, carm. I,1,6 v. 102; II,1,11 v. 
886 klivnousi pro;~ to; cei`ron…; or. 2,7 th;n tw`n pollw`n kakivan pro;~ to; cei`ron 
ou\san eJtoimotevran; 28,31 ajkinhvtou~ pro;~ to; cei`ron; 40,25 eJtoimovth~ te pro;~ 
to; cei`ron; 45,17.
36 eijpei`n krei`sson
Gregorio, pur reputando lodevole to; tavxin steivlasqai ceivlesin (così in or. 
32,13, da prov. 10,19), ritiene in questa occasione sia meglio parlare per contrastare 
eij~ to; cei`ron oJ drovmo~ (vd. supra, nota ai vv. 35-38). 
37 s.
La riflessione relativa all’irresistibile attrazione che il male esercita sull’uomo ricor-
re spesso nell’opera gregoriana (cfr., in proposito, carm. II,1,30 v. 51 e nota relativa). 
Ad esempio, in or. 2,12 il Nazianzeno, utilizzando il paragone della paglia che si 
incendia facilmente, riflette amaramente sul fatto che e{toimoi de; pro;~ th;n tou` 
kakou` metousivan oiJ plei`stoi kai; ejpithvdeioi, kalavmh ti~ pro;~ spinqh`ra, 
oi\mai, kai; a[nemon rJa/divw~ ejxaptomevnh kai; dapanwmevnh dia; xhrovthta. Per 
tale ragione sotto l’influsso di cattivi maestri è quasi impossibile volgersi al bene: 
carm. II,1,12 vv. 368-370 movli~ ga;r a[n ti~ ejk biva~ didaskavlwn / neuvseien eij~ 
to; krei`sson: eij d∆ e[coi tuvpon / mocqhrovn, h{lw… Quanto sia facile prendere parte 
al male piuttosto che al bene è quanto il Cappadoce non manca di sottolineare più 
volte: cfr. carm. II,1,12 v. 511 rJa`/on kakou` ga;r h] kalou` metousiva; in carm. I,2,29 
v. 176 egli definisce la malvagità eu[dromon, mentre in or. 4,56 commenta doloro-
samente il fatto che provceiro~ hJ ponhriva tw`/ kakw`/ ma`llon ajkolouqei`n h] uJpo; 
tou` kreivttono~ ajnakovptesqai. Cfr., in proposito, anche carm. I,2,28 vv. 222 s.: 
i malvagi sono kaloi`~ sivdhro~, khro;~ ejn toi`~ ceivrosin / eijsiv, to; cei`ron rJa/divw~ 
tupouvmenoi (Beuckmann, p. 92, rileva come «Klagen über die Empfänglichkeit des 
Menschen für das Schlechte und seine Unempfänglichkeit für das Gute sind Topoi 
der popularphilosophischen Literatur»). A differenza dell’esempio dato dai cattivi 
maestri, quello fornito da Gregorio e Basilio riesce a trascinare gli amici eij~ ta; 
kreivssw (cfr. carm. II,1,11 v. 220).
37 polu;~ gavr ejstin eij~ to; cei`ron oJ drovmo~
La frase di carattere sentenzioso è utilizzata più volte da Gregorio all’interno della 
sua opera: cfr. carm. I,2,32 vv. 11 s. eu\ drw`n fuvlatte sauto;n ejn touvtw/ mevnein: 
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/ tacu;~ gavr ejsti pro;~ to; cei`ron oJ drovmo~; or. 23,1. Il nesso polu;~… drovmo~, 
attestato per la prima volta in Aesop. 22 (vers. 2), ritorna con una certa frequenza 
nell’ambito della letteratura greca: cfr., ad esempio, Eur. Iph. Taur. 81; Aristoph. 
Nub. 29; Ios. ant. Iud. 7,139; Plut. garr. 12 (508d); Appian. hist. Rom. 8,484; 12,165; 
Dio Chrys. or. 20,15; Greg. Naz. carm. I,2,33 v. 37; Lib. epist. 46,4; Ioh. Chrys. 
hom. 28 in I Cor. 3 (PG 61,236). Il sostantivo drovmo~, utilizzato spesso nel greco 
cristiano con valore metaforico (vd. in proposito Lampe, s.v.), si incontra in senso 
figurato anche in carm. I,1,6 v. 86; I,2,2 vv. 319. 438; I,2,33 v. 37; II,1,12 v. 9; or. 
4,52 oJ drovmo~ th`~ ajpwleiva~; 28,21; etc.     
38 kai;
Non è affatto necessario correggere il tradito kai; con ka]/n, cioè ka]n, come proposto in 
Toll. e recepito in Caill.: in questo caso infatti il testo presenta una concessiva implicita 
costruita con il participio preceduto semplicemente da kai; (cfr. Goodwin, § 859). 
39-54
L’intera struttura del carme è costruita intorno a questi versi che ne rappresentano il 
nucleo tematico: in essi nella prima sezione (vv. 39-44) Gregorio rende esplicite le 
due gravi accuse mosse contro di lui dagli avversari che, stravolgendo malignamente 
il senso di alcune sue scelte, lo tacciarono di sfrenata ambizione e sdegnosa super-
bia; segue quindi, nella sezione successiva (vv. 45-54), la minuziosa apologia, per 
condurre la quale il poeta ricorre, da una parte, al ben noto topos della ‘nave in mez-
zo alla tempesta’, con cui egli allude alla situazione della chiesa costantinopolitana, 
priva d’una valida guida, e, dall’altra, al motivo, altrettanto topico nei suoi scritti, 
della malattia, che fu la ricorrente attenuante di molte rinunce.
39 aJdrw`n… qrovnwn 
Cfr. carm. I,2,10 v. 740 uJywrovfoi~ qrovnoi~…; II,1,11 v. 1548 qrovnwn… a[krwn…; 
or. 18,34 tw`n uJyhlotevrwn qrovnwn; 44,8; epist. 71,2. Nel passo in esame qrovnoi 
è plurale poetico e indica chiaramente la ‘cattedra’ di Costantinopoli.  Il termine 
aJdrov~ ritorna in Gregorio soltanto nell’espressione oiJ aJdroi; tou` laou` attestata in 
or. 2,82. 
hJssw`mai qrovnwn
In diversi contesti Gregorio volle difendersi dall’accusa di aver desiderato la pre-
stigiosa cattedra costantinopolitana e di ambire solo al potere: così, ad esempio, 
in or. 36,6 ∆Alhqeuevtwsan de; kaiv tine~ peri; hJmw`n, o{ti gunaiko;~ ajllotriva~ 
ejpequmhvsamen, oiJ mhde; ijdivan e[cein qelhvsante~… Eij de; tw`/ lovgw/ sunhgorhv-
sonte~ h{komen, kai; th`/c hvra/ kai; ajnavndrw/ tevw~ ∆Ekklhsiva/ ta; dunata; suneis-
oivsonte~,… povteron ejpainetoi; th`~ proqumiva~ h] yektoi; th`~ uJponoiva~; Ancora 
in altri passi della sua opera egli, nel dichiarare di desiderare «una vita senza catte-
dre» (a[qronon bivon: carm. II,1,11 v. 1671), sottolinea fortemente il suo disinteresse 
per il potere: cfr. carm. I,2,15 vv. 114 s.; II,1,11 v. 1890; in carm. II,1,12 v. 142 il 
poeta dichiara inoltre che i nemici lo allontanarono da Costantinopoli approfittando 
proprio del suo qrovnou tosouvtou mh; stevrgein kravto~. Per l’accusa di ambizione 
mossa contro Gregorio cfr., infine, carm. II,1,30 vv. 57-61 e nota relativa. In que-
sto contesto il verbo hJssw`mai suggerisce l’idea implicita del lasciarsi sedurre o 
conquistare, che non è certo presente al v. 88: cfr. in proposito, ad esempio, carm. 
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I,2,10 v. 297 …crhmavtwn hJttwvmeno~; I,2,33 v. 71; II,1,11 vv. 727. 1284; or. 24,5; 
36,1; 43,31; epist. 7,3; 22,5; 58,1 h{tthmaiv sou th`~ eujlabeiva~; 190,5 filotimiva~ 
hJttwvmenon.
40 wJ~ tw`n ajf∆ w|n kath`lqon
Qui il poeta si riferisce alla sua ʻdiscesaʼ dal seggio costantinopolitano. Per l’espres-
sione cfr., ad esempio, Ezech. 26,16 katabhvsontai ajpo; tw`n qrovnwn; Appian. hist. 
Rom. 13,564 ajpo; tou` qrovnou katevbaine; Meth. symp. 8,7. 
41 tou;~… stenou;~ diaptuvw
In questo passo si è ritenuto opportuno riferire gli aggettivi pevnhta~ kai; stenou;~ 
al sostantivo qrovnou~, intendendo quindi l’espressione tou;~ d∆ a]n pevnhta~ kai; 
stenou;~ (l’aggettivo stenov~ è usato una volta soltanto in Gregorio, carm. I,2,8 v. 
88, in riferimento a persone) in netta antitesi rispetto ad aJdrw`n me;n… qrovnwn  (di-
versamente, Costa, in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 196, traduce: «disprezzo 
le persone povere e insignificanti»). Il verso conterrebbe naturalmente un sottinteso 
richiamo alla cattedra nazianzena che, a giudizio degli avversari, Gregorio avrebbe 
disdegnato perché più povera nel prestigio di quella costantinopolitana. Contro tali 
insinuazioni il Cappadoce, che si definisce kakovpatri~ (or. 33,13), non manca di 
sottolineare con orgoglio, ad esempio, in or. 3,6, la sua provenienza da una piccola 
città. Il motivo del ‘piccolo gregge’, che trae ispirazione da Luc. 12,32, ritorna in 
or. 25,19 to; steno;n ajriqmw`/ poivmnion kai; ouj steno;n eujsebeiva/. Cfr., inoltre, or. 
33,1. 15; epist. 41,1. Secondo un’ottica differente, in or. 42,2, Gregorio sottolinea di 
essere riuscito a rendere grande la piccola comunità dei fedeli niceni della capitale: 
Tou`to to; poivmnion, h\n o{te mikrovn te kai; ajtele;~ h\n o{son ejpi; toi`~ oJrwmevnoi~, 
kai; oujde; poivmnion, ajlla; poivmnh~ ti mikro;n i[cno~ h] leivyanon ajsuvntakton kai; 
ajnepivskopon kai; ajovriston (or. 42,2); e poi aggiunge: Toiou`tovn pote tou`to to; 
poivmnion kai; toiou`ton nu`n, ou{tw~ eujektou`n te kai; platunovmenon: eij de; mhvpw 
teleivw~, ajll∆ eij~ tou`tov ge tai`~ kata; mevro~ oJdeu`on prosqhvkai~, profhteuvw 
de; o{ti kai; oJdeu`son (or. 42,6). Il composto diaptuvw, attestato per la prima volta in 
Demosth. or. 18,258 ma documentato con una certa frequenza solo a partire dal I se-
colo d.C., ha largo impiego nell’opera del Nazianzeno, in particolar modo in prosa: 
cfr., ad esempio, carm. II,1,14 v. 38; II,1,86 v. 2; or. 14,14; 43,11. 23; epist. 101,47. 
Per l’espressione tou;~ pevnhta~… diaptuvw cfr. carm. I,2,8 v. 172 diaptuvei~ pe-
vnhta~ wJ~ a[llou qeou`…; I,2,32 v. 126 …mh; pevnhto~… katafrovnei.       
42-44
Il motivo topico del malvagio che attribuisce agli altri le proprie colpe per giustifica-
re i suoi vizi (variazione di Matth. 7,3 tiv de; blevpei~ to; kavrfo~ to; ejn tw`/ ojfqal-
mw`/ tou` ajdelfou` sou, th;n de; ejn tw`/ sw`/ ojfqalmw`/ doko;n ouj katanoei`~;) ritorna, 
ad esempio, in or. 43,68. In or. 36,6 Gregorio, proprio in riferimento all’accusa 
di ambizione mossa contro di lui dai nemici, afferma: toi`~ ajllotrivoi~ krinovme-
qa pavqesin. Cfr. inoltre carm. II,1,11 vv. 46-49; II,1,12 vv. 533 s.; or. 2,5; 4,61; 
epist. 184,1. Vd. infine carm. I,2,25 vv. 464 s. …mh; aijscro;n h\/ / pavscein a} tou` 
pavsconto~ ei\ kathvgoro~ (cfr. Oberhaus, pp. 173 s.: «Ein sehr verbreitetes Motiv 
der hellenistischen Sittenpredigt ist die Verurteilung deren, die anderen vorwerfen, 
was sie selbst tun»).



94 A SE STESSO (CARM. II,1,68)

43 s. pevponqe… pevponqa  
Come in precedenza (vv. 22 s.; 32 s.), la forte antitesi è messa in rilievo dal poliptoto. 
Sul poliptoto costruito con le diverse voci del verbo pavscw cfr. carm. II,1,30 vv. 55 
s. pavsconti… / …paqei`n e nota relativa. 
45 proshvcqhn… ajphvcqhn
Questo verso introduce le due sezioni del carme in cui Gregorio, nel difendersi 
dalle accuse degli avversari, rivela sia le ragioni che lo spinsero a occuparsi di 
Costantinopoli (vv. 47-52: la necessità di sostenere il credo ortodosso della capitale 
contro le eresie), sia quelle che ostacolarono la sua attività pastorale e gli impedi-
rono di prendersi cura della diocesi nazianzena (vv. 53-62: l’infermità cronica di 
cui egli cominciò a soffrire nel corso del 381). L’antitesi basata sulla contrapposi-
zione dei verbi prosavgw e ajpavgw si incontra, per esempio, già in Xenophon Cyr. 
1,6,43 prosavgein pro;~ polemivou~ h] ajpavgein ajpo; polemivwn; Aristot. gen. et 
corr. 336a 17; Galen. us. part. 1,17 (III, p. 54,8 Kühn); Ioh. Chrys. hom. 32 (33) 
in Matth. 2 (PG 57,378); hom. 31 in Act. 3 (PG 60,231) plavnh~ ajph`ge, tw`/ Qew`/ 
prosh`ge. Cfr. inoltre la variatio tw`n me;n ajpavgwn hJma`~, pro;~ de; to;n ejpanavgwn 
attestata in Greg. Naz. or. 45,12. I composti prosavgw e ajpavgw sono documentati 
con una certa frequenza nel greco cristiano (cfr. Lampe, s.vv.): il primo verbo in 
Gregorio è attestato prevalentemente in prosa (con 86 occorrenze contro le 10 della 
poesia), il secondo è meno frequente del primo e come il primo d’uso prevalente-
mente prosastico (su 31 attestazioni 28 appartengono alla prosa).
oujc eJkwvn
L’espressione oujc eJkwvn, molto frequente in tragedia (cfr. Aesch. Agam. 841; Soph. 
Ant. 1340; Trach. 198; Eur. Heracl. 986; Hipp. 319; etc.), ricorre talora in Gregorio 
proprio per alludere alle circostanze che contro il suo volere lo spinsero ad assumere 
il peso di certe responsabilità: carm. II,1,11 vv. 607 s. Ou{tw me;n h\lqon [sc. a Co-
stantinopoli], oujc eJkwvn, ajllʼ ajndravsin / klapei;~ biaivoi~, wJ~ lovgou sunhvgoro~; 
II,1,33 v. 9; or. 33,13.
46 ou{tw Qeou` tupou`nto~
Si rilevi la sequenza allitterante di dentali, che conferisce una solenne austerità al 
decreto divino. Il verbo tupovw è prevalentemente attestato in Gregorio nel senso 
proprio di ‘formare’, ‘modellare’ (LSJ, s.v.): tale uso si ritrova in carm. I,2,34 v. 
266 hJ dʼ eiJrmov~… tw`n Qew/` tupoumevnwn; ΙΙ,1,88 v. 93; epist. 74,2; 138,5 ou{tw tu-
pou`nto~ tou` Qeou` ta; hJmevtera. Sul motivo della fiducia che l’uomo deve avere per 
ciò che è stabilito da Dio, cfr. carm. II,1,30 v. 2 e nota relativa. Costrutti analoghi, 
con l’uso del genitivo assoluto, in carm. I,2,25 vv. 9 (Qeou` didovnto~). 27; I,2,32 v. 
127; I,2,37 v. 8. Cfr., infine, l’espressione th`~ Qeou` tupwvsew~ attestata in carm. 
I,2,25 v. 237. 
47 s.
Questi versi sono in evidente rapporto con ciò che il Nazianzeno scrive in carm. 
II,1,11 vv. 592-600 in cui, nel rievocare la desolazione causata a Costantinopoli 
dal lungo strapotere degli eterodossi, fa riferimento all’esistenza nella capitale di 
un lao;~ bracuv~ (v. 589) di anime ancora salde nell’ortodossia. Scopo della pre-
senza di Gregorio a Costantinopoli era dunque quello di contrastare le glw`ssai… 
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lavbroi kai; poluvstrofoi plokaiv (v. 601) degli eretici e in modo particolare 
degli apollinaristi (vv. 607-651). Da rilevare la presenza di una climax ascendente 
costituita dai vocaboli che rivelano, in rapida successione, le ragioni che spinsero 
Gregorio ad accettare la cura del gregge costantinopolitano: dh`mo~, poimevne~… / 
…Pneu`ma.
47 dh`mo~, poimevne~
A differenza di laov~, usato spesso per designare il ‘popolo’ cristiano (cfr. act. 15,14; 
Lampe, s.v.), il termine dh`mo~ indica per lo più in modo generico un ‘complesso di 
cittadini’, una ‘moltitudine’ (cfr. carm. I,2,10 v. 37; I,2,32 v. 138; II,1,11 vv. 660. 
663. 670; etc.). Sulla designazione di Gregorio a vescovo di Costantinopoli per vo-
lere del popolo ortodosso cfr., in particolare, carm. II,1,10 vv. 14 s. e or. 36,2. Che 
a tale designazione avessero partecipato anche i vescovi è ciò che il Cappadoce 
afferma chiaramente, oltre che nei passi citati, in carm. II,1,12 vv. 81-86, nonché in 
II,1,11 vv. 596 s. pollw`n kalouvntwn poimevnwn kai; qremmavtwn / laou` bohqou;~ 
kai; lovgou sullhvptora~ (vd. Trisoglio, Autobiografia, p. 183). Sull’ipotesi che tra 
questi vescovi vi fosse anche Basilio, che avrebbe spinto Gregorio ad accettare la 
responsabilità del seggio costantinopolitano prima di morire, cfr. Gallay, Vie, p. 135 
nota 4; Jungck, p. 178. 
48 glw`ssan aijtou`n Pneu`ma
Il dovere di affermare il principio della piena divinità dello Spirito Santo, ricono-
sciuta proprio in occasione del Concilio del 381 (cfr. Baus - Ewig, pp. 77 ss.), viene 
presentato come una delle ragioni principali che spinsero Gregorio ad accettare la 
guida di Costantinopoli. In modo particolare l’espressione glw`ssan aijtou`n Pneu`- 
ma sembra abbia rapporto con ciò che il poeta scrive in carm. II,1,30 v. 8, in cui egli 
afferma che lo Spirito Santo, ‘proclamato Dio’, ha finalmente dimostrato di posse-
dere, in una sorta di civitas trinitaria, la parrhsiva, il diritto alla piena ‘libertà di pa-
rola’ (diritto che nella povli~ ateniese corrispondeva alla piena cittadinanza). Sul di-
chiarato riconoscimento della divinità dello Spirito Santo cfr., inoltre, carm. II,1,30 
v. 83 …kavtw te to; trivton e nota relativa. Il termine glw`ssa è utilizzato da Gre-
gorio in riferimento alla Pentecoste (cfr. act. 2,3 s.) in or. 41,12, in cui si legge che il 
Paracleto si è manifestato ejn glwvssai~ dev, dia; th;n pro;~ to;n Lovgon oijkeivwsin. Il 
verbo aijtevw ricorre con una certa frequenza nel greco cristiano per esprimere l’idea 
di «ask, beg; of petitionary prayer» (Lampe, s.v.; vd. anche G. Stählin, aijtevw…, 
ThWbNT I, 1933, pp. 191-195): cfr., ad esempio, carm. I,2,3 v. 82; I,2,8 v. 77; I,2,10 
v. 496; or. 17,11; 41,8 th;n «Qeo;~» fwnh;n para; tou` Pneuvmato~ uJmi`n aijthvsomen; 
43,73; epist. 23,1; 182,4.
49 lao;n… ejcrh`n a[grion katartivsai  
L’espressione lao;n katartivzein si trova, con una leggera variatio, in carm. II,1,11 
vv. 783 …tou` fulavxai kai; katartivsai lewvn e 1715; or. 16,4. 20; nessi assimi-
labili in or. 9,4 pollou;~ tw/` crovnw/ katartivsa~… poimevna~; 11,7 ta; megavla 
poivmnia katartivzwn; 17,7 katartivzwn to; mikro;n poivmnion. L’aggettivo a[grio~ 
è qui usato per designare metaforicamente un popolo ‘selvaggio’, non ancora am-
mansito e, al tempo stesso, difficile da ammansire nella retta dottrina. L’espressione 
lao;n… a[grion (presente anche al v. 1789 del Christus patiens, di contestata pa-
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ternità gregoriana) potrebbe inoltre contenere, per assonanza, una sottile allusione 
all’ ajgrievlaio~, l’olivo selvatico che non produce alcun frutto ed è contrapposto in 
Rom. 11,24 al kallievlaio~. Sull’uso di ejcrh`n, che «ohne Person erhebt die Aussa-
ge ins Allgemeine», cfr. Meier, p. 77.
50 sterrw`/ bivw/ lovgw/ te
L’essere inflessibili quanto a condotta di vita e dottrina costituisce l’indispensabile 
requisito di ogni vescovo: cfr. carm. II,1,12 vv. 751 s. e}n e[rgon e[stw tou` iJerevw~ 
kai; movnon, / yuca;~ kaqaivrein ejn bivw/ te kai; lovgw/; in or. 43,12 si specifica che OiJ 
me;n… h] bivon movnon h] lovgon katwrqwkovte~, tw`/ eJtevrw/ de; leivponte~, oujde;n tw`n 
eJterofqavlmwn, ejmoi; dokei`n, diafevrousin, oi|~ megavlh me;n hJ zhmiva, mei`zon de; 
to; ai\sco~ oJrw`si kai; oJrwmevnoi~. Il binomio bivo~ - lovgo~ si ritrova, ad esempio, 
in carm. II,1,11 v. 223; or. 5,39; 24,19; 25,2; epist. 16,4. 8; 37,2; 38,3; 41,8. Per 
sterrov~ in connessione con lovgo~ cfr. carm. II,1,11 v. 605 …ejn sterroi`~ lovgoi~.
51 pollai`~… dogmavtwn katadromai`~
Costa in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 196, rileva nel passo una enallage 
adiectivi e traduce «assalito da molte dottrine». In questo contesto però sembra che 
l’aggettivo poluv~, piuttosto che indicare la molteplicità delle dottrine eretiche, cui 
forse pure si allude indirettamente, caratterizzi, nel quadro della metafora della nave 
in tempesta, le offensive continue e instancabili attraverso cui i nemici dell’orto-
dossia cercano di far naufragare la nave della chiesa costantinopolitana. In carm. 
II,1,11 Gregorio fa esplicita menzione dei danni causati a Costantinopoli dall’aria-
nesimo (vv. 562-582), in seno al quale si distinguevano diversi schieramenti (cfr., 
in proposito, carm. II,1,30 vv. 79 s. e nota relativa), e dall’apollinarismo (vv. 607-
630), anch’esso distinto in varie dottrine, alcune delle quali estranee ai precetti dello 
stesso Apollinare (cfr. carm. II,1,30 vv. 89 s.). Il sostantivo katadromhv (per la 
iunctura dogmavtwn katadromai`~ cfr., in particolare, Greg. Nyss. Eunom. 1,646 
[I, p. 212] th`~ kata; tou` dovgmato~ hJmw`n katadromh`~), d’uso prevalentemente 
prosastico, è documentato, ad esempio, anche in or. 2,65 katadromh;n… kata; tw`n 
poimainovntwn; 11,3; 25,12. Nella medesima accezione di katadromhv si incontra-
no talora ejpidromhv (carm. I,2,28 v. 359 feuvgwn ponhrw`n ajscevtou~ ejpidromav~; 
II,1,33 v. 8), ejmbolhv (II,1,11 v. 464 …tw`n kakw`n ta;~ ejmbolav~) e prosbolhv (or. 
4,7 pollai`~ plhgevnte~ kai; calepai`~ tou` kairou` prosbolai`~). Infine val la 
pena notare che non di rado nel greco cristiano il termine dovgma è attestato anche 
per designare le dottrine eretiche (vd. Lampe, s.v.): cfr. carm. II,1,11 v. 1152 …aiJ 
novsoi tw`n dogmavtwn; or. 14,33; 21,26; epist. 101,74 ponhrou` dovgmato~; etc.
kamovnta
Su kavmnw in Gregorio cfr. carm. II,1,30 v. 25 …kavmnont∆ ajnarciva/… e nota rela-
tiva.
52 nau`n mevshn kluvdwno~
Sulla allegoria della nave in tempesta, immagine dei travagli affrontati dalla Chiesa 
preda delle eresie, cfr. carm. II,1,30 vv. 25-27 e nota relativa.
53 s.
Gregorio fa spesso menzione della malattia che cominciò ad affliggerlo nel cor-
so del Concilio di Costantinopoli del 381; peraltro, già nel 379, si pose alla guida 
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del seggio costantinopolitano meta;… tw`n ejrriknwmevnwn touvtwn kai; novsw/ kai; 
crovnw/ melw`n (or. 36,6). Numerosissimi i riferimenti alle sue precarie condizioni 
di salute, che rientrano in parte all’interno di un topos letterario piuttosto diffuso 
(cfr. C. Jouanno, La veine hypocondriaque dans la littérature grecque ancienne et 
byzantine, ʻKentronʼ 18, 2002, pp. 117-141): cfr. carm. II,1,10 v. 16; II,1,11 vv. 
1745-1748; II,1,12 vv. 139-141; II,1,15 v. 15 «Hn drovmo~, ajllav mʼ e[pemye fqovno~ 
kai; nou`so~ ojpivssw; II,1,16 vv. 63-65; II,1,18 v. 10; epist. 126,1; 129,2; 139,4; etc. 
Sulla convinzione che la malattia del Cappadoce fosse solo un pretesto per non assu-
mere la responsabilità di Nazianzo cfr. Conte, Epistole, pp. 13 s.; vd., in particolare, 
epist. 131,1.  
53 ouj proshvgag∆
La litote richiama in modo implicito l᾿oujc eJkwvn del v. 45.
hJ luvsi~ tou` swvmato~
L’espressione luvsi~ tou` swvmato~, con cui si designa «dissolution… in death» 
(Lampe, s.v. luvsi~), si incontra con una certa frequenza nell’ambito della letteratura 
greca: cfr., ad esempio, Galen. sanit. 2,4 (VI, p. 108,4 s. Kühn) luvsin tw`n swmavtwn; 
Acta Thomae 160; Nemes. nat. hom. 1,51 (p. 9,3 Morani); Eus. in Psalm. 68,14 (PG 
23,744C); Greg. Nyss. hom. opif. 24 (PG 44,213A). Espressioni simili nel Nazianze-
no ritornano in carm. I,2,3 v. 7; I,2,16 vv. 12. 37 …coo;~ luvsi~ ajfradevonto~; I,2,33 
v. 230 …hJ bivou luvsi~; or. 7,18 hJ luvsi~… th`~ ajnqrwpivnh~ pnoh`~; etc. Val la pena 
rilevare, inoltre, come Gregorio, nel descrivere gli effetti di una malattia, utilizzi 
talora il verbo teivrw (‘logorare’, ‘consumare’), che suggerisce un’idea certo non 
distante da quella espressa dal sostantivo luvsi~ (cfr. carm. II,1,45 v. 6; II,2,3 v. 92), 
nonché truvw (carm. II,1,11 v. 1819 …kakoi`~ te kai; novsw/ tetrumevno~), dapanavw 
(or. 14,8 uJpo; th`~ aujth`~ novsou dapanwmevnwn; 42,20), suntrivbw (or. 18,36 ghvra/ 
kai; novsw/ suntetrimmevno~), trucovw (or. 43,37 novsw/ tetrucwmevno~). Cfr., inoltre, 
carm. II,1,22 vv. 17 s.; II,1,50 vv. 15 s.; or. 15,9 novso~ dievlusen.
54 kaq∆ hJmevran qnhvskonto~
Cfr. carm. II,1,89 v. 22 Kaq∆ hJmevran qnhvskw te kai; leivpw bivon. Vd. inoltre carm. 
II,1,12 v. 593 …to; qnhvskein mnwvmeno~ kaq∆ hJmevran. La locuzione kaq∆ hJmevran, 
frequente nel lessico tragico (Aesch. Pers. 841; Choeph. 818; Soph. Aiax 801; Ant. 
55.171; Electr. 999; Oed. Col. 3; etc.), ritorna in carm. I,2,10 v. 768; I,2,30 v. 2; or. 
2,53; 15,12. 
55-70
In questo passo, di non facile ermeneusi e segnato dalla corruttela al v. 58, Gregorio 
parrebbe riferirsi ironicamente ai vescovi che, non credendo affatto nella sua malattia, 
gli attribuivano la responsabilità di non essere riuscito ad aiutare il popolo nazianze-
no in angustie: a tali accuse egli replica dicendo che suo unico compito a Nazianzo 
avrebbe dovuto essere in realtà quello di far designare un legittimo successore al 
seggio episcopale. Segue quindi, attraverso l’incalzante susseguirsi asindetico di vo-
caboli dalla forte pregnanza, il richiamo all’episodio biblico del sacrificio di Giona, 
cui il poeta assimila se stesso nell’atto di abbandonarsi al proprio ineludibile destino.   
55 «H mh;n 
Gli editores correggono, senza necessità, il tradito h\ mh;n in h\men, non fornendo in 
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tal modo un senso comprensibile al contesto. Sull’uso del nesso h\ mhvn cfr. Den- 
niston, p. 350 «h\ mhvn introduces a strong and confident asseveration… the wider use 
is very rare in prose and entirely absent from the orators». Il nesso è anche in carm. 
II,1,16 v. 63; II,1,17 v. 45; II,1,25 v. 4; epitaph. 7,4 (= Anth. Pal. 8,86,4).
kaloiv te kajgaqoi; 
L’ideale classico della kalokagaqiva (cui Gregorio si riferisce talora con beffarda 
ironia, attribuendolo ai vescovi corrotti: cfr. carm. II,1,12 vv. 136 s. …oiJ kaloiv te 
kajgaqoi; sumpoivmene~ / fqovnw/ rJagevnte~…) si incontra con una certa frequenza, 
in chiave cristiana, nelle opere del Nazianzeno (in modo particolare nell’epistolario: 
vd. Dziech, p. 84 nota 151; W. Grundmann, kalov~, ThWbNT III, 1938, 539-553, 
pp. 540 ss.; Conte, Epistole, p. 19). Sulla tendenza a identificare santità e bellezza 
in seno alla letteratura cristiana vd. W. Berschin, Die Schönheit des Heiligen, in 
Schöne Manner - Schöne Frauen, Tübingen 1988, pp. 69 ss. In proposito cfr. carm. 
I,2,25 v. 352 …toi`~ ajrivstoi~ kai; kaloi`~…; II,1,11 v. 51 «Hn moi path;r kalov~ 
te kajgaqo;~ sfovdra; epist. 39,1; 207,2; 218,1.  
tiv~ ajnterei`;
L’inciso, attestato prima di Gregorio solo in Eur. Alc. 1083 e Med. 364, è utilizzato 
anche in altri contesti dal Nazianzeno per esprimere l’assoluta inconfutabilità di certi 
assunti: cfr., ad esempio, carm. I,2,25 v. 160 Mevqh kako;n mevn:… Tiv~ dʼ ajnterei`; 
or. 29,10 Tiv~ ajnterei` lovgo~; epist. 77,3. Nel passo in esame l’espressione, con 
intonazione fortemente ironica, sembra implicare l’idea che nessuno dovrebbe avere 
l’ardire di negare l’onestà di certi vescovi per timore delle conseguenze.
56 Pneuvmato~ gevmonte~
Cfr. Phil. prob. 26 gevmonta pneuvmato~; Hipp. haer. 9,12,17 gevmein tou` qeivou 
pneuvmato~; Eus. frag. in Luc. (PG 24,568C); Greg. Naz. carm. II,1,12 v. 221; Ioh. 
Chrys. pan. Lucian. 2 (PG 50,524); hom. 1 in Act. 3 (PG 60,18). Per l’uso di gevmein 
seguito dal genitivo, vd. supra, nota al v. 15 [qravsou~… gevmwn]. 
57 s.
Al v. 58 la lezione qeo;~, trasmessa concordemente dai codici e confermata da 
Syr., non può essere accolta perché indifendibile quanto al senso, oltre che per 
ragioni sintattiche: sulla base di tale presupposto, non accettando la correzione 
di Toll. (kakoi`~) accolta in Caill., dove si modifica il testo tradito anche laddove 
non è necessario (o}n in luogo di ouj al v. 57 e kakw`~ in luogo di kalw`~ al v. 58), 
sembra sia plausibile intervenire sul testo leggendo e[qno~, un termine che Gre-
gorio utilizza in altri passi della sua opera per designare il ‘popolo’, anche quello 
cristiano (lo spunto è ripreso da I Petr. 2,9: cfr., ad esempio, carm. I,2,29 v. 292; 
II,1,13 v. 28; or. 4,35; 5,26; 14,15; 15,11; epist. 141,10). La correzione e[qno~ pro 
qeo;~, paleograficamente plausibile, restituirebbe un senso verosimile al difficile 
contesto: e[qno~ infatti andrebbe riferito al popolo di Nazianzo, la cui guida Gre-
gorio aveva rifiutato a causa della luvsi~ tou` swvmato~. Per quanto riguarda poi in 
particolare il nesso steno;n… e[qno~, esso può trovare facile spiegazione dal con-
fronto con or. 12,3 in cui, proprio in riferimento al gregge nazianzeno, del quale 
Gregorio si prese cura in principio come coadiutore del padre, è utilizzato l’agget-
tivo stenov~. Cfr., inoltre, carm. II,1,11 v. 970 …stenh`~… th`~ ejkklhsiva~; or. 
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25,19 to; steno;n ajriqmw`/ poivmnion kai; ouj steno;n eujsebeiva/; 33,15 Mikrovn moi 
to; poivmnion; ʼAllʼ oujk ejpivkrhmnon ferovmenon. Stenhv moi hJ mavndra, plh;n 
luvkoi~ ajnepivbato~, plh;n ouj paradecomevnh lh/sth;n oujde; uJperbainomevnh 
klevptai~ kai; xevnoi~. 
ouj nu`n… / …kalw`~ blevpousin
L’espressione parrebbe contenere l’idea implicita del ‘guardare ora ingiustamente’, 
cioè senza obiettività e onestà, un’idea presente in modo perspicuo in carm. I,2,8 
v. 81 ta; de; blevponta ouj kaloi`~ ejn o[mmasin. Per le altre attestazioni del nesso 
kalw`~ blevpein, cfr., ad esempio, Athan. v. Anton. 93,2 (SC 400, p. 374); Greg. 
Nyss. epist. 2,2 (VIII,2, p. 14,2 s.). Su blevpein in Gregorio vd. supra, nota al v. 6. 
57 kairoi`~… surriptouvmenon
Il composto surriptevw, un hapax legomenon (risulta attestato invece surrivptw: 
cfr., ad esempio, Diod. Sic. 15,72,4; Alciphr. 4,13,8 [p. 126 Schepers]), è usato nel-
la medesima accezione del semplice rJivptw, «throw, cast, hurl» (LSJ, s.v.; accanto 
a rJivptw è documentata sin da Omero la forma collaterale rJiptevw, usata solo al 
presente e all’imperfetto). In questo contesto il sostantivo kairov~ (cfr. G. Delling, 
kairov~…, ThWbNT III, 1938, pp. 456-463) designa genericamente le ‘circostanze’ 
negative che condizionano inevitabilmente la fede del popolo di Nazianzo, privo di 
una guida. Per un uso analogo cfr., ad esempio, carm. II,1,2 vv. 7 s. Eij Triavdo~ qeov-
thta diatmhvxaimi faeinh`~, / eJspovmeno~ kairw`n neuvmasin ajntipavlwn; II,1,11 
vv. 708. 1719. 1729; or. 4,7; 12,3; epist. 10,12. In merito alla gestione di Nazianzo, 
a Gregorio viene rivolta in qualche modo la medesima accusa che egli a sua volta 
aveva mosso ai nemici durante il soggiorno costantinopolitano, quando cioè venne 
in odio …koufonovoisin…, oi{ rJʼ ajnevhkan / bh`ma tovdʼ oujc oJsivw~ kairoqevoisi 
fivloi~ (carm. II,1,10 vv. 23 s.).  
59 uJyiqrovnou
Il termine uJyivqrono~, «high-throned» (Lampe, s.v.), è utilizzato, oltre che come 
attributo della divinità (secondo un uso diffuso nell’ambito della letteratura pagana: 
carm. II,1,1 v. 200; II,1,38 v. 10; II,1,45 v. 288), anche in riferimenti polemici ai 
vescovi: cfr. carm. I,2,2 v. 452; II,1,11 v. 29; epist. 154,1. In or. 42,19 il Nazianzeno 
dichiara in particolare di non aver mai amato potere e qrovnwn u{yo~. Quale sinonimo 
di uJyivqrono~ ricorre in Gregorio, senza ulteriori attestazioni, il termine uJyiqovwko~: 
cfr. carm. I,1,3 v. 6; I,2,9b v. 64, su cui Palla - Kertsch, pp. 215 s.
q∆ e{drasma 
Il sostantivo, documentato per la prima volta in Eur. frag. 305,1 Kannicht e poi 
attestato sporadicamente a partire da Clem. Al. strom. 2,6,30,3, non ricorre altro-
ve nell’opera gregoriana; nella medesima accezione si incontra talora e{dra (e{drh): 
cfr. carm. II,1,2 v. 9 …e{drh megavlh…; II,1,17 v. 63. L’assenza di aspirazione del 
vocabolo in L (di cui tʼ) potrebbe attribuirsi a possibile confusione con lo spirito di 
e[reisma vel sim. 
law`n poimevno~ 
In Gregorio la locuzione omerica (Il. 1,263; 2,85. 105; 4,296; etc.) ritorna in carm. 
II,1,23 v. 23 Skopei`te kai; trevmoite, law`n poimevne~ e in epitaph. 58,3 (Anth. 
Pal. 8,15,3).
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60 tou` provsqen
Il poeta si riferisce presumibilmente al seggio di Gregorio il Vecchio, che durante 
il suo episcopato riuscì a salvare Nazianzo dal ‘diluvio’ eretico (cfr. carm. II,1,30 
vv. 22-24). Diversa è l’interpretazione del passo fornita in Caill., pp. 964 s., dove, 
sulla scorta di Toll., p. 69, si riferisce in nota il poimevno~ del v. 59 a Nettario, ve-
scovo di Costantinopoli e successore di Gregorio, «qui non majori populo gaudebat, 
quam Gregorius, quando huic praeerat Ecclesiae». L’esegesi dei primi editori (ma 
cfr. anche Costa, in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 196 nota 7) non sembra però 
tenere in considerazione né la sezione precedente del carme né quella successiva, in 
cui Gregorio chiaramente allude al suo tentativo di sottrarsi, a causa della malattia, 
alla responsabilità della guida della diocesi nazianzena, una responsabilità che poi 
egli, miracolosamente guarito da Cristo (vv. 77-79), poté personalmente assumere.  
61 s.
Questi versi possono essere messi in rapporto con carm. II,1,11 vv. 533-540 in cui 
Gregorio, nell’affermare come nessun vescovo fosse stato nominato a Nazianzo 
gnwrivmw/ khruvgmati (v. 542) dopo la morte del padre, dichiara: th`~ patrikh`~ 
[sc. ejkklhsiva~] dev… / … / … / crovnon bracu;n me;n wJ~ xevno~ ajllotriva~ / e[scon 
tinʼ ejpimevleian, oujk ajrnhvsomai, / tou`tʼ aujto; favskwn toi`~ ejpiskovpoi~ ajei; / 
aijtw`n te dw`ron ejk bavqou~ th`~ kardiva~, / sth`saiv tinʼ a[ndra tw`/ ptolivsmati 
skopovn. In epist. 183,6 egli attribuisce a malevole dicerie la notizia secondo cui 
originariamente gli sarebbe stato affidato l’incarico ufficiale di dirigere Nazianzo e 
non Sasima. Cfr., in proposito, anche epist. 182,5.
61 oujk ejmovn ge
Per un costrutto analogo vd. carm. II,1,30 v. 61 levgein tovd∆ oujk ejmovn. Sulla parti-
cella ge, che può avere carattere determinativo, intensivo o, come nel caso del passo 
in oggetto, limitativo, si rinvia a Denniston, p. 114.  
plh;n o{sa crivsei cero;~
La lezione crhvsei, trasmessa dai codici risalenti a W, testimoniata da Syr. e accolta 
in Toll. (dove però, in nota, si propone di leggere plh;n o{sʼ e[crhsen qeov~, «nisi 
quantum mihi concessit, et indulsit Deus») e in Caill. (accompagnata, sempre in 
nota, dalla congettura plh;n o{sa crh; sh`~ cero;~), appare deterior rispetto a crivsei, 
con cui Gregorio designa la consacrazione per unzione del legittimo successore al 
seggio episcopale nazianzeno. Sul rituale dell’unzione vd. exod. 28,41; inoltre B. 
Neunheuser - P. de Navascués, Unzione, NDPAC III, coll. 5512-5515. Nelle opere 
di Gregorio il sostantivo cri`si~ (vd. Lampe, s.v.) ritorna in carm. II,1,12 v. 486; or. 
2,94; 10,4; 30,2; etc. Cfr., inoltre, l’uso di espressioni quali or. 6,9 crisqevnta tw`/ 
crivsmati th`~ iJerwsuvnh~ kai; teleiwvsew~; 18,13 to;n eJautou` diavdocon tw`/ pneuv-
mati crivseien; 25,12; 43,37. Sulla scelta del tema cer- di cerov~ cfr. carm. II,1,30 
v. 29 …kubernhvtou ceriv e nota relativa.
62 to; qarrei`n
L’infinito sostantivato to; qarrei`n è utilizzato anche in altri contesti per designare 
la ‘fiducia’: cfr. carm. II,1,67 vv. 1 s.; or. 4,41; epist. 91,3. Con il valore di ‘co-
raggio’, ‘audacia’, to; qarrei`n è attestato invece in or. 8,22; 43,18; epist. 170,1; 
199,2.  
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63-66
La vicenda del profeta Giona, che tentò di sottrarsi alla missione, affidatagli da Dio, 
di spingere alla conversione gli empi cittadini di Ninive (Ion. 1,1-3), è spesso rie-
vocata dal Nazianzeno, che ne fece uno dei punti di riferimento della sua vita. In 
particolare egli paragonò, in carm. II,1,11 vv. 1838-1840 e in epist. 135,4, la sua 
rinuncia al seggio episcopale di Costantinopoli al sacrificio compiuto da Giona che, 
nel tentativo di salvare dal naufragio la nave su cui era imbarcato, si fece gettare in 
mare (Ion. 1,12-15). Nel passo in esame, che contiene un implicito riferimento alla 
responsabilità nei confronti di Nazianzo, il Cappadoce rievoca in modo particolare 
l’episodio prodigioso di Giona inghiottito dal mostro marino, nel cui ventre il profe-
ta rimase per tre giorni e tre notti fino ad essere liberato per volere di Dio (Ion. 2,1-
11). Tale prodigio fu interpretato, sulla base di Matth. 12,40, come prefigurazione 
della morte e resurrezione di Cristo: cfr. T.M. Bolin, Freedom beyond Forgiveness. 
The Book of Jonah Re-Examined, Sheffield 1997, pp. 18 ss., il quale nota (p. 22) 
che spesso l’episodio di Giona nel ventre del cetaceo è associato a quello di Daniele 
nella fossa dei leoni, come ai vv. 83-86 del nostro carme. Cfr. anche E.J. Bickerman, 
Four Strange Books of the Bible: Jonah, Daniel, Koheleth, Esther, New York 1967, 
p. 3: «Jonah in the belly of the sea monster and Daniel among the lions appeared 
as outstanding examples of deliverance, and in the eyes of the first Christians the 
emergence of Jonah alive from the depths of the sea prefigured the Resurrection». 
Peraltro il riferimento a Giona acquista speciale rilievo nel contesto del carme in 
esame, in cui Gregorio, dopo aver assimilato se stesso a Lavzaron… tetrahvmeron 
riportato in vita da Cristo (vv. 77 s.), esclama: ajnivstamai (v. 79). Alla luce di tale 
premessa prende corpo l’ipotesi, rilevante anche sotto il profilo cronologico, di una 
implicita allusione alla quaresima di silenzio che il Cappadoce trascorse in occasio-
ne della Pasqua del 382: cfr. Tillemont, pp. 520 ss.; Bauduer, pp. 375 ss.; Lietzmann, 
pp. 72 s.; Gallay, Lettres, II, p. 5 nota 1; Oberhaus, pp. 2 ss.; Gautier, Carême, p. 98 
nota 3; vd., inoltre, Th. Kuhn, Schweigen in Versen. Text, Übersetzung und Studien 
zu den Schweigegedichten Gregors von Nazianz (II,1,34A/B), Berlin-Boston 2014, 
pp. 10 s. La fine del periodo in cui egli tenne fede al suo voto, e di cui avevano ap-
profittato i nemici che …wJ~ nekrou` duswdiva/ / gu`pe~ katevpthsavn mou (vv. 71 s.), 
rappresentò per Gregorio la sua rinascita al ‘mondo delle parole’ per volere di Cristo 
e con terrore degli avversari (cfr. v. 79: ∆Anivstam∆, oiJ d∆ e[pthxan…; cfr. Gautier, 
Carême, p. 114). Grazie a tale suggestione sarebbe plausibile individuare proprio 
nella Pasqua del 382 il terminus post quem di un carme costruito, nella sezione con-
clusiva, sulla polisemia della coppia morte/vita. L’assimilazione a Giona è presente 
sin dal principio nella tradizione gregoriana (cfr. Rufin. hist. eccl., 11,9 [GCS 9,2, 
p. 1017,2-4]; in Greg. Naz. or. praef. 5 [p. 5,1 s. Engelbrecht]) e poi nell’agiogra-
fia (cfr. Greg. Presb. v. Greg. Naz. 21 [CCG 44, pp. 192,6-193,18]). In generale 
sull’interpretazione del libro di Giona nella letteratura patristica cfr. G. Pani, Giona, 
NDPAC II, coll. 2161-2164; inoltre Saint Jérôme, Sur Jonas. Introduction, texte 
latin, traduction et notes de P. Antin, SC 43, Paris 1956, pp. 17 ss. Sulla vicenda di 
Giona come ʻretrospettivoʼ exemplum probationis in Gregorio cfr. Demoen, p. 86 
nota 150.    
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63 Oujk hjgnovoun ∆Iwna`n
Cfr. or. 2,109 Ouj toivnun hjgnovei tou` Qeou` th;n krataia;n cei`ra oJ toi`~ a[lloi~ 
tauvthn ajpeilw`n ʼIwna`~, oujde; wJ~ feuxovmeno~ eij~ a{pan dienoei`to to; qei`on. Il 
verbo ajgnoevw, spesso attestato in Gregorio, si presenta non di rado con negazione 
(vd. LSJ, s.v.): cfr., ad esempio, carm. I,1,30 v. 34; I,2,25 v. 162; or. 5,19; 7,5; 18,24; 
epist. 47,1; 212,2.
64 s.
I due versi, che comprimono con l’artificio retorico della percursio la sequenza di 
eventi resa ancora più rapida dalla coordinazione asindetica, sono in evidente rap-
porto con or. 2,106 “Efeuge kai; ʼIwna`~ ajpo; proswvpou tou` Qeou`, ma`llon de; 
feuvgein w[/eto, ajlla; katelhvfqh pelavgei kai; ceimw`ni kai; klhvrw/ kai; gastri; 
khvtou~ kai; trihmevrw/ tafh`/; cfr. inoltre ibid., 109.
64 e[feugen ajllʼ ejlhvfqh
L’antitesi dei due verbi, posti a inizio e fine di verso, è messa in rilievo dall’allitte-
razione.
65 kluvdwni, klhvrw/, qhrivw/, gastriv, bravsei 
Si rilevi il rapido susseguirsi in asindeto di termini che rievocano, in una cruda cli-
max, la vicenda di Giona.
kluvdwni 
Cfr. Ion. 1,4 kai; kuvrio~ ejxhvgeiren pneu`ma eij~ th;n qavlassan, kai; ejgevne-
to kluvdwn mevga~ ejn th`/ qalavssh/, kai; to; ploi`on ejkinduvneuen suntribh`nai. 
Su kluvdwn in Gregorio cfr. carm. II,1,30 vv. 26 s. …zavlh/ / kakw`n… e nota rela- 
tiva. 
klhvrw/ 
Cfr. Ion. 1,7 kai; ei\pen e{kasto~ pro;~ to;n plhsivon aujtou` Deu`te bavlwmen klhv- 
rou~ kai; ejpignw`men tivno~ e{neken hJ kakiva au{th ejsti;n ejn hJmi`n. kai; e[balon klhv-
rou~, kai; e[pesen oJ klh`ro~ ejpi; ʼIwna`n. Il sostantivo klh`ro~, che designa spesso 
nel greco cristiano il ‘clero’, l’‘ordine’ sacerdotale (cfr. Lampe, s.v.), ritorna nell’ac-
cezione di ‘sorte’ assegnata solo in or. 2,106 (che rievoca la medesima vicenda del 
profeta Giona) e in or. 21,18. 
qhrivw/   
Nella maggior parte dei contesti in cui è rammentato l’episodio, la bestia marina 
che inghiotte Giona è designata da Gregorio (sul modello biblico di Ion. 2,1) con il 
termine kh`to~: cfr. carm. II,1,1 v. 6; II,1,11 vv. 677. 1842; II,1,17 v. 54; or. 2,106. 
109; 24,10; 43,74. Da rilevare dunque, in questo caso, l’uso di qhrivon documentato 
con frequenza in poesia (cfr., ad esempio, Hom. Od. 10,171. 180), al pari di qhvr (vd. 
II,1,68 v. 83). 
bravsei 
Il sostantivo bravsi~, attestato per la prima volta in Plot. 4,4,28,32, non ha altre 
occorrenze in Gregorio, dove sono però documentati bravsma (ad esempio in carm. 
I,2,1 v. 544; I,2,3 v. 26; I,2,16 v. 12; or. 26,1) e l’aggettivo brasmatwvdh~ (or. 
5,23): nel passo in esame bravsi~ designa propriamente ‘il ribollire’ dell’acqua che 
il mostro marino produce nell’atto di rigettare Giona (cfr. Anast. Sin. quaest. et resp. 
22,6 [PG 89,728C]).  
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66 oJ kh`rux, kh`rux
Si rilevi la diafora oJ kh`rux, kh`rux: Giona, destinato a essere un araldo di Dio, non 
poté evitare di divenirlo dopo ciò che si trovò ad affrontare per sfuggire alla sua sor-
te. In or. 16,14 il Nazianzeno esclama: ajkouvswmen ʼIwna` khruvssonto~. Cfr. inol-
tre Ion. 3,4 ʼIwna`~… ejkhvruxen; Clem. Al. strom. 1,21,118,1; Orig. Cels. 7,57; Bas. 
mor. a Sym. Met. coll. 10,5 (PG 32,1353AB); Theodoret. provid. 10 (PG 83,769C). 
Per l’uso di kh`rux per designare l’araldo ispirato da Dio (Lampe, s.v.) cfr., ad 
esempio, carm. I,1,12 v. 33 …ʼIwavnnh~, kh`rux mevga~…; or. 18,14 Pau`lo~… oJ 
mevga~ th`~ ajlhqeiva~ kh`rux; 34,5 oiJ Cristou` khvruke~; 37,4 hjxiwvqhn tou` Lovgou 
genevsqai kh`rux; 43,75 kai; ou|to~ [sc. Basivleio~] Cristou` kh`rux hjxiwvqh 
genevsqai; epist. 100,3. Sull’esegesi che del racconto di Giona Gregorio fornisce 
in or. 2,106-109, ispirandosi probabilmente a Origene, cfr. Moreschini, Filosofia, p. 
144; Beeley, Trinity, pp. 262 s. Vd. inoltre supra, nota ai vv. 63-66.  
67-70
In questi versi il poeta allude al periodo di hJsuciva che si concesse dopo Costan-
tinopoli, quando cioè, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, decise di de-
mandare a un sostituto, il presbitero Cledonio, la gestione della diocesi nazianzena, 
in attesa dell’elezione del legittimo successore all’episcopato (cfr. carm. II,1,30 vv. 
25-31 e nota relativa). Così egli scrive all’amico Sofronio in epist. 135,1: Filoso-
fou`men ejfʼ hJsuciva~: tou`to oiJ misou`nte~ hJma`~ hjdikhvkasin. Cfr. inoltre epist. 
94,1. Sulla hJsuciva, lo stato di quiete interiore che ha per fine la perfetta comunione 
con Dio tramite la preghiera incessante, cfr. Lampe, s.v., nonché Giovanni Climaco, 
La Scala del Paradiso, Milano 2007, in particolare pp. 481 ss. e 564 ss.; inoltre I. 
Hausherr, Solitude et vie contemplative d’après l’hésychasme, Bégrolles 1980, pp. 9 
ss., che approfondisce (pp. 57 ss.) il tema della hJsuciva insieme a quello del silenzio 
(vd. supra, nota ai vv. 63-66); Moreschini, Padri Cappadoci, pp. 347 ss.; Kallistos 
di Diokleia, Hesychasm, in: The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity. 
Edited by J.A. McGuckin, I-II, Chichester-Malden-Oxford 2011, pp. 299-306. 
67 ei\con, ei\con
Sebbene la geminatio unanimemente trasmessa dai codici non sembri trovare nel 
contesto alcuna giustificazione stilistica, dando adito all’idea che si tratti di un erro-
re di dittografia prodotto dall’associazione al kh`rux, kh`rux del verso precedente, 
non si può semplicisticamente espungere il secondo ei\con, come proposto in Toll. 
(proposta di espunzione accolta nelle edizioni successive): tale soluzione rende, in-
fatti, il verso inaccettabile sotto il profilo metrico. In questo caso la congettura più 
economica, congruente sotto il profilo paleografico e metrico, può ritenersi ei\do~: 
l’espressione ei\do~ e[cein (cfr. carm. II,2,4 v. 131), ʻavere una formaʼ, andrebbe in-
tesa nel senso di ʻassumere un atteggiamentoʼ e avvalorerebbe l’interpretazione dei 
vv. 67 s. nel senso di: «Ma io mi atteggiavo come se fossi un uomo libero dai troni e 
dai pericoli ch’essi comportano». 
67 s. ejleuvqero~ / …kinduvnwn
Cfr. Lys. or. 2,55; Ael. nat. an. 15,2; Philostr. v. Apoll. 6,13; Greg. Naz. carm. I,2,24 
vv. 111 s. 243. Su ejleuvqero~, non di rado attestato per indicare la condizione di chi 
è libero da vincoli terreni, cfr. carm. II,1,30 v. 100 ejleuvqero~ e nota relativa.



104 A SE STESSO (CARM. II,1,68)

68 qrovnwn te kinduvnwn te
In or. 42,26 Gregorio definisce la cattedra to; ejpivfqonon u{yo~… kai; ejpikivndunon. 
Con kivnduno~ il Cappadoce si riferisce talora ai ‘pericoli’ che possono corrompere 
l’animo umano: cfr. carm. I,2,24 v. 144; or. 2,34 kivnduno~ oujc oJ tucw;n aujtw`/ te 
kai; toi`~ ajgomevnoi~ tou` th`~ aJmartiva~ ptwvmato~.
69 de; puknou`n
Il de; pukno;~ delle edizioni a stampa è intervento del Tollius che però, nel riportare 
in nota la lectio tradita da L, d∆ ejpuvknoun, con il commento «quod rectius videretur, 
nisi in sequentibus deesset copula», aggiunge: «forte fuit… de; puknw`n». In realtà, 
in questo caso, in luogo del de; puknw`n, effettivamente tradito dal codice Va ma 
come probabile intervento congetturale del copista, la lectio da preferire è quella di 
WO, de; puknou`n, in cui quest’ultimo vocabolo corrisponde all’infinito con valore 
completivo della versione siriaca. Il verbo puknovw (letteralmente ʻrendere solidoʼ, 
ʻinfittireʼ: cfr. LSJ, s.v.), documentato con eij~ e l’accusativo anche in Plut. v. Tit. 
Flam. 8,5, è attestato nel greco patristico con il senso traslato di ʻessere fortificatoʼ, 
ʻessere reso saldoʼ (Lampe, s.v.): cfr. Greg. Naz. carm. I,2,10 v. 710; or. 22,7; 43,21. 
eij~ Qeou` koinwnivan 
Cfr. carm. II,1,83 v. 2 to;n nou`n ajqroivzwn eij~ Qeou` koinwnivan. Il sostantivo koi- 
nwniva designa spesso nel greco cristiano l’intima ‘comunione’ dell’uomo con Dio, 
possibile solo se l’uomo è disposto ad abbandonare ciò che è terreno per elevarsi al 
divino: cfr., ad esempio, carm. II,1,11 vv. 1225 s.; II,1,39 v. 91, nonché carm. I,2,34 
vv. 238 s.; or. 40,3 Lovgou koinwniva; epist. 168,1 th;n koinwnivan… tou` pneuv- 
mato~. Per la ‘comunione’ del Figlio con l’uomo attraverso l’incarnazione cfr. or. 
38,13; 45,9. In una accezione simile a quella di koinwniva si incontra non di rado il 
termine sunousiva: cfr., ad esempio, carm. I,2,34 v. 171 ÔAgnismov~ ejstin hJ Qeou` 
sunousiva; II,1,11 v. 353. 
69 s. eij~ Qeou` koinwnivan / e[speudon
Cfr. Ps.-Ioh. Chrys. hom. in pasch. 4 (PG 59,732) speuvdwmen ou\n ejpi; th;n maka-
rivan Cristou` koinwnivan. Sul verbo speuvdw, che qui si è inteso nell’accezione 
di ‘ricercare con ardore’, ‘ambire’, piuttosto che in quella di ‘affrettarsi’, ‘sforzar-
si’, cfr. carm. I,2,31 v. 47; II,1,12 v. 726; or. 7,21; 25,1 dia; lovgou pro;~ Lovgon 
speuvdonte~; 30,6 Tou`to ga;r hJ teleivwsi~, pro;~ h}n speuvdomen; etc.
70 hJsuvcazon
Il verbo, in forte rilievo in clausola, crea con il distico cui appartiene una pausa nel 
testo che sembra rievocare l’atmosfera di pace in cui il poeta visse per qualche tem-
po, lontano dalle vicissitudini terrene (vd. supra, nota ai vv. 67-70). Per tale stato di 
quiete cfr. anche Bas. epist. 2,2: ejn hJsuciva/ to;n nou`n e[cein peira`sqai proshvkei. 
Tra le altre attestazioni del verbo hJsucavzw (Lampe, s.v.: «be quiet or tranquil, keep 
silence…; of tranquillity in religious life as conducive to prayer») cfr. or. 2,29; 26,7 
to; crh`naiv ti kai; hJsucavzein, w{ste ajqolwvtw~ prosomilei`n tw`/ Qew`/, kai; mikro;n 
ejpanavgein to;n nou`n ajpo; tw`n planwmevnwn; 31,3. Cfr., in proposito, J.-R. Pouchet, 
Grégoire de Nazianze, précurseur de l’Hésychasme, in: AA.VV., Il monachesimo 
tra eredità e aperture. Atti del Simposio “Testi e temi nella tradizione del mona-
chesimo cristiano” per il 50° anniversario dell’Istituto monastico di Sant’Anselmo. 
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Roma, 28 maggio-1° giugno 2002. A cura di M. Bielawski e D. Hombergen, Roma 
2004 (‘Studia Anselmiana’ 140), pp. 119-149.
71-82
Con queste parole, come già anticipato, sembra che Gregorio si riferisca alla qua-
resima di silenzio che trascorse in occasione della Pasqua del 382 (vd. supra, nota 
ai vv. 63-66). La fine di un voto che prima lo aveva facilmente esposto agli attac-
chi dei malevoli avversari (vv. 71 s.), nonché l’improvviso miglioramento delle sue 
condizioni di salute (cui accenna esplicitamente in epist. 91,1 e 171,1) sbigottirono e 
terrorizzarono i nemici (v. 79 ∆Anivstam∆, oiJ d∆ e[pthxan). Egli poté allora riprendere 
le redini di Nazianzo contrastando il pericolo rappresentato dalle eresie. Proprio la 
forte enfasi che il poeta pone nel rappresentare il suo ‘risorgere dalla tomba’, come 
un novello Lazzaro, e lo smarrimento dei nemici (v. 79) fanno meglio comprendere 
il ʻdisticoʼ tradito, dopo il v. 79, solo in VaO e[fh~ ajlhqw`~ plh;n dokei`~ / kai; kom- 
pavsai, «dicesti il vero ma di ciò sembri menar vanto»: del tutto privo di rapporto 
con il contesto, potrebbe essere considerato una sorta di commento ironico alle pa-
role del Nazianzeno, erroneamente inglobato nel testo di z. 
71 s.
L’immagine, che si caratterizza per il crudo realismo, rappresenta i nemici di Gre-
gorio come avvoltoi attirati dal fetore di un corpo in decomposizione. La stessa si 
riscontra anche nel passo dell’omelia de invidia in cui Basilio di Cesarea paragona 
ad avvoltoi coloro che sono affetti dall’infausto morbo: ”Wsper de; oiJ gu`pe~ pro;~ 
ta; duswvdh fevrontai, pollou;~ me;n leimw`na~, pollou;~ de; hJdei`~ kai; eujwvdei~ 
tovpou~ uJperiptavmenoi (hom. 11,4 [PG 31,381A]; cfr. Nikolau, p. 42; Limberis, 
Envy, p. 164). Più spesso nel Nazianzeno gli eretici avversari della Chiesa sono para-
gonati, su ispirazione biblica, a luvkoi barei`~ (cfr. carm. II,1,30 v. 92). In Gregorio 
il sostantivo guvy ritorna solo in carm. I,2,29 v. 242 …nekrou;~ ajmfievpousi gu`pe~ 
(cfr. Knecht, p. 114). Sull’avvoltoio nel mondo antico vd. O. Keller, Geier, RE 13, 
1910, coll. 931-935; A. Bernand, Les animaux dans la tragédie grecque, ‘Dialogues 
d’histoire ancienne’ 12, 1986, 241-269, pp. 245 ss. e 257 s.; M.P. Ciccarese, Animali 
simbolici. Alle origini del bestiario cristiano, I, Firenze 2002, pp. 177 ss. 
71 nekrou` duswdiva/
Cfr. Greg. Nyss. hom. 1 in Cant. (VI, p. 25,3 s.) th`~ nekra`~ tou` palaiou` 
ajnqrwvpou duswdiva~; Cyrill. Al. in Ioh. 7 frag. (II, p. 284,8 Pusey); Bas. Sel. Laz. 8 
(M.B. Cunningham, Basil of Seleucia’s Homily on Lazarus. A new edition. BHG 
225, ‘Analecta Bollandiana’, 104, 1986, 161-184, p. 174). Il sostantivo duswdiva, qui 
usato in senso letterale (vd. in proposito anche carm. II,1,12 v. 717; or. 2,11; 16,2; 
38,14), ricorre talora con valore metaforico in riferimento al peccato (vd. Lampe, 
s.v.), ad esempio, in carm. I,2,8 vv. 107 s. …wJ~ luvsh/ duswdiva~, / h|~ nekrovth~ mʼ 
e[plhse th`~ aJmartiva~; or. 32,31.
72 katevpthsavn 
La lezione katevsthsavn, tradita da D e accolta nel testo delle edizioni a stampa, 
è senz’altro deterior rispetto a katevpthsavn, che meglio si adatta al contesto, ove 
il turpe comportamento dei nemici è assimilato a quello dei gu`pe~. Sul composto 
katapevtomai, che non ha altre occorrenze nelle opere di Gregorio, cfr. Phil.  spec. 
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leg. 3,115 ta; leivyana mevntoi prosepilicmw`ntai tw`n oijwnw`n oiJ sarkobovroi 
kataptavnte~; Lucian. Prom. 4 e[stʼ a]n oJ ajeto;~ katapth`/ ejpimelhsovmenov~ sou 
tou` h{pato~; dial. deor. 10,1 oujk ajeto;~ a[rti h\sqa kai; kataptavmeno~ h{rpasav~ 
me ajpo; mevsou tou` poimnivou.      
72 s.
Si rilevi il chiasmo katevpthsavn mou… lao;n ejspavrasson che pone in forte rilie-
vo, in una sorta di climax ascendente, i due verbi che descrivono la gravità degli atti 
compiuti dagli empi.
73 lao;n ejspavrasson eujwvnoi~ tomai`~
L’immagine del popolo di Nazianzo dilaniato dagli eretici può essere messa in rap-
porto con quel che Gregorio scrive in carm. II,1,11 vv. 689-695 a proposito del po-
polo costantinopolitano: …oJ Cristou` lewv~: / pri;n ga;r pagh`nai kai; tucei`n par-
rhsiva~, / … / … / …ejkovptetʼ, ejrriptei`to, ejsparavsseto / ejn o[yesin tekovntwn 
eujgenh;~ tovko~ / ajteknivan peinw`si th;n ejmh;n luvkoi~. Cfr. inoltre Greg. Nyss. 
Psalm. tit. 2,13 (V, p. 137,20-22) ejkei`noi ga;r h\san oiJ toi`~ blasfhvmoi~ eJautw`n 
ojdou`si to;n lao;n sparavssontev~ te kai; diesqivonte~. Per l’uso di espressioni ap-
partenenti all’area semantica del verbo tevmnw per rappresentare l’idea dell’empia 
lacerazione della Trinità, spesso con riferimento all’apollinarismo, cfr. carm. II,1,30 
v. 81 …oujk ejndivkoi~ tomai`~ e nota relativa. L’aggettivo eu[wno~, usato in questo 
contesto in senso traslato per designare ciò che non merita alcuna considerazione 
perché privo di senso e valore, come appunto le opinioni degli eretici che crearo-
no discordia tra il popolo, ritorna in carm. II,1,11 v. 842; II,1,12 v. 554 povqen to; 
dovgmʼ eu[wnon ou{tw givgnetai; or. 2,46 tw`/ pollw`/  [sc. lovgw/] kai; eujwvnw/; 4,11 
ponhroiv te kai; eu[wnoi; 8,1. 10. Il verbo sparavssw (nel greco cristiano talora 
esprime l’idea di «separate, tear asunder natures of Christ, Evagr. h.e. 1,2»: vd. 
Lampe, s.v.), è usato generalmente da Gregorio, più che in senso letterale (vd. or. 
4,87. 94; 6,18), con valore metaforico: cfr., ad esempio, carm. I,2,10 v. 603; II,1,11 
vv. 373. 1860; II,1,35 v. 8; or. 8,13; 11,5; 26,3 ejgw; devdoika me;n tou;~ barei`~ luv-
kou~, mh; th;n skotovmainan hJmw`n thrhvsante~, th;n poivmnhn sparavxwsi lovgoi~ 
sunarpaktikoi`~ kai; biaivoi~.
74 h[gagev~ me, Cristev
Cfr. carm. I,2,10 vv. 557 s. Lovgoi~ ga;r h\san toi`~ ajrivstoi~ hjgmevnoi / Cristou`…; 
II,1,34B v. 4 …Cristo;~ a[nax h\gen ejpʼ ajntipavlw/; II,1,57 vv. 3 s. …e[rrete pavn- 
te~, / ou}~ mh; Cristo;~ a[gei th`lʼ ajpo; tw`n cqonivwn. Altre attestazioni del verbo 
a[gw in accezione positiva in or. 6,17; 12,6; 17,8; 18,4; epist. 101,2; al contrario in 
carm. I,2,10 v. 192 …hjgmevnoi livan kakw`~; II,1,11 v. 656; or. 18,32. L’invocazione 
a Cristo, seguita dal pronome mou al v. 79, crea una atmosfera di commossa familia-
rità con Colui che, pur altissimo, accettò di farsi partecipe della condizione umana. 
75 caline;
Di ascendenza platonica è il motivo del logos ‘freno’ delle passioni, presente nella 
letteratura cristiana e in Gregorio, che ad esso fa esplicito riferimento in carm. I,2,10 
vv. 72-75 e in or. 6,6 (vd. in proposito Crimi - Kertsch, p. 208). A tale motivo si ispi-
ra anche l’immagine di Cristo ‘freno della vita e del cuore’ del poeta, una immagine 
che non trova altri riscontri nel Nazianzeno. Sul sostantivo calinov~, documentato 
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sia in senso letterale sia metaforico, cfr., ad esempio, or. 32,3, in cui il vocabolo è 
utilizzato all’interno di una metafora che illustra il principio del necessario dominio 
del lovgo~ sull’uomo. 
76 So;n ga;r tovd∆ ejsti;n e[rgon
Il verso, con il tovde prolettico, crea una pausa che accresce l’attesa e induce a con-
centrare l’attenzione sul racconto del prodigioso ritorno alla vita del Nazianzeno per 
opera di Cristo. Molto simile è Soph. Electr. 296 ouj so;n tovd∆ ejsti; tou[rgon…
77 Lavzarovn… tetrahvmeron
Cfr. Ioh. 11,1-44. L’aggettivo tetrahvmero~, attestato per la prima volta in Aristot. 
hist. an. 553a 10, è l’epiteto usato tradizionalmente in riferimento a Lazzaro (vd. 
Lampe, s.v.): esso prende spunto dal racconto evangelico di Ioh. 11,17 ejlqw;n ou\n oJ 
ʼIhsou`~ eu|ren aujto;n tevssara~ h[dh hJmevra~ e[conta ejn tw`/ mnhmeivw/. Tale preci-
sazione viene fatta probabilmente sulla base del credo giudaico secondo cui l’anima 
rimane vicino al corpo per tre giorni dopo la morte, mentre al quarto giorno è ormai 
andata via per sempre (Genesi Rabbah 100,7, su gen. 50,11): cfr. Commento alla 
Genesi (Barešit Rabbâ). Introduzione, versione, note di A. Ravenna. A cura di T. 
Federici, Torino 1978, p. 859; J.G. Cook, Raised on the Third Day According to the 
Scriptures: Hosea 6:2 in Jewish Tradition, in: AA. VV., Paul and Scripture. Edited 
by S.E. Porter, C.D. Land, Leiden-Boston 2019, 188-211, pp. 196 ss. Passi simili in 
Eus. in Psalm. 4,9 s. (PG 23,113B) to;n Lavzaron tetrahvmeron ajpo; tou` tavfou 
trevconta ijdovnte~; Greg. Naz. or. 25,14; 40,33 «Lavzare, deu`ro e[xw», h[kousa~ 
th`~ megavlh~ fwnh`~ ejn tavfw/ keivmeno~ – tiv ga;r tou` Lovgou megalofwnovteron; – 
kai; proh`lqe~, ouj tetrahvmero~ nekrov~, ajlla; poluhvmero~, tw`/ trihmevrw/ 
sunanastav~; epist. 102,26; Greg. Nyss. anim. et resurr. (III,3, p. 104,9-15); pasch. 
(IX, pp. 257,10; 258,9 s.); Rom. Mel. hymn. 35,8,6 (SC 128, p. 172). All’interno del-
le opere di Gregorio la resurrezione di Lazzaro di Betania è ricordata anche in carm. 
I,1,23 v. 9 Tevtraton h\mar e[hn kai; Lavzaro~ e[greto tuvmbou (= Anth. Pal. 1,51); 
or. 29,20. In carm. II,1,19 vv. 96-98 e II,1,50 vv. 67-70 il poeta propone l’immagine 
di se stesso quale novello Lazzaro. Cfr. inoltre M. Marchetti, “Lazzaro, vieni fuo-
ri”. La resurrezione di Lazzaro nella poesia cristiana, in: AA.VV., Dulce melos II. 
Akten des 5. Internationalen Symposiums: Lateinische und griechische Dichtung in 
Spätantike, Mittelalter und Neuzeit, Wien, 25.-27. November 2010. Herausgegeben 
von V. Zimmerl-Panagl, Pisa 2013 (‘…et alia’ 3), 79-103, pp. 81 s.
77 s. tavfwn / ejxhvgage~ 
Orig. frag. in Matth. 25 (PG 17,304D) Fwnhv ejstin hJ savlpigx, hJ tou;~ nekrou;~ 
ejgeivrousa kai; ejxavgousa ejk tw`n tavfwn; Didym. frag. in Psalm. 686A (II, p. 65 
Mühlenberg) ejk tavfwn ejxavgei tou;~ nekrouv~. Cfr. inoltre la variatio dell’espres-
sione in Greg. Naz. or. 40,33 ejxanasthvsh/ tw`n tavfwn. Per il plurale tavfwn in 
luogo del singolare cfr., ad esempio, carm. I,2,8 v. 138; I,2,31 v. 55; II,1,11 v. 1125 
th;n ejk tavfwn ajnavstasin…; II,1,12 v. 580.
78 bohvsa~
Con il participio bohvsa~ il poeta rende il biblico fwnh/` megavlh/ ejkrauvgasen (Ioh. 
11,43). In particolare, in or. 40,33 Gregorio, ricordando la ‘voce possente’ che Laz-
zaro udì nella tomba scrive: tiv ga;r tou` Lovgou megalofwnovteron; Sul verbo boavw 
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cfr. carm. II,1,30 v. 8 Qeou` bowmevnou e nota relativa.
79 ∆Anivstam∆, oiJ d∆ e[pthxan
L’uso di ajnivsthmi per esprimere l’idea del ‘risvegliare dalla morte’ (come già in 
Hom. Il. 24,551; Aesch. Agam. 569. 1361; Soph. Electr. 139) è attestato nel greco 
cristiano in riferimento sia alla resurrezione di Cristo sia a quella degli uomini per 
opera divina (vd. Lampe, s.v.); in Gregorio cfr., ad esempio, carm. I,1,23 v. 10; 
I,1,33 v. 9; I,2,16 v. 2; or. 1,2. 4; 6,3; 29,19; epist. 101,64; 102,27; 119,1. Il ver-
bo indica in particolare il ‘risorgere’ da una malattia in or. 43,37, mentre designa 
metaforicamente la resurrezione dal peccato in or. 18,28. Il verbo pthvssw, invece 
(vd. Chantraine, Dictionnaire, s.v.: «‘s’accroupir, se blottir’ pour se cacher, parfois 
dans une embuscade…, le plus souvent par peur, dit d’animaux et d’humains, ‘être 
terrifié’»), documentato con una certa frequenza in tragedia (vd., ad esempio, Soph. 
Aiax 171; Oed. Col. 1466; Eur. Andr. 165. 753; Herc. fur. 985; Bacch. 1035), non ha 
altre attestazioni nell’opera nazianzenica.
80 kai; savrka thvnde ph`xon
Piuttosto che con «rendi saldo questo corpo» (così Costa in Gregorio Nazianzeno, 
Poesie/2, p. 197) si è preferito intendere: «trafiggi anche questa carne» (analoga-
mente in Syr.). In questo passo, in altri termini, Gregorio, ripresosi per volere di Cri-
sto e alla guida della chiesa nazianzena prima dell’elezione del legittimo sostituto, 
si dichiara disposto a soffrire così come Cristo soffrì sulla croce (il kaiv che precede 
savrka ha dunque il valore di ʻancheʼ: cfr. Denniston, p. 293). Per tale accezione di 
phvgnumi cfr., ad esempio, carm. II,1,45 vv. 183 s. savrka labwvn, staurw`/ te pa-
geiv~, phvxa~ te mevlainan / plavsmato~ ajmplakivhn, kai; Belivao kravto~. 
81 kivcrhm∆ 
La lectio kivcrhm∆, unanimemente tradita dai codici, ma alterata in kevcrhm∆ in Toll. 
e Caill., in kevkthm∆ in PG, probabilmente per maldestra lettura degli antichi editori, 
va qui ripristinata: cfr. or. 40,44 ijdou; kivcrhmi ta;~ cei`ra~ tw`/ Pneuvmati. Più che la 
forma atematica kivcrhmi, che gode di poche occorrenze, risulta maggiormente atte-
stata la forma kicravw (vd. Lampe, s.v.: «lend…; ref. divine gifts…; give, devote»). 
La lezione kivcrhm∆ conferma l’interpretazione di phvgnumi come ‘trafiggere’: Gre-
gorio, in altri termini, vuole ‘dare in prestito’ il proprio corpo a Cristo perché con 
Cristo esso divenga nuovo strumento di redenzione attraverso la sofferenza.   
82 devdwka dw`ron
Tale figura etimologica (che ricorre già a partire da Hom. Il. 23,745; Od. 4,589; etc.) 
ritorna in carm. II,1,11 vv. 72. 80; II,1,45 v. 199; etc.
83-104
Nella sezione conclusiva del carme il poeta, nelle vesti di un novello Daniele, cui è 
stata concessa inopinata salvezza, invoca da Dio giusti castighi per gli empi e gloria 
per i pii, così che il ‘piccolo’ gregge nazianzeno possa raggiungere una autentica 
grandezza, cui pure Gregorio aspira in vista dei troni celesti.
83-86
Cfr. Dan. 6,17-24; 14,31-42. Gregorio rievoca anche in altri passi della sua opera, 
talora insieme al riferimento all’episodio di Giona nel ventre del mostro marino (vd. 
supra, nota ai vv. 63-66), la vicenda del profeta Daniele gettato nella fossa dei leoni 
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ma miracolosamente salvato dal supplizio per l’intervento divino: cfr., ad esem-
pio, carm. I,2,2 vv. 181 s.; II,1,1 vv. 3-5; II,1,14 v. 63; II,1,51 vv. 34-36 khteivwn 
lagovnwn skovtion movron aJgno;~ ʼIwna`~ [sc. uJpevkfuge] / kai; qh`ra~ Danihvl, 
pai`de~ flovga~. Aujta;r e[moige / tiv~ luvsi~ kakovthto~… “Anax, suv me, Cristev, 
savwson; or. 24,10 rJuvetai me;n ejk lavkkou divkaion levousi proteqevnta bora;n 
kai; ceirw`n ejktavsei tou;~ qh`ra~ nikhvsanta.
83 lavkkon
Il sostantivo lavkko~, frequente nell’Antico Testamento (cfr., ad esempio, gen. 
37,29; exod. 12,26; psalm. 39,3 ajnhvgagevn me ejk lavkkou talaipwriva~; Dan. 6,18. 
20), è spesso usato nel greco cristiano, sulla scorta del passo di riferimento, in rela-
zione all’episodio di Daniele. 
w[/khs∆ ajgrivwn qhrw`n mevso~
Gregorio sceglie di utilizzare il verbo oijkevw per sottolineare implicitamente che 
Daniele non fu solo gettato nella fossa dei leoni ma vi rimase per sei giorni (Dan. 
14,31. 40). Per l’uso dell’aggettivo a[grio~ vd. supra, nota al v. 49.
84 mevga~ pote; profhvth~
I codici Va e O, insieme a Syr. («un grande profeta una volta»), sono gli unici testi-
moni a trasmettere il v. 84, mentre CGD presentano uno spazio vuoto dopo il v. 83. 
Data la lacuna, nell’editio princeps il Tollius ha posto al v. 84 l’attuale primo emi-
stichio del v. 85, eij d∆ e[ktasi~ levonta~, e al v. 85 il secondo, e[fraxe ceirw`n, in-
tegrando il v. 85 stesso, suo Marte, con to;n d∆ e[swse Danih;l (così anche in Caill.). 
Il nesso mevga~ profhvth~, attestato per la prima volta in Aesch. Sept. 611, è assai 
frequente: esempi in Greg. Nyss. virginit. 6 (VIII,1, p. 278,15); hom. 7 in Eccl. 
(V, p. 414,12); Eunom. 3,3,9 (II, p. 110); laud. Bas. (X,1, p. 124,4); etc. 
85 s.
Si rilevi la studiata struttura della frase con la sequenza allitterante di e, l’iperbato 
e[ktasi~… cerw`n e il poliptoto levonta~… levonte~. 
85 e[ktasi~… cerw`n
Il sostantivo e[ktasi~, che indica ‘il protendere’ delle mani in atto di preghiera per 
ottenere da Dio salvezza, ritorna, sempre accompagnato dal genitivo cerw`n/ceirw`n 
(vd. Iust. dial. 91,3; Orig. or. 31,2 [GCS 3, p. 396]; Eus. in Psalm. 143 [PG 24,52D]; 
Bas. epist. 241; Greg. Nyss. v. Mos. 2 [VII,1, p. 56,4 s.]; etc.), in or. 4,71; 6,17; 
11,2; etc. Espressioni simili in carm. II,1,1 vv. 6 s. …megavlou ajpo; khvteo~ e[kqorʼ 
ʼIwna`~ / eujxavmeno~ kai; cei`ra~ ejni; splavgcnoisi tanuvssa~; II,1,11 vv. 167 …
ejkteivnwn cevra~, 1363 …ceirw`n tavsei; or. 15, 9.
e[fraxen
In Gregorio il verbo fravssw, che in senso proprio esprime l’idea di «enclore un 
lieu, fermer un passage avec une barrière, une palissade» (Chantraine, Dictionnai-
re, s.v.), ritorna con valore traslato, talora nel significato di ‘difendere’, in carm. 
I,2,15 v. 160; I,2,25 v. 169; I,2,33 v. 65; II,1,11 v. 1099; etc. L’espressione levonta~ 
e[fraxen ricalca Hebr. 11,33 e[fraxan stovmata leovntwn.
86 kai; nu`n levonte~, sw`/ze
Il verso ricorda psalm. 7,2 s. Kuvrie oJ qeov~ mou, ejpi; soi; h[lpisa: sw`sovn me ejk 
pavntwn tw`n diwkovntwn me kai; rJu`saiv me, mhvpote aJrpavsh/ wJ~ levwn th;n yuchvn 
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mou mh; o[nto~ lutroumevnou mhde; swv/zonto~. In carm. II,1,1 vv. 21-24 il poeta spie-
ga che …qh`rev~ te kai; a[grion oi\dma qalavssh~ rappresentano …kakoi;… bivou 
dhlhvmone~ a[ndre~ / oi{ rJa Qeo;n filevonta~ ajpecqaivrousi mavlista.  Su swv/zein 
in Gregorio cfr. carm. II,1,30 v. 29 sw`sai buqou` e nota relativa.
87 s.
Gregorio, con forte ironia, vuole alludere al fatto che, ricevendo egli il sostegno 
divino, ai suoi nemici non resterà far altro che ‘guardarsi intorno’ alla ricerca di un 
nuovo bersaglio su cui sfogare la propria invidia oppure stare in attesa di ricevere 
da Dio la giusta punizione. Al v. 88 si è scelto di dare al verbo hJttw`mai il valore 
di ‘lasciarsi sopraffare’: Gregorio intenderebbe qui affermare che l’allontamento da 
Costantinopoli e la successiva assunzione della guida della piccola diocesi nazian-
zena non furono affatto una ‘sconfitta’ che egli subì da parte degli avversari, come 
essi probabilmente solevano dire per calunniarlo, ma corrisposero alla sua precisa 
volontà di obbedire al volere divino. Sugli incisi nell’opera gregoriana vd. carm. 
II,1,30 vv. 27 s. e nota relativa.
87 tiv loipo;n
La medesima locuzione ritorna, ad esempio, in carm. I,2,8 v. 155; or. 5,16 Tiv loi-
po;n h\n h] to; sw`ma ÔRwmaivoi~ ejpanacqh`nai tou` dussebou`~; 18,41; epist. 79,10; 
105,1 Tiv loipovn, h] Qeou` dehqh`nai kai; th;n sh;n iJketeu`sai filanqrwpivan;
88 w\ kavkistoi
Con una certa frequenza Gregorio utilizza kavkisto~ per designare, sul modello 
di Euripide, in cui il superlativo ricorre per lo più al vocativo (Alc. 717; Med. 488; 
Hipp. 959. 1316; Andr. 590. 631; etc.), colui che è malvagio in sommo grado e sen-
za possibilità di riscatto, talora anche in riferimento al Maligno, definito kavkiston 
qhrivon in carm. II,1,56 v. 2: vd. II,1,68 v. 98; carm. I,1,1 v. 14; I,2,1 vv. 465. 513. 
677; I,2,2 v. 46 mhv tʼ ajgaqou` lhvxeia~, o{ ken stugevwsi kavkistoi; I,2,32 v. 56; 
etc.; or. 41,6 To; Pneu`ma to; a{gion oiJ me;n eij~ ktivsma katavgonte~, uJbristai; kai; 
dou`loi kakoi; kai; kakw`n kavkistoi.
89-100 
Gregorio invoca da parte di Dio la protezione per gli amici della vera fede (su tale 
accezione assunta in alcuni contesti dal termine fivlo~, vd. carm. II,1,30 v. 6 xevnoi 
fivloi te pivstew~), nonché la punizione per i suoi nemici. Tra costoro si trovano gli 
eretici che non credono nella divina miva e[nnoia; ad essi il poeta sembra riferirsi in par-
ticolare ai vv. 89-92, mentre al v. 93, con tou;~ d∆ ejkfoboivh~, potrebbe forse alludere 
più genericamente a coloro che lo ostacolarono nella sua lotta in difesa del dogma. 
89 kateivrgoi~ 
Sul composto kateivrgw nell’accezione di ‘incalzare’, ‘ridurre alle strette’, cfr. or. 
18,26 aijdoi` katei`rgon to;n ajdikhvsanta. 
ejndivkoi~ timwrivai~
Tale iunctura si ritrova in Bas. hom. 8,7 (PG 31,324A) th`~ eij~ to;n Kuvrion dusse-
beiva~ ejndivkou~ timwriva~ tinnuvnta~; Theodoret. in Psalm. 18,8-11 (PG 80,997A). 
Per timwriva in Gregorio vd., ad esempio, carm. I,2,32 v. 66 …gelw`si th;n Qeou` 
timwrivan (cfr. II,1,68 vv. 99 s.); I,2,33 v. 157; II,1,11 v. 1895; or. 2,2. 87; 38,12; 
45,8; epist. 142,3; 143,4. 
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90 s.
I vv. 90 s. possono essere messi in rapporto con ciò che il Nazianzeno scrive in or. 
16,4 prendendo spunto da psalm. 74,9: hJ ojrgh; kata; lovgon tw`n aJmarthmavtwn, 
pothvrion ejn ceiri; Kurivou prosagoreuomevnh… to; th`~ ojrgh`~ a[kraton filan-
qrwpiva/ kivrnhsin.  
90 calw`n ojrgh`~
Cfr. Aristoph. Av. 383 …th`~ ojrgh`~ cala`n…; Vesp. 727; Cyrill. Al. in Ioel (I, 
p. 359,7 Pusey) calw`nto~ Qeou` ta;~ ojrgav~; in Ioh. 3,4 (I, p. 402,27 s. Pusey). In 
Gregorio vd. carm. I,2,30 v. 8 Qumo;n calivnou, mh; frenw`n e[xw pevsh/~; or. 6,6 
calinw` qumo;n ejkferovmenon. Nel greco cristiano il sostantivo ojrghv è in genere 
usato per designare l’‘ira’ divina, che si identifica con il giusto castigo ed è talo-
ra posta in contrapposizione alla cavri~ (vd. Lampe, s.v.; O. Grether - J. Fichtner, 
ojrghv B, ThWbNT V, 1954, pp. 392-410; G. Stählin, ojrghv O, ibid. pp. 419-448): in 
Gregorio cfr. carm. I,2,25 v. 393; or. 2,71; 5,2. 27. 37; 16,4. 6. 7 (oujk ejno;n fugei`n 
to; kravto~ th`~ ojrgh`~ aujtou` kai; to; tavco~); etc. Per l’ira come novso~ dell’animo 
umano ricorrono spesso i termini qumov~ (carm. I,2,2 v. 298; I,2,6 v. 37; I,2,8 v. 155; 
I,2,10 v. 705; etc.) e covlo~ (carm. I,2,2 v. 297; I,2,9A v. 55; I,2,10 v. 886; I,2,25 vv. 
6. 53. 63; etc.). Per l’uso in accezione negativa di ojrghv cfr., ad esempio, carm. I,2,25 
vv. 41. 506. 519; I,2,32 vv. 115 s.; or. 4,85. 88; 5,13. Il verbo calavw è ancora utiliz-
zato da Gregorio in carm. I,2,25 vv. 87-89, a proposito degli iracondi: “Esoptron 
ejcrh`n eJstavnai coloumevnoi~, / wJ~ a]n blevponte~, ajlla; th;n aujtw`n u{brin / mikro;n 
calw`/en, tou` pavqou~ ejx o[yew~ (cfr. Oberhaus, p. 76).
91 th;n a[kraton… cei`ra 
Con una sorta di ipallage dell’aggettivo concorda qui con ceivr il vocabolo a[krato~, 
che nell’accezione di ʻviolentoʼ, ʻveementeʼ (LSJ, s.v.), è molto spesso associato ad 
ojrghv: cfr., ad esempio, Aesch. Prom. 678; Alcidamas apud Aristot. rhet. 1406a 9 
s.; Dion. Hal. ant. Rom. 8,54,4; Ios. ant. Iud. 5,150, e, presso gli scrittori cristiani, 
apoc. 14,10 aujto;~ pivetai ejk tou` oi[nou tou` qumou` tou` qeou` tou` kekerasmevnou 
ajkravtou ejn tw`/ pothrivw/ th`~ ojrgh`~ aujtou`; Orig. frag. 25 in Ier. 313 (GCS 6, p. 
210) pivetai to; th`~ ojrgh`~ kurivou pothvrion ajkravtou h] kekerasmevnh~; Cyrill. 
Al. in Am. (I, p. 370,24 Pusey); in Ioh. 3,6 (I, p. 457,3 Pusey). Cfr., inoltre, Greg. 
Naz. or. 4,85 to; ajkrate;~ th`~ ojrgh`~. Seguendo la prospettiva dell’antropomorfismo 
biblico (cfr. M.A. Rae, Anthropomorphism, in: AA.VV., Dictionary for Theological 
Interpretation of the Bible, London 2005, pp. 48 s.; B. Studer, Antropomorfismo, 
NDPAC I, coll. 378-380; per ceivr vd., in particolare, Bauer, s.v.; E. Lohse, ceivr, 
ThWbNT IX, 1973, pp. 413-424), Gregorio fa molto spesso riferimento al potere 
della ‘mano’ di Dio: vd., ad esempio, carm. I,1,18 v. 62; I,2,1 vv. 381. 586; II,1,13 v. 
201 martuvromʼ ajqanavtoio Qeou` cevra… (anche II,1,46 v. 21); II,2,1 v. 361 …me-
gavloio Qeou` su;n ajmuvmoni ceiriv; or. 2,109; 4,34 oJ ceiri; Qeou`… oJdhgouvmeno~; 
36,12 (con riferimento a Is. 49,16); 39,13; epist. 210,2.
92 tivsin mia`~ ejnnoiva~
Sembra che il Nazianzeno intenda riferirsi al ‘castigo’ che colpisce gli empi per 
volere ‘unico’ del Padre, del Figlio e dello Spirito (e[nnoia può qui confrontarsi con 
il significato che assume nei tragici, in particolare Eur. Hipp. 1027; Hel. 1026). Il 
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sostantivo e[nnoia è usato in riferimento a Cristo in Theodot. Anc. hom. 1,5 (PG 
77,1356C) th/` de; ejnnoiva/… eij diairei`~… oujkou`n luvei~ th;n e{nwsin. In Gregorio 
il termine e[nnoia è generalmente documentato con il senso proprio di ‘pensiero’, 
‘concetto’ (cfr. carm. I,1,32 v. 40; or. 4,106; 7,11; etc.). Per il nesso miva e[nnoia cfr. 
Bas. Eunom. 2,25 (SC 305, p. 104); epist. 125,1; Greg. Nyss. Eunom. 2,381 (I, p. 
337) eij miva tw`n triw`n touvtwn ojnomavtwn ejpi; tou` qeou` ejstin hJ e[nnoia, hJ qeovth~ 
tau`ta ta; triva pavntw~ ejstivn; 2,559 (I, p. 390) mivan levgoi tou` ajfqavrtou kai; 
tou` ajgennhvtou th;n e[nnoian. Il vocabolo tivsi~ ritorna per designare la ‘punizione’ 
divina del male, ad esempio, in carm. I,1,7 v. 95; I,1,8 v. 44; I,2,1 v. 439; II,1,50 v. 
112; II,1,73 v. 2 …stugerh`~ tivsin… kakivh~; II,2,5 v. 127, ove è da leggere ti`si~, 
con prima sillaba lunga (cfr. Sundermann, p. 131; Moroni, Nicobulo, p. 68); or. 5,38. 
93 ejkfoboivh~
Il composto ejkfobevw, che si incontra talora in tragedia (cfr. Aesch. Pers. 606 toiva 
kakw`n e[kplhxi~ ejkfobei` frevna~; Soph. Electr. 276. 1426; Oed. Col. 269; Eur. 
Andr. 962; Orest. 270), ritorna in carm. I,2,32 v. 59; II,1,11 v. 1393; or. 16,8. Il ‘ti-
more’ che Dio suscita nell’uomo è spesso …ajrch;… swthriva~ (carm. I,2,10 v. 172: 
cfr. Werhahn, Suvgkrisi~, p. 65, e, in particolare, Crimi - Kertsch, p. 230).
93 s. doxavzoi~… / …doxavzousin
Il poliptoto riprende il biblico tou;~ doxavzontav~ me doxavsw di I Reg. 2,30. Su 
doxavzw per indicare sia «glorification of divine Persons by man» sia «men as glo-
rified by God» (Lampe, s.v.) cfr., ad esempio, carm. I,1,30 v. 42; II,1,11 v. 678; or. 
1,5; 15,9; 16,2 Tauvthn ejpainw` th;n sofivan ejgwv… diʼ h}n ajgennei`~ ejdoxavsqhsan; 
18,15. 29. Per quanto riguarda la glorificazione del Figlio cfr., in particolare, carm. 
I,2,24 v. 325; or. 29,19; 38,1; epist. 102,25. 
95 “Amun∆, a[mune toi`~ fivloi~
Viene ripreso Eur. Electr. 679 a[munʼ a[mune toi`sde filtavtoi~ tevknoi~. Il verbo 
ajmuvnw ritorna nell’accezione di ‘proteggere’, ‘soccorrere’ in carm. II,1,1 v. 303; 
II,2,4 v. 21; or. 25,10. 
Teqnhvkamen
Sul motivo della morte e del ritorno alla vita vd. supra, note ai vv. 63-66 e 
71-82. Sembra che Gregorio voglia qui dichiarare la condizione di chi si consi-
dera in qualche modo distante dalle vicissitudini della vita terrena, per le qua-
li appunto non ha bisogno del soccorso divino: in or. 43,49 Basilio, a colloquio 
con il prefetto del pretorio Domizio Modesto, afferma: Tauvth~ ga;r su; movnh~ 
kuvrio~, oJ de; qavnato~ eujergevth~: kai; ga;r qàtton pevmyei me pro;~ Qeovn, w|/ 
zẁ kai; politeuvomai kai; tẁ/ pleivstw/ tevqnhka. Cfr., inoltre, carm. I,2,15 vv. 
157 s.; II,1,1 vv. 194-202; II,1,7 v. 1; II,1,14 vv. 66 s.;  II,1,48 vv. 1 s.; II,1,77 
vv. 1. 15 “Olwlʼ, o[lwla sumforaì~, soi; dʼ o[llumai (eguale in carm. II,1,89 
v. 29); epist. 93,4; etc. Vd., infine, carm. I,2,12 vv. 11 s. Delfi;~ dʼ wJ~ ejpi; cevr- 
son aJlivdromo~, hjevri qnhvskw. / Kovsme, parh̀lqon ejgwv, lao;n a[trwton a[goi~.
96 ejpiskoph;n poivhsai
Il vocabolo ejpiskophv ricorre spesso nel greco cristiano, dove è utilizzato per indi-
care la protezione divina (cfr. or. 5,27), l’episcopato e i vescovi (cfr. carm. II,1,11 
v. 424; II,1,12 vv. 176. 180; or. 18,16; 21,10; etc.), oppure, come nel caso del passo 
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in esame, «divine visitation; of manifestation of divine activity, revelation of God’s 
power and glory in his dealings with man» (Lampe, s.v.; vd. Iob 7,18; prov. 29,13; 
Is. 23,17): cfr., ad esempio, or. 16,17; 22,7 ejpiskoph;n hJmw`n poihvsh/. 
97 tw`n pro;~ se; cei`ra~ eijdovtwn ai[rein movnon
Con l’espressione ta;~ cei`ra~ ai[rein si indica propriamente il ‘sollevare le mani’ 
in atto di preghiera: vd., in proposito, carm. II,1,11 vv. 1783 s.; II,1,12 v. 148; or. 
33,3; 43,41. Sulla forza della preghiera cfr., in particolare, carm. II,1,11 v. 189, dove 
il poeta parla di ceirw`n ejpavrsei dusmenw`n hJtthmevnwn. Vd. supra, nota al v. 85 
[e[ktasi~… cerw`n]. Il passo va messo in rapporto con carm. II,1,1 vv. 18-20 e[lqʼ 
ejpi; cei`ra fevrwn, Qeo;~ i{lao~, w{" me sawvsh/~ / ejn polevmw/ kai; qhrsi; kai; ejn flo-
gi; kai; ajnevmoisi / teirovmenon kai; mou`non ej~ oujrano;n o[mma fevronta.
98 Gelw`sin 
Il verbo gelavw è utilizzato da Gregorio in riferimento alla derisione dei malvagi e 
degli empi (cfr. Lampe, s.v.; inoltre K.H. Rengstorf, gelavw…, ThWbNT I, 1933, pp. 
656-660) anche in carm. I,2,32 v. 66 …gelw`si th;n Qeou` timwrivan; I,2,33 v. 186; 
II,1,1 v. 549; II,1,71 v. 2; II,1,89 v. 21; or. 22,8; 43,64. 
99 th;n sh;n provnoian
Coloro che agiscono come se Dio non si curasse delle vicende terrene non imma-
ginano che subiranno un giorno la punizione per le proprie colpe. Sulla concezione 
della Provvidenza divina, che Gregorio definisce …oijakismov~, w|/ fevrei to; pa`n 
Qeov~ (carm. I,2,34 v. 265, vd. anche I,1,6 v. 16; I,2,10 vv. 8 s.; or. 2,35; 4,8; etc.), 
cfr. Moreschini - Sykes, pp. 174 s. Contro oiJ th;n provnoian mh; didovnte~ toi`~ 
kavtw (carm. II,1,11 v. 1157) il Nazianzeno si esprime duramente in carm. I,1,6 v. 7 
“Erroien oiJ Provnoian ejxhrnhkovte~. Cfr., inoltre, carm. I,2,10 vv. 182-189; or. 
14,32. 33. In or. 27,10 la provvidenza di Aristotele è definita mikrolovgo~ perché 
indifferente alle realtà esterne a sé.  
100 tw`/ fusa`sqai
Il verbo fusavw ricorre spesso in accezione metaforica per esprimere l’idea dell’‘es-
ser gonfio di superbia’, ‘vantarsi’: vd. carm. I,2,8 v. 48; I,2,25 v. 451; I,2,28 vv. 96. 
146; or. 2,32; 5,41; 7,20; epist. 178,9; etc. (cfr. il cenno di H. Blümner, Studien zur 
Geschichte der Metapher im Griechischen, Leipzig 1891, p. 38). 
101-104
Nei versi conclusivi il poeta, sfruttando l’antitesi e la polisemia degli aggettivi mev-
ga~ - mikrov~, chiede a Dio di accrescere il ‘piccolo gregge’ nazianzeno (così è 
definita la comunità ortodossa di Nazianzo anche in or. 17,7 e in epist. 41,1; 139,4) 
e di trovare per esso un ‘grande pastore’ come lo fu un tempo Gregorio il Vecchio. 
Per sé invece il Cappadoce, che è riuscito a rendere ‘grande’ il gregge costantino-
politano prima mikrovn te kai; ajtelev~ (or. 42,2), si augura di divenire nuovamente 
‘grande’, non per un trono terreno, ma per i troni celesti. Diversa è l’interpretazione 
che dei vv. 101 s. data da Costa, in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 198 nota 14, 
che riferisce to; mikro;n poivmnion a «quella parte dei fedeli che, a Costantinopoli, 
appartenevano alla corrente ortodossa della Chiesa, che per molto tempo era rimasta 
minoritaria rispetto a quella ariana». Per l’uso, da parte di Gregorio, di una struttura-
zione formale per antitesi cfr. Harrison, pp. 15 ss.  
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101 s.
Cfr. or. 17,7 oJ penicro;~ poimh;n katartivzwn to; mikro;n poivmnion; epist. 41,1 
Eijmi; me;n poimh;n ojlivgo~ kai; mikrou` poimnivou proesthkwv~; 139,4 ʼEgw; ga;r 
uJpecwvrhsa me;n th`~ kata; Nazianzo;n ʼEkklhsiva~ ou[te wJ~ katafronw`n tou` 
Qeou`, ou[te wJ~ periorw`n tou` mikrou` poimnivou. Ancora in riferimento alla ‘pic-
cola’ Nazianzo, paragonata a Betleem, cfr. epitaph. 63,3 (= Anth. Pal. 8,21,3); or. 
3,6; 6,10. In or. 33,15 è a proposito di Costantinopoli che Gregorio scrive: Mikrovn 
moi to; poivmnion; ʼAllʼ oujk ejpivkrhmnon ferovmenon. Stenhv moi hJ mavndra, plh;n 
luvkoi~ ajnepivbato~… “Oyomai tauvthn, eu\ oi\da, kai; platutevran. Si rilevi la di-
sposizione chiastica dei membri to; mikro;n… poivmnion… poimevna… to;n mikrovn 
attraverso cui è posta in evidenza la ripresa dell’aggettivo mikrovn cui si contrappon-
gono au[xoi~ e megivstou.   
101 To; mikro;n au[xoi~ poivmnion
Cfr. Greg. Nyss. Apoll. (III,1, p. 131,15 s.) eij toivnun ti~ au[xoi dia; tw`n lovgwn to; 
poivmnion; Ioh. Chrys. hom. 33 in Gen. 3 (PG 53,309). Per l’espressione to; mikro;n 
poivmnion vd. Luc. 12,32 Mh; fobou`, to; mikro;n poivmnion, o{ti eujdovkhsen oJ pa-
th;r uJmw`n dou`nai uJmi`n th;n basileivan. Tra le altre attestazioni del verbo au[xw 
all’interno delle opere di Gregorio, ove ricorre prevalentemente in prosa (con 19 
occorrenze contro le 2 della poesia), cfr. carm. I,2,10 v. 700; or. 2,45; 4,3. 32; etc.
103 kajk mikrou`… mevga~
In or. 7,23 il Nazianzeno dichiara: Mikrov~ eijmi kai; mevga~, tapeino;~ kai; uJyhlov~, 
qnhto;~ kai; ajqavnato~, ejpivgeio~ kai; oujravnio~, ejkei`na meta; tou` kavtw kovsmou, 
tau`ta meta; tou` Qeou`, ejkei`na meta; th`~ sarkov~, tau`ta meta; tou` pneuvmato~.
104 toi`~ soi`~ qrovnoi~ genoivmhn
L’explicit del carme, con l’uso dell’ottativo, riporta alla mente le parole con cui 
Gregorio, in carm. II,1,14 vv. 49-52, nell’auspicio di risplendere un giorno ʻqual 
lume sul lucerniereʼ (Matth. 5,15) e di ̒ abbagliareʼ così l’ʻintero mondoʼ (lavmpoimi 
luvcno~ lucniva~ uJperteqeiv~. / ”Olhn katastravptoimi th;n oijkoumevnhn), scrive: 
Nu`n tau`ta: mikro;n u{steron kainoi; qrovnoi, / prwvtwn te deutevrwn te tavxi~ 
e[nnomo~. 
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EIS EAUTON

  «H pollav, polla; givgnetai makrw`/ crovnw/ brotoi`~, 
 tlhto;n d∆ a{pan o{ ken fevroi bivon strevfwn Qeov~.
 ∆Egw; ga;r a}~ me;n e[scon ejn xevnh/ povlei pavqa~,
 Lovgw/ pesovnti suvmmacon glw`ssan fevrwn ejmhvn,
5 a[llou~ levgonta~ aijnevsw. Polloi; levgousi dev,
 xevnoi fivloi te pivstew~ ejmoi; sebasmiva~.
 Oujde;n ga;r ou{tw~ ou[pote o{lhn e[seise gh`n
 wJ~ Pneuvmato~ parrhsiva Qeou` bowmevnou:
 o} kai; prosavnth toi`~ fivloi~ tevqeiken, oi\dav me:
10 kai; soiv, Mavkar, pleivsth cavri~ kalh`~ ajtimiva~.
 Tauvth~ ga;r eujkleevsteron tiv a]n pavqoi brotov~;
 ’A d∆ ejnqavd∆ eu|ron ouj dokw`n, aujto;~ fravsw fivloi~
 wJ~ a]n mavqwsin eujkovlw~ fevrein fqovnou pavla~.

CGDP LS Cosm. (tit.) Syr. 

Tit.: eij~ eJautovn DL edd. praeter Port. (ubi, ex ordine Gregorii carminum,  jWdh; tetavrth 
inscribitur), a[lloi eij~ ejmautovn G, eij~ eJauto;n diavforon to; mevtron toutiv P, tou` aujtou` 
eij~ eJautovn S, eij~ ejmauto;n iJstorivai Cosm., «Del medesimo, su se stesso» Syr., «De se ipso, 
carmen lyricum» Leuv., tit. om. C      
post tit. spatium vacuum 10 fere litterarum, inde: tou`to to; mevtron ajdiavforovn ejsti: 
ijambiko;n mevntoi tugcavnon: to;n mevntoi prw`ton stivcon dikatavlhkton e[con, to;n de; 
deuvteron trikatavlhkton hJmivambon, th;n de; teleutaivan (corr. Wyss, p. 204: to;n de; 
teleutai`on L) sullabh;n ejf∆ eJkatevroi~ toi`~ stivcoi~ ajdiavforon tivqhsin, ei[te i[ambo~ 
ejmpevsoi ei[te purrivcio~: mhvti~ ou\n monosticivan tou`to gravyh/: savlletai gavr, o}~ tou`to 
poihvsei L,       prw`ton stivcon dikatavlhkton e[cei to;n de; deuvteron trikatavlhkton 
hJmivambon: (20/25 litterae haud leguntur) ejf∆ eJkatevroi~ toi`~ stivcoi~ ajdiavforon tivqh~ 
ei[te i[ambo~ ejmpevsoi ei[te purrivc≥i ≥o≥~ (7/8 litterae haud leguntur) nosticivan tou`to 
gravyei sfalletai gar o}~ tou`to poihvsei C mg. inf.,       tou`to mevtron ajdiavforovn ejsti 
(ajdiavforon ejstiv D) G mg. D mg. 
1 givgnetai] givnetai GPS edd.       crovnw/] bivw/ W Caill., «in vita» Leuv.       2 a{pan] deest in 
Syr.       fevroi] fevrh/ CGDL Port.       3 pavqa~] pavla~ Caill., om. Leuv.       6 xevnoi fivloi 
te] «anche amici, estranei» Syr.       8 parrhsiva] parrhsiva/ L, edd. praeter PG       9 oi\dav 
me] oi[damen WS edd., «sat scimus» Leuv.       11 pavqoi] pavqh CL



A SE STESSO

Molte, molte cose, certo, capitano ai mortali nel lungo tempo, ma 
si deve sopportare tutto quel che ci presenta Dio, che governa la no-
stra vita. Io, infatti, lascerò che siano altri a parlare delle sofferenze 
che ho provato in una città straniera, quando ho portato la mia lingua 
in soccorso al Verbo caduto. E molti ne parlano, estranei e amici del-
la fede per me santa. Mai niente, infatti, ha così scosso l’intera terra 
quanto la libertà di parola dello Spirito, proclamato Dio a gran voce: 
ciò – ne sono ben conscio – mi ha reso anche inviso agli amici. A te, 
Beato, il più grande ringraziamento per questo nobile disonore! 
Cosa potrebbe infatti subire un mortale che rechi più gloria di que-
sto? Ma quel che ho trovato qui, senza poterlo immaginare, lo dirò 
io stesso agli amici, affinché imparino a sopportare con serenità le 
lotte dell’invidia. 

5
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CGDP LS Syr.

15 movnoi~] novmoi~ Bill. 3 Mor., om. Leuv.        16 totus versus sic legitur in Syr.: «e invece 
fosse per lo più disprezzato da coloro che lo conoscono»       d∆ a[timon] de; a[timon Caill.       
ta;] om. edd.       17 add. C mg., «Quod quidem insigniter mihi nunc usu venit» Leuv.       18 
hJkovmhn] iJkovmhn DS, oiJkovmhn P       19 ajsmevnw~] deest in Syr., «lubens» Leuv.       te] deest 
in Syr.       20 wJ~ ei\don] «avendo visto» Syr.       w{~ m∆] a[~ m∆ G, wJsm∆ L, w\c∆ edd.       uJpevdra-
men] uJpevdrame WS edd., «dopo… essere corso» Syr.       21 sic legitur in Syr.: «Soltanto 
l’arca, che disse dal diluvio del mondo che periva malamente»       kakw`~ Y, «malamente» 
Syr.] kalw`~ W edd.       22 to;n gavr] th;n gavr Bill. 3 Mor.       scedovn] deest in Syr.       23 totus 
versus sic legitur in Syr.: «il mio magnanimo padre invece sostenne questo (sc. il popolo) con 
il legno, per così dire»       uJpexevkleye] uJpevkleye L Bill. 3 Mor., «vindicavit ab interitu» 
Leuv.       24 katartivsa~] katasthvsa~ edd., «mostrandosi» Syr., «sic eum instruxit» Leuv.       
26 strobouvmenon] streblouvmenon GDP edd.       28 a[risq∆] a[rist∆ CGDL edd. praeter 
Bill. 3       29 sw`sai] w\se W, w\sai edd.       buqou` PG] buqo;n WL, bohqei`n S (-ei`n p.c.),  
buvqou edd. praeter PG, sic legitur in Syr.: «volevo salvarlo dall’abisso», in Leuv.: «volebam… 
ipsum praeclare coagmentatum de marino gurgite salvum educere»       30 ajntistavthn] 
ajntistatei`n S, «resistente» Syr., «resistere» Leuv.       31 crhmavtwn] kumavtwn S        
32 h[qelon] e[qelon CGD       33 dedogmevnoi~] dedegmevnoi~ GD (sed o supra secundum e 
D), dedwgmevnoi~ Bill. 3       

  Qeou` me;n h\n lovgo~ pavlai, kavllisto~ wJ~ Qeou`, 
15 pavnta profhvthn tivmion xevnoi~ movnoi~ dokei`n,
 to; gnwvrimon d∆ a[timon wJ~ ta; polla; tugcavnein.

∆Egw; de; tou`to, kai; plevon, pevponqa nu`n safw`~.
∆Epei; ga;r hJkovmhn, xevnh~ lipw;n e{do~ cqonov~,
kai; gh`n patrwv/an ajsmevnw~ laovn te to;n gluku;n

20 wJ~ ei\don, w{J~ m∆ uJpevdramen kibwtov~, hJ movnh
kovsmou fugou`s∆ ejpivklusin kakw`~ ojlwlovto~.
Kai; to;n gavr, ejkleloipovto~ ojrqou` lovgou scedovn, 
uJpexevkleye tw`/ xuvlw/ mevga~ path;r ejmov~,
o{lh~ o{lon th`~ Triavdo~ lavtrin katartivsa~.

25 Tou`ton kavmnont∆ ajnarciva/, nau`n w{~ tin∆ ejn buqoi`~
e[rhmon oijakostrovfou, strobouvmenon zavlh/
kakw`n megivstwn, h[qelon < liqazevtw me pa`~
wJ~ ejk palaiou` toi`~ livqoi~ a[risq∆ hJrmosmevnon <,
sw`sai buqou` ga;r h[qelon kubernhvtou ceriv,

30 o}n tai`~ pnoai`~ hjpistavmhn mavlist∆ ajntistavthn,
 kaivper newsti; crhmavtwn kravto~ dedegmevnon.
  Tavd∆ h[qelon mevn: oJ fqovno~ d∆ ajntivxoo~ kaloi`~,
 o}~ ajntevpneuse toi`~ kalw`~ a[gan dedogmevnoi~.



 AD SE IPSUM 121

Un vecchio detto di Dio, bellissimo perché di Dio, era che ogni 
profeta appare degno d’onore ai soli stranieri, mentre ciò che ci è 
familiare, come spesso accade, non ne è ritenuto degno. Questo, e 
anche di più, ho sperimentato io adesso in modo evidente. Infatti, 
quando sono giunto, lasciato il suolo di una terra straniera, e ho vi-
sto con gioia la terra patria e il caro popolo, il mio pensiero è corso 
subito all’arca, che sola sfuggì al diluvio mentre il mondo andava 
miseramente in rovina. Quel popolo, infatti, quando la retta dottri-
na era quasi venuta meno, il mio grande padre sottrasse col legno 
al diluvio, disponendolo ad esser interamente servo della Trinità in-
tera. Questo popolo, in affanno per la mancanza di un capo, come 
una nave senza timoniere in alto mare, sconvolto da una tempesta 
di mali grandissimi, volevo – ognuno scagli pietre su di me, giac-
ché da tempo antico mi sono assai ben adattato alle pietre! – vole-
vo invero salvarlo dall’abisso per mano d’un nocchiero che sapevo, 
appunto, capace di opporsi ai venti, benché avesse assunto da poco 
la responsabilità del carico. 
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CGDP LS Cosm. (v. 45) Syr.

36 pefhvnas∆] pefhvnasin GDP Bill. 3 Mor.       ouj] oiJ GD       h[lpisen] h[lpise GDP edd.       
39 e[ndoqen kakw`~] e[ndon tw`n S p.c.       pepeikovtwn Y, cfr. Syr.: «nutrivano una malvagia 
disposizione d’animo»] pephkovtwn CD, pepoihkovtwn G, pephgovtwn P, pephgovte~ edd., 
«conciliatis» Leuv.       40 tou`] to; Y (sed tou` S p.c.)       41 deiliva scripsi] doulivh CG, 
douleivh (sed i supra eiv) D, douleiva PS edd., deilivh (sed ou supra ei) L, «una servitù» Syr., 
«servitus»  Leuv.       42 oiJ d∆ oujde; C] oi} d∆ ouj de; G, oi{d∆ ouj de; DS, oi{d∆ ouj P, oi} d∆ oujde L, oiJ 
d∆ ouj edd. contra metrum, oiJ d∆ oujci; dubitanter Caill. in app.       ejkfanei`~] «palam» Leuv.       
43 kakoi;… eujtelei`~] «malvagi… pii», i.e. kakoi;… eujsebei`~, Syr., «parum improbos» 
Leuv.       44 wJ~ sarkolavtrai] w\ sarkolavtrai W edd., «O adoratori della carne» Syr., «O 
carnis adoratores» Leuv.       45 sevbonte~] «colitis» Leuv.       48 Qruvyate] trivyate Bill. 
Schol., «indulgete concediteque» Leuv.       50 post to;n o[nta vix legi potest S       prostatw`n] 
«per chi è di tali sostanze» (i.e. uJpostavsewn pro prostatw`n) Syr.       toiau`q∆ aJmartavnein] 
deest in Syr.       52 tevkna, divdax∆] tevkn∆ ejdivdax∆ P, tevkna ejdivdax∆ edd.       53 hJnivan] 
hJnivka Bill. Schol.       55 Tau`t∆ h\n e[ti sqevno~ moi kai;] tau`thn aijtei`sqai novmoi~ kai L, 
tau`t∆ h\n ejmov~ moi kai; S, «Et haec quidem ferens» Leuv.       

 Prw`ton me;n oiJ ta; deuvtera qrovnwn lelogcovte~,
35 laou` provedroi presbuvtai, semnh; gerousiva,
 pefhvnas∆ hJmi`n ouj kaloiv. Tiv~ h[lpisen tovde;
 OiJ me;n ga;r aijdou`~ leiyavnw/ bracei` kratouvmenoi,
 diswvmatoi kai; divcrooi, citw`ne~ w{~ tine~,
 ejkto;~ pro;~ hJmw`n, e[ndoqen kakw`~ pepeikovtwn
40 < oi|~ kai; cavri~ tou` lanqavnein, wJ~ a[frona~, qevlein: 
 hJ ga;r provdhlo~ deiliva ceivrwn ajtimiva~ <, 
 oiJ d∆ oujde; lavqra dusmenei`~ ajll∆ ejkfanei`~ a[gan,
 ejruqriw`nte~ eij kakoi; dokoi`en eujtelei`~,
 wJ~ sarkolavtrai kai; Qeou` perivfrone~ safw`~,
45 Beelfegw;r sevbonte~, ouj to;n o[nta Despovthn.
  Pou` de; travpeza mustikhv; Kalw`~ dikazevtw.
 Pou` d∆ a[rto~ h] pou` cei`re~ ai} to; Pneu`m∆ ejfeivlkusan
 uJmw`n karhvnoi~; Qruvyate, kakoiv, kai; th;n cavrin.
 Lao;n d∆ ajfhvsw mevmyew~. Tiv ga;r xevnon tovde,
50 to;n o[nta toivwn prostatw`n toiau`q∆ aJmartavnein;
 Movgi~ ga;r a[n, hJgoumevnwn sofw`n, ei\en kaloiv.
 Plh;n ouj tavd∆ uJma`~, w\ tevkna, divdax∆ ejgwv pote
 < eij kai; crovnon bracu;n xevnhn nwvmhsa hJnivan <,
 perifronei`n didaskavlou novmou~ te kai; lovgou~.
55 Tau`t∆ h\n e[ti sqevno~ moi kai; pavsconti karterei`n:
 to; ga;r paqei`n wJ~ plei`sta tou` fevrein didavskalon.



 AD SE IPSUM 123

Questo volevo, ma fu avversa al bene l’invidia, che soffiò contro 
quel ch’era stato assai ben deciso. In primo luogo coloro ai quali è 
toccata la seconda carica gerarchica, i presbiteri, capi del popolo, 
sacro collegio, non si mostrarono a noi favorevoli. Chi se lo sarebbe 
aspettato? Alcuni, infatti, vinti da un piccolo avanzo di pudore, doppi 
nel corpo e nel colore come talune vesti, esteriormente erano dalla 
parte nostra, pur nutrendo nell’intimo una malvagia persuasione – e 
li ringrazio perché, da sciocchi, volevano restar nascosti: la viltà pa-
lese è infatti peggiore del disonore –; altri, invece, ostili in modo non 
nascosto, ma del tutto evidente, arrossivano se sembravano malvagi 
in misura modesta, in quanto adorano la carne e disprezzano aperta-
mente Dio, venerano Belfagor, non il vero Signore. 

Dov’è la mistica mensa? Giudichi rettamente. Dove il pane o 
dove le mani, che attrassero lo Spirito sui vostri capi? Tenete in spre-
gio, malvagi, persino la grazia! Eviterò il biasimo al popolo. Che c’è 
di strano, se chi ha tali guide si rende colpevole di tali cose? A fatica, 
infatti, sarebbero onesti, se fossero saggi coloro che li guidano. Ma 
io, o figli, non vi ho mai insegnato questo – anche se per breve tempo 
ho mosso le redini di altri –, a disprezzare disposizioni e precetti 
del maestro. Pur soffrendo, avevo ancora la forza di perseverare: la 
sofferenza, infatti, insegna a sopportare quanto più è possibile. 

35

40

45

50

55



124 GREGORII NAZIANZENI

CGDP LS Syr.

57 ’O d∆] o{d∆ DPS       59 lovgou] lovgw/ PS edd., «verbis» Leuv., deest in Syr.       63 povnoi, 
povnoi barei`~ S, «o labores labores molesti» Leuv.] spatium vacuum perhibent CGD, om. L, 
iJdrwvtwn te kai; povnwn o{lwn P, te kai; povnwn o{lwn edd., «o cose» Syr.       68 ejmpevpaigmai] 
ejmpevpegmai GD, ejmpevpaivgmai P, ejmpevpaime S       70 ejndakw;n] «sopportando» (i.e. 
ejnegkw;n) Syr.       72 dokw` edd.] dokw`n codd., «sembravo» Syr., «videbar» Leuv.       74 mevnh/] 
gevnh C, gevnh/ GD       tou`] to; S (cfr. Syr.: «il colore precedente di un corpo»)       provsqe] 
provsqi C, provsqen PL       81 oujk ejndivkoi~ tomai`~] «senza i giusti onori» (i.e. timai`~) 
Syr.       82 oi[moi, th;n mivan] «Ahimè, infamia» (i.e. ajtimivan) Syr.       83 kai;] deest in Syr.       
84 Tevmnousi d∆] tevmnousin L       mou] om. Leuv.       mevgan broto;n] «eximiam illam hu-
manitatem» Leuv.       

 ’O d∆ ejxevthxe kardivan mavlista th;n ejmhvn:
 e[k m∆ hjpavthsan oiJ sofoi; law`n ejpivskopoi,
 lovgou me;n o[nte~ ejn fivloi~ yhvfou te th`~ ejmh`~
60 wJ~ ajrrepou`~ te kai; fivlh~, ei[per tinov~, lovgw/,
 e[rgw/ d∆ o{pou neneukovte~, levgein tovd∆ oujk ejmovn,
 plh;n hjpathvqhn, w\ Tria;~ ejmoi; laloumevnh.
  ‘W bhvmat∆, w] liqasmavtwn povnoi, povnoi barei`~,
 ou}~ ejk neva~ ajskhvsew~ dihvnus∆ eij~ tovde.
65 “Olwle pivsti~ eij~ Qeovn, o[lwle d∆ ejk brotw`n.
 Pou` ti~ metasth`/ kai; tivnwn gevnhtai plhsivon;
 Eij tau`ta luvcnoi kai; to; fw`~, skovpei su; to; skovto~.
 Di;~ ejmpevpaigmai: tou`to kai; paqw;n ejpivstamai,
 ei[per ti kajmoi; tou` fronei`n mevtestin ejk Qeou`.
70 ∆All∆ ejndakw;n h[negka < tiv~ tovd∆ oi\den h] Qeov~; <,
 Qeou` to; crhstovn, eij qevmi~ fravsai, mimouvmeno~.
  Mhvt∆ ou\n ajkouvein mhvq∆ oJra`n o{lw~ dokw` movno~
 ta; pa`si dh`la kai; safh`, kovsmw/ prokeivmena
 wJ~ a]n to; crw`ma gou`n mevnh/ tou` provsqe swvmato~
75 h[dh pareimevnou te kai; pesovnto~ ajqlivw~.
 Eij tau`t∆ ajresta; tw`/ Lovgw/, didavxat∆, w\ sofoiv.
 ∆Emoi; ga;r oujk ajresta; kai; livan dokei` kakav.
 ∆Enteu`qen, w{sper teicivou rJagevnto~ h] rJovou,
 a{pa~ kakw`n eijserruvh xevnwn lovgwn sporeuv~,
80 w|n eijsi kai; nevai plavke~ kakw`~ gegrammevnai.
 Oi} to;n Qeovn mou to;n mevgan oujk ejndivkoi~ tomai`~
 tevmnousin, oi[moi, th;n mivan pavntwn uJperbolh;n
 a[nw tiqevnte~ kai; mevson kavtw te to; trivton.
 Tevmnousi d∆, wJ~ Qeovn mou, kai; Qeou` mevgan broto;n



 AD SE IPSUM 125

Ma soprattutto questo logorò il mio cuore: ad ingannarmi furono 
i saggi vescovi dei popoli, che a parole erano tra i sostenitori della 
Parola e della decisione nei miei confronti, che dicevano salda e gra-
dita più di ogni altra, ma dove di fatto tendessero questo non spetta a 
me dirlo; tuttavia sono stato ingannato, o Trinità da me proclamata. 

O altari, o tormenti di lapidazioni, tormenti profondi, che dall’a-
scesi giovanile ho sopportato fino ad ora! È morta la fede in Dio, è 
morta a causa dei mortali! Dove ci si potrà trasferire? E a chi avvi-
cinarsi? Se lampade e luce sono questo, considera tu le tenebre! Due 
volte sono stato ingannato: lo so anche per averlo sofferto, se anche 
a me da Dio è concesso un po’ di senno! Ma ho sopportato morden-
domi il labbro – chi lo sa, se non Dio? – imitando, se è lecito dirlo, 
la bontà di Dio. 

Sembro davvero essere il solo a non sentire e a non vedere af-
fatto cose a tutti chiare e manifeste, esposte al mondo, affinché del 
corpo di prima, ormai sfinito e miseramente caduto, resti almeno 
il colore! Se queste cose son gradite al Verbo, insegnatemelo, o sa-
pienti! A me, infatti, non sono gradite e sembrano molto funeste. 
Da qui, come se si fosse rotto un muro o avesse rotto gli argini un 
fiume, s’insinuò ogni seminatore di dottrine funeste ed estranee, 
tra le quali vi sono anche le nuove tavole incise con perfidia. Quel-
le dottrine fanno a pezzi, con tagli non leciti, il mio grande Dio, 
ahimè, ponendo in alto l’unico essere che sovrasta ogni cosa, uno 
nel mezzo e in basso il terzo. E, come il mio Dio, fanno a pezzi 
anche il grande uomo di Dio, considerandolo senza intelletto,  
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CGDP LS Syr.

86 dedoikovte~] dedoikovto~ Caill.       88 pareimevna] parhmevna C       89 kai; tiv~] non 
habet Syr., sed «una sorta di secondo giudaismo», i.e. ti~, perperam posuit in v. 90       93 
ejpeispesovnte~] ejpeipesovnte~ G, ejpispesovnte~ P       94 eij~] om. S Leuv.       96 ajsw`mai] 
a[swmai CGS, a[somai DP (o fort. ex w P) Bill. 3 Mor.       97 sic legitur in Leuv.: «Et quî 
non modestum in hominem id cadat?»       tiv~] «come» (i.e. pw`~) Syr.       tou`t∆] tau`t∆ P 
edd.       98 ti] ti~ Caill.       99 ejrw` d∆ o{mw~ lovgon] deest in Syr.      102 dokh`/~ Mor. Caill., 
dokh`~ L Bill. 3] dokh` W (-h`/ C) S       103 totus versus sic legitur in Leuv.: «etiam mentem 
infidam adversus vicinam domum attollito»       Pu`r geitonou`n kai; th`/ pevla~] pu`r gei`ton 
nou`n kai; th` pevla~ G, puvrgei to;n nou`n kai; th` (hJ supra th`) pevla~ P, pu`r geitonou`n kai; 
hJ pevla~ S, puvrgoi donou`ntai, hJ pevla~ Bill. 3 Mor., pu`r gei`ton ou\n, kai; th`/ pevla~ Caill.       
geitonou`n] «vicino» Syr.       a[piston oijkiva/] a[seisto~ oijkiva Bill. 3 Mor.       104 ajsfalhv~] 
ajsfalou`~ C, ajsfalw`~ (sed h`~ supra w`~) G      

85 a[noun tiqevnte~, wJ~ a[nou ∆Ada;m peptwkovto~   
 h] mh; teleivw~ tw`/ pavqei swqw` dedoikovte~:
 crh; ga;r to; devrma mou movnon tucei`n swthriva~, 
 ta; d∆ a[ll∆ a[tima tugcavnein Qew`/ pareimevna.  
   |Wn kai; tovd∆ ejstiv, deuvtero~ < oujk oi\d∆ o{qen kai; tiv~ <
90 ∆Ioudai>smo;~ cilivwn t∆ ejtw`n lhrhvmata,  
 eJllhnikh`~ ajmblwvmata mevqh~ te kai; plavnh~:
 oi} kai; to; kalo;n poivmnion, w{sper luvkoi barei`~,
 ejpeispesovnte~ nhlew`~ e[rhmon poimevno~
 klevptousin, aJrpavzousin eij~ povnon yuch`~ ejmh`~:
95 o{~, kaivper a[llou poimnivou bakthrivan labwvn,  
 o{mw~ ajsw`mai patrikw`n oJrw`n movgwn luvsin. 
 Pw`~ d∆ oujciv; Kai; tiv~ metrivw~ tou`t∆ a]n pavqoi fronw`n; 
 Ouj gavr ti dru`~ ti~ h] livqo~ movnon m∆ ejqrevyato.  
  Yeuvsth~ me;n ei[hn kai; kakov~, ejrw` d∆ o{mw~ lovgon.
100 Oujd∆ aujtov~, oi\da, th`~ novsou mevnei~ ejleuvqero~,
 oJ nu`n e[pofru~ toi`~ ejmoi`~ kakoi`~, w\ fivltate,
 ka]n ajsfalw`~ bebhkevnai kai; kairivw~ dokh`/~.
 Pu`r geitonou`n kai; th`/ pevla~ a[piston oijkiva/,
 kevdro~ tinavssetai: pivtu~ trovpon tivn∆ ajsfalhv~;
105 Povrrwqen ei\rge th;n mavchn eij mh; pevla~ poqei`~.
 Memnhvsetaiv ti~ tw`n ejmw`n touvtwn lovgwn potev,  
 o{t∆ oujde;n e[stai plei`on h] to; davknesqai mavthn.
 Plh;n nu`n ejmoi; perizevei polu;~ kluvdwn kakw`n.  
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come se Adamo fosse caduto senza intelletto, o temendo che con 
la Passione io sia salvato completamente! È necessario, infatti, che 
solo il mio involucro ottenga la salvezza e che il resto, trascurato 
da Dio, sia privo di onore. Tra quelle dottrine c’è anche questo, un 
secondo Giudaismo – non ne conosco l’origine né la natura – e i va-
niloqui sui mille anni, aborti dell’ebbrezza e dell’errore dei pagani: 
tali dottrine, come lupi violenti, avventatesi ferocemente sul buon 
gregge privo di pastore, lo depredano e razziano, recando tormento 
alla mia anima; ed io, pur avendo preso il bastone di un altro gregge, 
sono comunque amareggiato nell’assistere al vanificarsi delle fatiche 
paterne. Come non potrei? E chi, con un minimo di saggezza, po-
trebbe sopportare questo? Infatti non mi hanno allevato soltanto una 
quercia e un sasso! 

Che io sia pure falso e maligno, ciò nonostante parlerò lo stes-
so. Neanche tu, lo so, resti immune dalla malattia, tu che ora alzi il 
sopracciglio sui miei mali, o carissimo, anche se credi di avanzare 
in modo sicuro e opportuno. Il fuoco incombe ed è pericoloso per la 
casa vicina, il cedro è scosso: come può il pino restar saldo? Tieni 
lontana la battaglia, se non la vuoi vicina! 

Un giorno qualcuno si ricorderà di queste mie parole, quando 
non resterà nient’altro che tormentarsi invano. Ma ora intorno a me 
ribolle una grande tempesta di mali.
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CGDP LS Syr.

107 plei`on] plevon PS (sed ei` supra ev P)       108 om. P Leuv. Bill. 3 Mor.       109 Puroi`~] 
proi`~ GD, «a quale… prova… mi sottoporrai», i.e. peiravsei~ Syr.       112 Ta; kei`qi d∆] 
takei`sqai d∆ GD, kajkei`se d∆ P Caill. (kaj/kei`se Bill. 3 Mor.), ta; (tav p.c.) kei`q∆ S       113 
ti] ti~ P edd.       diplovh] diplo;n CG, diplou`n DP (sed diplovh P mg. gr)     

 Tiv cei`ron oi[sei~, Cristev mou; Puroi`~ de; tiv plevon;
110 Pavnta proquvmw~ devxomai, plh;n i{lao~ pevloi~.
 Mikrovn ti kai; parhvlqomen to; tou` bivou tracuv.
 Ta; kei`qi d∆ oi|a; Crhstav moi, ka]n h\/ livan kakav.
 Ouj gavr ti kajkei` diplovh: movnh ga;r aJplovth~.
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Cosa di peggio m’imporrai, Cristo mio? Perché mi provi ancora 
col fuoco? Accetterò ogni cosa di buon animo, purché tu sia beni-
gno. Ancora un po’ ed abbiamo superato le asperità della vita. Come 
saranno le cose di là? Per me buone, anche se fossero molto cattive, 
perché lì non c’è doppiezza: c’è, infatti, la sola semplicità.

110





COMMENTO
(CARM: II,1,30)





1-13
L’incipit a carattere gnomico costituisce il preludio ad una narrazione autobiografica 
(rispetto al generico brotoi`" del v. 1 si pone in spiccata evidenza ejgwv all’inizio del 
v. 3): in toni apologetici Gregorio inizia col rievocare i fatti di cui fu protagonista al 
tempo della sua permanenza a Costantinopoli in qualità di vescovo. In modo parti-
colare egli pone l’accento sulle fondamentali ripercussioni che, dopo il Concilio del 
381, ebbe il riconoscimento della piena divinità dello Spirito Santo, da lui sostenuta 
con assoluta fermezza (ben diversamente dalla cauta prudenza che su questo tema 
ebbe l’amico Basilio: cfr. Conte, Epistole, pp. 117 ss.). Da notare, in questi primi 
versi, soprattutto la scelta di anticipare in modo quasi incidentale, attraverso una 
forma di preterizione (costituita dal ‘lascerò che siano altri a parlare’ del v. 5), quello 
che sarà il tema centrale del carme, ovvero la lotta contro gli apollinaristi, negatori 
del principio della kevnwsi".
1 s. 
La geminatio incipitaria pollav, polla; introduce, nei modi propri dello stile tra-
gico (cfr. Aesch. Agam. 1080. 1125. 1156; Choeph. 246. 382. 653. 855; Eum. 254; 
Soph. Oed. Tyr. 629. 1403; Oed. Col. 1457. 1627; Eur. Med. 1021; Hipp. 525), una 
riflessione topica sulle molteplici vicissitudini che accompagnano l’uomo in tutto il 
corso della sua vita: cfr., in proposito, carm. I,2,3 v. 93, in cui si legge l’esortazio-
ne a fuggire tou` plavnou kovsmou ta;" strofav", mentre in carm. I,2,10 vv. 126-
130 Gregorio osserva: hJ de; [sc. ejmh; suvmphxi"] strofai`" me;n ejnqavde pleivstai" 
ajei; / donei`tʼ a[nw te kai; kavtw stroboumevnh, / mevsh ponhrw`n pragmavtwn kai; 
dexiw`n, / diʼ w|n purou`tai kai; dokimavzetʼ ajqliva, / wJ" cruso;" ejn a[nqraxi toi`" 
kaqartikoi`". Vd. inoltre carm. II,1,1 vv. 565 s.; II,1,11 vv. 333. 1944 s.; or. 16,3; 
epist. 178,5. Pure sotto il profilo contenutistico si nota il legame con la tragedia, ad 
esempio, con Aesch. Pers. 706-708, dove l’ombra di Dario definisce come tipica-
mente umane le sventure di quanti trascorrono una vita troppo lunga: …ajnqrwvpeia 
dʼ a[n toi phvmatʼ a]n tuvcoi brotoi`". / Polla; me;n ga;r ejk qalavssh", polla; dʼ 
ejk cevrsou kaka; / givgnetai qnhtoi`", oJ mavsswn bivoto" h]n taqh`/ provsw. È inoltre 
ravvisabile un’eco delle parole della xevnh Medea: h\ polla; polloi`" eijmi diavforo" 
brotw`n (Eur. Med. 579; sul tema di «Medea as Other» vd., in particolare, Women on 
the Edge. Four Plays by Euripides: Alcestis Medea Helen Iphigenia at Aulis. Trans-
lated and edited by R. Blondell - M.-K. Gamel - N. Sorkin Rabinowitz - B. Zweig, 
New York-London 1999, p. 154: «Euripides’ Medea… the barbarian, female, witch, 
and murderer of her own children, is the quintessential trasgressive outsider»). In 
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questo caso il Nazianzeno potrebbe alludere, attraverso il dotto richiamo, alla condi-
zione di xevno~ in cui si trovò a vivere negli anni costantinopolitani (vd. i vv. 3. 18. 
53 di II,1,30). Su Gregorio «étranger par excellence, étranger à ce monde» cfr. anche 
Gautier, Retraite, p. 223.
1 «H 
Singolare la scelta di dare inizio al carme con l’uso di una particella asseverativa che 
presuppone una riflessione antecedente, quasi la ripresa di un discorso mai interrotto 
(cfr. LSJ, s.v.; Denniston, pp. 289 ss.). Per esempi in Gregorio cfr. carm. I,2,2 v. 267; 
II,1,1 vv. 262. 347; II,1,14 v. 13; II,2,1 vv. 15. 273. Qui (vd. supra, nota ai vv. 1 s.), 
la particella potrebbe rimandare a Eur. Med. 579.
pollav, polla; 
Non infrequenti nell’opera del Nazianzeno, ancora una volta su modello tragico 
(cfr., ad esempio, Aesch. Pers. 780; Agam. 1295; Soph. Oed. Tyr. 1305; Oed. Col. 
658. 1514; Eur. Heracl. 919; vd. anche Plat. res. 615a), i giochi di parole costruiti 
con l’iterazione di poluv~: cfr. carm. II,1,11 vv. 17 s. ajkouvsatʼ, a[ndre", ajndro;"… 
/ …polla; mocqhvsanto" ejn pollai`" strofai`"; II,1,35 vv. 5-8; or. 16,4; epist. 
114,4; etc.
givgnetai 
Per quanto la forma givnetai (con la scomparsa per dissimilazione del -g- interno: 
cfr. A. Meillet, Lineamenti di storia della lingua greca, Torino 1976 [Aperçu d’une 
histoire de la langue grecque, Paris 1930], p. 372; vd. inoltre Kühner - Blass, I, p. 
284), tradita da GPS, rappresenti la norma nel greco tardoantico e rifletta piena-
mente l’usus scribendi di Gregorio (cfr. carm. I,2,3 v. 74; I,2,10 v. 179; II,1,11 vv. 
520. 809; or. 29,19. 21; 30,5; etc.), nel contesto di un passo chiaramente ispirato ai 
moduli della tragedia classica, la lezione givgnetai di CDL appare potior. Per forme 
simili in Gregorio cfr. carm. I,1,10 v. 5; I,1,35 v. 8; I,2,25 vv. 134. 369; I,2,34 v. 145.
makrw`/ crovnw/
La tradizione manoscritta presenta due lezioni parimenti accettabili quanto al senso: 
è da rilevare però che rispetto a bivw/, probabilmente prodottosi nel comune antenato 
di CGDP per errore di anticipazione (cfr. v. 2 bivon), la lezione crovnw/, trasmessa da 
LS, è da ritenersi potior poiché la iunctura makrw`/ crovnw/ ben rientra nell’usus scri-
bendi di Gregorio: cfr., ad esempio, carm. I,2,8 vv. 151. 177; I,2,10 v. 213; II,1,14 
v. 5; or. 4,118; 18,2; 31,25; epist. 218,8. Vd. inoltre carm. I,2,10 v. 719; II,1,11 
v. 1121; II,1,12 v. 827; epist. 55; 183,9. Per la variatio pollw/` crovnw/ cfr. invece 
carm. I,2,10 v. 163; or. 7,18; 43,18. Peraltro, il nesso makro;~ bivo~, pur presente in 
Gregorio, non vi assume mai la funzione di dativo temporale: cfr. carm. I,2,9A v. 64 
Makrov~ moi bivo~ ejstiv…; epitaph. 10,4 (= Anth. Pal. 8,89,4); or. 7,18. Da rilevare 
infine il genitivo esclamativo di carm. II,1,33 v. 3 Oi[moi makra`~ zwh`~…
brotoi`"
In linea con l’ispirazione del passo Gregorio sceglie di utilizzare il poetico brotov~, 
diffuso in Omero e nei tragici (cfr. LSJ, s.v.), dove ricorre spesso al plurale in ri-
flessioni a carattere gnomico per designare il genere umano (Aesch. Pers. 293. 706; 
Agam. 1332; Soph. Aiax 1418; Electr. 416; Eur. Orest. 340); per altre attestazioni 
del termine al plurale in Gregorio, oltre al v. 65 di II,1,30, cfr., ad esempio, carm. 
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I,1,7 v. 64; I,1,9 v. 87; I,2,9A v. 84; I,2,29 v. 51; I,2,32 vv. 3. 7. 88; II,1,1 v. 349. 
2 
Sembra che qui Gregorio alluda all’evangelico genhqhvtw to; qevlhmav sou (Matth. 
6,10). In filigrana si può cogliere anche il motivo della fiducia che l’uomo deve 
avere per il giusto ordine che Dio dà sempre agli eventi: la benefica provnoia è 
ricordata in carm. I,2,10 vv. 8 s. …kalw`~ ta; pavnta mhcanwmevnh / …kai; soi; 
boulomevnh ta; dexiav, mentre in I,2,34 v. 265 essa è definita …oijakismov", w|/ fe-
vrei to; pa`n Qeov". Vd., inoltre, carm. II,1,14 vv. 53 s.; or. 18,20. A chiarire i pri-
mi versi del testo contribuisce carm. II,1,89 vv. 38 s.; solo il pensiero d’essere un 
giorno liberato dagli affanni terreni può rendere questi tollerabili: «H povllʼ ajnev- 
tlhn ejn bivw/: tavdʼ e[lpomai. / Ei[ mʼ aujtovqen luvseia", oijstav moi tavde. Cfr. inol-
tre II,1,14 v. 59; II,1,16 vv. 63-65; II,1,17 v. 45; II,1,29 v. 10. 
tlhto;n 
L’aggettivo verbale tlhtov~ («patient, steadfast in suffering»: LSJ, s.v.; cfr. Hom. 
Il. 24,49 tlhto;n ga;r Moi`rai qumo;n qevsan ajnqrwvpoisin), nell’accezione passiva 
di ‘tollerabile’, è sempre accompagnato da negazione: cfr. Aesch. Prom. 1064 s.; 
Soph. Aiax 466; Eur. Alc. 887; Med. 797; Hipp. 846 (passo ripreso in Christ. pat. 
905). 875 (= Christ. pat. 715); Aristoph. Lys. 529; Apoll. Rh. 2,229. In questa sua 
unica attestazione, dunque, Gregorio lo utilizza con un valore più affine a quello 
del corrispondente tlhtevo~ («that must be endured»: LSJ, s.v.). Ben documentato 
invece, nelle opere del Nazianzeno, il sinonimo oijstov~ (LSJ, s.v.): cfr., ad esempio, 
carm. II,1,11 v. 418; II,1,89 v. 39. 
ken fevroi 
Nei modi della prosa letteraria atticistica, che ricalca molte caratteristiche del greco 
d’età classica, Gregorio utilizza l’ottativo potenziale accompagnato dalla particella 
ken, scomparso dall’uso tra il IV sec. a.C. e il I d.C. (sulla ‘desistematizzazio-
ne’ postclassica dell’ottativo cfr. T.V. Evans, The Last of the Optatives, ‘Classical 
Philology’ 98, 2003, 70-80, p. 71: «Of its two basic types, the potential optative 
appears to be lost relatively early in the Koine period, while the volitive optative… 
persists longest of all»; vd. inoltre Id., Verbal Syntax in the Greek Pentateuch: 
Natural Greek Usage and Hebrew Interference, Oxford 2001, pp. 175 ss.), per es-
primere un’eventualità che potrebbe verificarsi nel futuro: cfr., ad esempio, carm. 
I,2,1 v. 700; I,2,2 v. 337; I,2,31 vv. 40. 53; II,1,1 vv. 159. 242. 247. 509. Per l’u-
so dell’ottativo nell’opera gregoriana cfr. Rose de Lima Henry, The Late Greek 
Optative and its Use in the Writings of Gregory Nazianzen, Washington 1943, in 
particolare pp. 19 ss. 
bivon strevfwn Qeov" 
Cfr. carm. II,1,78 v.10 …oijakivzei kai; strevfei to; pa`n Qeov~; I,1,6 v.12 …o} strev- 
fei Qeov~. Il verbo strevfw, qui usato nel senso di ʻamministrareʼ, ʻreggereʼ, ʻgo-
vernareʼ (cfr. G. Bertram, strevfw…, ThWbNT VII, 1964, pp. 714-729), all’interno 
dell’opera del Nazianzeno ricorre spesso per indicare gli sconvolgimenti prodotti da 
una tempesta: cfr. carm. II,1,12 vv. 599. 793; or. 9,4 ejn mevsh/ zavlh/ strefovmenoi. 
Val la pena rilevare infine come l’espressione bivon strevfwn Qeov" consuoni con oJ 
qeo;~ strevfei to;n bivon attestato in schol. in Pind. Pyth. 2 165a (p. 59 Drachmann).



136 A SE STESSO (CARM. II,1,30)

3 ejn xevnh/ povlei
Gregorio allude con una certa frequenza alle difficoltà incontrate nella direzione 
della comunità nicena di Costantinopoli: nel tentativo di difendere l’ortodossia 
egli sentì la città ‘straniera’ come ‘estranea’ alla vera fede (xevno~ ha nel greco 
cristiano varie accezioni, tra cui quella utilizzata da Gregorio in riferimento alla 
teologia trinitaria degli ariani: or. 20,6 mhvte eij" trei`" h] xevna" kai; ajnomoivou" 
oujsiva" kai; ajperrhgmevna" diaireqevnta, kata; th;n ʼAreivou kalw`" ojnoma-
sqei`san manivan). Sul concetto di ‘straniero ed estraneo’ nel giudizio degli anti-
chi e sulla sua connotazione religiosa cfr. G. Stählin, xevno~…, ThWbNT V, 1954, 
1-36, pp. 4 ss. e 25 ss. Dell’ostilità incontrata a Costantinopoli e delle sue moti-
vazioni Gregorio fa menzione anche in or. 32,1: Eijmi; me;n poimh;n ojlivgo" kai; 
pevnh", kai; ou[pw toi`" a[lloi" ajrevskwn poimevsin: ou{tw ga;r eijpei`n mevtrion, 
ei[te di∆ eujdokivan kai; to;n ojrqo;n lovgon ei[te dia; mikroyucivan kai; e[rin, oujk 
oi\da tou`to:… Peiravsomai dʼ o{mw" eij" duvnamin mh; katakruvptein to; cav- 
risma, mhdʼ uJpo; to;n movdion tiqevnai to;n luvcnon, mhde; katacwnnuvein to; tav-
lanton a} pollavki" h[kousa parʼ uJmw`n th;n ajrgivan ojneidizovntwn, kai; dusce-
rainovntwn th`/ siwph`/, ajlla; lovgoi" ajlhqeiva" ejkpaideuvein uJma`~ kai; sunarmov- 
zein tw`/ Pneuvmati. Il motivo ritorna con una certa frequenza in altri contesti: in 
carm. II,1,8 v. 7, ad esempio, il poeta rammenta il ʻnutrimentoʼ che fornì, pur tra 
innumerevoli patimenti, allo xevno~… laov~, mentre in II,1,11 vv. 696-701 egli di-
chiara d’essere apparso a coloro che l’osteggiavano: …a[ndra to;n penevstaton, / 
rJiknovn, kavtw neuvonta kai; duseivmona, / gastro;" calinoi`", davkrusin tethkovta 
/ fovbw/ te tou` mevllonto", wJ" dʼ a[llwn kakoi`", / … / xevnon, planhvthn, gh`" 
skovtw/ kekrummevnon (cfr. Matth. 25,43 xevno" h[mhn kai; ouj sunhgavgetev me). Vd. 
inoltre carm. II,1,12 vv. 90-92; or. 38,6. Sulla relatività del concetto di ‘straniero’ 
cfr. carm. I,2,2 vv. 149-151; or. 6,6; 26,14; 33,11. 12. Sul duplice senso che può as-
sumere il termine xevno~ si basano i giochi di parole di I,2,30 v. 14 Xevnon seauto;n 
i[sqi, kai; tivma xevnou", e di I,2,34 v. 166 Filovxeno" dʼ o}" oi\den aujto;" w]n xevno". 
Per quanto concerne infine l’uso del termine con il valore di ‘eretico’, ‘estraneo’ 
alla vera fede, o ‘pagano’, oltre ai vv. 6 e 79 di II,1,30, cfr. carm. II,1,11 v. 1215 …
Cristou` xevnoi~; II,1,13 vv. 124 s. …quhla;~ / qevnte~ ejpi; xeivnoio purov~, xeivnw~ 
kai; o[lonto; II,1,16 vv. 26 s. …sofivh~ / xeivnh~ qʼ hJmetevrh~ te…; II,1,39 v. 49; 
or. 18,4; 33,15. Il nesso ejn xevnh/ povlei consuona con quanto afferma il Polinice 
euripideo, che, divenuto ‘straniero’ in patria, afferma: …ouj dikaivw~ ajpelaqei;~ 
xevnhn povlin / naivw… (Phoen. 369 s.). 
povlei pavqa"
La sequenza delle labiali rende solenne la chiusa del verso. Effetti simili in carm. 
II,1,1 vv. 91. 332. 576; II,1,11 vv. 55 s.; etc.
pavqa"
In Caill. (e di lì in PG) la lectio unanimemente tradita risulta alterata in pavla~, 
forse sulla base del nesso fqovnou pavla~ del v. 13. Il termine pavqh nell’accezione 
di «suggering, misfortune» (LSJ, s.v.; cfr. Pind. Pyth. 3,42. 97; Soph. Oed. Col. 7; 
Herodot. 3,40,4) è attestato in carm. II,1,71 v. 2, in cui il poeta, ammalato, lamenta: 
kaiv mou gelw`si th;n pavqhn i[sw~ tinev~. 
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4 Lovgw/ pesovnti
Questa espressione sembra possa essere intesa, ancor più che come un riferimento 
agli ariani che avevano «attaccato e temporaneamente ‘vinto’» il Figlio (così Cri-
mi in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 134 nota 2; cfr. inoltre Abrams Rebillard, 
Parrhesia, p. 277: «he… claims that he had been ‘an ally to the stumbling logos’ 
in the Arian-controlled Constantinople»), come una precisa allusione alla dottrina 
della kevnwsi~, che, in contrasto con l’eresia apollinarista (cui Gregorio farà poi 
esplicito riferimento ai vv. 84-86), afferma il principio della piena umanità del Cri-
sto, non rendendo così vana l’incarnazione (epist. 101,32 To; ga;r ajprovslhpton, 
ajqeravpeuton). Il passo in esame deve perciò essere interpretato come al «Verbo 
caduto» nella miseria della carne, ovvero, rimarcando la valenza fortemente ossi-
morica dell’espressione, ‘al Verbo che morì’ per l’umanità e nell’umanità (per il 
participio aoristo a indicare un’azione che si svolge in un momento preciso pur es-
sendo in realtà fuori dal tempo cfr. Kühner - Gerth, I, pp. 153 ss. e 197 ss.). Il prin-
cipio della kevnwsi~ (su cui cfr. Phil. 2,5-8) è descritto da Gregorio in carm. I,2,1 
vv. 144-150 con queste parole: [Cristo] …kenwvsa" / o}n klevo", oujravniov" te kai; 
a[tropo" oujranivoio / eijkwvn, ajndromevoi" te kai; ouj brotevoisi novmoisi, / semnoi`" 
ejn splavgcnoisin ajpeirogavmoio gunaiko;" / sarkwqeiv", w\ qavmbo" ajfaurotav-
toisin a[piston, / h\lqe Qeo;" qnhtov" te, fuvsei" duvo eij" e}n ajgeivra", / th;n me;n 
keuqomevnhn, th;n dʼ ajmfadivhn merovpessin; cfr. inoltre carm. I,1,9 vv. 49 s.; I,2,8 
vv. 107-109; II,1,13 vv. 31-36; or. 2,23; 17,12; 24,2; etc.; Plagnieux, p. 94; Špidlík, 
pp. 93 ss. Nel verbo pivptw si ha una allusione alla ‘caduta’ dell’uomo nel peccato 
originale, che fu causa di quella del Figlio nella condizione umana (cfr. Lampe, s.v. 
pivptw). In or. 2,23 Gregorio spiega che, sebbene Cristo fosse kreivttwn aJmartiva" 
kai; uJyhlovtero", assunse la carne dia; to;n ∆Ada;m to;n genovmenon uJpo; th;n aJmar-
tivan. Il motivo della ‘caduta’ per descrivere metaforicamente l’idea del peccato (cfr. 
I Cor. 10,12 oJ dokw`n eJstavnai blepevtw mh; pevsh/; Rom. 11,11. 22), cui si allude 
anche ai vv. 75 e 85, torna in carm. I,2,1 vv. 374-376. 680-683; I,2,2 vv. 366-368; 
I,2,3 v. 45; I,2,10 vv. 152. 193 s.; I,2,25 vv. 146 s.; or. 2,24; 7,19; 14,27; 28,12; epist. 
101,15; etc. 
suvmmacon glw`ssan fevrwn ejmhvn
Gregorio, che già Basilio (epist. 8,1) definisce to; tou` Cristou` stovma, rivendica 
spesso la funzione di lovgou sunhvgoro~ (carm. II,1,11 v. 608), ponendo la sua elo-
quenza, che di frequente designa metonimicamente con glw`ssa, al servizio della 
Parola divina (cfr. Špidlík, pp. 138 s.): così, ad esempio, in carm. II,1,11 vv. 673 
s., con un gioco di parole basato sulla polisemia del termine lovgo~, è scritto che 
Cristo si pose a difesa di colui che ne difese a sua volta i precetti: kaiv moi parev-
sth tou` lovgou sunhvgoro" / Cristo;" bohqw`n tw`/ sunhgovrw/ lovgwn; vd., inoltre, 
ancora II,1,11 vv. 1201 s. e 1852-1854 …w\ triav" mou, sou` prokhvdomai movnh": 
/ glw`ssan tivn∆ e{xei" eujmaqh` sunhvgoron, / eij d∆ ou\n ejleuqevran te kai; zhvlou 
plevwn; II,1,16 vv. 77 s. Ei[ pote sei`o lavqoito ejmo;n kevar, ei[te ti glw`ssa / prov-
sqe fevroi par∆ ejmoiv, Cristo;" ejmoi`o lavqoi; II,1,20 vv. 1 s. Ph`xovn me, Cristev: 
pw`" ejluvqh so;" lavtri"; / ÔUmnw/do;" ajrgei` glw`ssa…; or. 6,5; 36,5 (fqovno") th`/ 
glwvssh/ desmo;n ejpitivqhsin: ouj ga;r fevrei th;n Triavda lamprunomevnhn; 36,6. 
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In carm. II,2,5 vv. 265 s., infine, è espresso l’augurio: Cristo;n e[coi" ejpevwn hJghv-
tora kai; biovtoio / sw`n lovgon, o}" muvqwn proferevstatov" ejstin aJpavntwn. In 
contrasto con la ‘lingua’ del poeta, …ajdavmaston, ajeivlalon, h{ me tovsoisi / phv- 
masi tou` fqonerou` dw`ken ajei; palavmai" (carm. II,1,34B vv. 27 s.), strenuamente 
posta a difesa dell’ortodossia (in or. 5,39 Gregorio afferma: ou[te tou;" Neilwv/ou" 
kataravkta" ejpiscei`n mhcanhv ti"… ou[te hJliakh;n ajkti`na… ou[te cristianw`n 
glw`ssan pedh`sai), vi sono «le lingue empie e ostili a Dio» degli eretici (or. 42,3; 
in carm. II,1,12 v. 86 si parla di lavlwn… glwssw`n). Numerose sono le espressioni 
o gli aggettivi d’accezione negativa riferiti a glw`ssa, che ricorrono di frequente per 
designare coloro che si opposero a Gregorio e alla retta dottrina: cfr. carm. I,1,2 vv. 
3 s. …glwvssh" / marnamevnh" qeovthti, kakovfrono", aujtofovnoio; I,2,2 vv. 31 
s. …glw`ssa kakivsth / ijo;n ejcidnai`on pevmpous∆ ejpi; soi`si kaloi`si; II,1,11 vv. 
601 s.; II,1,34B vv. 55 s.; or. 21,12. 13 ajkolavstou glwvssh"; 23,4 tai`" ponhrai`" 
glwvssai"; 25,8 hJ ajntivcristo" glw`ssa e 12 glwvssa" blasfhvmou"; 33,3 glw`s-
sa ponhrav, ta; Cristianw`n sthliteuvousa; 36,4 hJ peritth; kai; ejpivfqono" au{th 
glw`tta; 41,16 glw`ssan dolivan. 
suvmmacon 
Si può forse ipotizzare nella scelta dell’aggettivo suvmmaco~ l’intento di richiamare 
in modo implicito la nuova alleanza di Dio, diaqhvkh, con il genere umano dopo il 
sacrificio di Cristo (cfr. Luc. 22,20; act. 3,25; Hebr. 9,15), mentre il vocabolo sum-
maciva, del tutto assente nel Nuovo Testamento, ricorre nell’Antico per designare 
l’alleanza che gli uomini stipulano con altri uomini (cfr. I Macc. 8,17; 15,17). Nelle 
orazioni Gregorio utilizza diaqhvkh, oltre che nel senso proprio di ‘alleanza’ (cfr. 
or. 2,61; 5,27; 14,27; 42,3), anche in quello, diffusosi nella Vulgata latina a partire 
da Hebr. 9,15-18, di ‘testamento’ (or. 21,3; 31,8; 43,75; vd. anche epist. 101,73). 
Per quanto riguarda suvmmaco~ nei testi sacri cfr. II Macc. 11,10; 12,36. Su sum-
maciva, intesa quale ʻaiutoʼ, ʻassistenzaʼ (Lampe, s.v.) cfr. Ps.-Clem. Rom. epist. 
Iac. 4,2 (GCS 42, p. 8,11 s.) povte sou th`~ xummaciva~ creivan e[cei oJ Cristov~; in 
Greg. Naz. carm. I,2,34 v. 233 si legge: ajpostolh;n dev, summacivan khruvgmato~. 
In Gregorio l’aggettivo suvmmaco~ si presenta in diversi contesti: in or. 21,7, per 
esempio, a proposito di Atanasio, si racconta che negli anni delle dispute teologiche 
oJ Lovgo" euJrivskei to;n eJautou` suvmmacon kai; to; Pneu`ma katalambavnei to;n 
uJpe;r aujtou` pneuvsonta; in or. 43,31 suvmmaco" si riferisce a Basilio, che, nella 
lotta contro l’eresia ariana, givnetai suvmmaco" ejqelonth;" kai; th`/ mhtri; fevrwn 
eJauto;n th`/ ejkklhsiva/ divdwsin; in carm. I,2,25 vv. 48 s. della mente è detto che …o}n 
suvmmacon / devdwken hJmi`n kata; paqw`n oJ Despovth". Nella grecità arcaica e clas-
sica mavcomai e i suoi corradicali sono usati per designare talora anche controversie 
verbali; Gregorio si rifà a questa accezione in riferimento a dispute dottrinali causate 
da eresie in carm. I,2,2 v. 311. Cfr., inoltre, or. 2,82 to;n prau÷n machth;n oJplivzei 
to; Pneu`ma; 25,3 th`~ Triavdo~ uJpevrmaco~ a[cri~ ai{mato~; 27,6. 
glw`ssan… ejmhvn
L’aggettivo possessivo, in posizione di rilievo per l’iperbato (significativa è la di-
sposizione speculare di ejgwv all’inizio del v. 3 e di ejmhvn alla fine del v. 4), sottolinea 
ulteriormente la componente autobiografica del carme.
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5 
Più che una dichiarazione di orgoglio – così intende Pellegrino, p. 14: «talora la co-
scienza della sua missione sembra arrivare all’orgoglio come quando… promette di 
lodare chiunque parlerà delle sue lotte (II,1,30, vv. 5-9)» – il primo emistichio del v. 
5, costruito con una sorta di praeteritio retorica (su cui Martin, p. 289), è da intender-
si quale espressione di finta modestia: Gregorio, in altri termini, finge di non voler 
narrare personalmente, affidandone ad altri il compito, le sofferenze che sostenne in 
difesa dell’ortodossia. Il passo può essere messo a confronto con carm. II,1,11 vv. 
211-213 …tajkei`se de; / a[lloi legovntwn, wJ" me;n ejn fovbw/ qeou` / ajnestravfhmen 
prw`ta ta; prw`t∆ eijdovte"; vd. inoltre or. 43,78 a[lloi" ma`llon hJmw`n prevpwn oJ lov-
go". Quali esempi di praeteritio cfr. or. 2,53; 14,29; 21,29; etc., nonché carm. I,2,10 
vv. 315. 629. 724; II,1,41 v. 57. In questo senso aijnevw deve essere interpretato più 
che nell’accezione di ‘lodare’, ‘approvare’ in quella di ‘lasciare’, ‘permettere’. Per 
la costruzione con il participio del verbo aijnevw, proprio nel significato di ‘acconsen-
tire’, cfr. Aesch. Pers. 643. Nelle orazioni del Nazianzeno il composto ejpainevw si 
presenta decisamente con maggior frequenza rispetto al corrispondente verbo sem-
plice: ejpainevw è attestato con il valore di ‘lodare’, in or. 2,48. 80; 4,75. 91; 5,25; 7,1. 
15; 14,34; etc. Il semplice aijnevw, nella medesima accezione del composto, ricorre 
invece quasi esclusivamente nei componimenti poetici: carm. I,1,6 v. 98; I,1,27 v. 
64; I,2,2 vv. 104. 353. 399; etc.; vd. anche or. 41,3, che ricalca psalm. 118,164; così 
pure or. 6,9 si riferisce a psalm. 73,21.
levgonta"… levgousi
Frequenti in Gregorio le figure di iterazione basate sulla ripresa delle varie voci del 
verbo levgw. Per simili poliptoti cfr., ad esempio, carm. I,2,24 vv. 206-208; II,1,68 
vv. 22 s. 32 s.; or. 22,9; 25,15; 29,10; epist. 48,4. 
Polloi; levgousi dev 
L’espressione polloi; levgousi si ritrova in carm. I,2,24 v. 264. 
6 xevnoi fivloi te pivstew" 
Il verso può essere messo in rapporto con carm. II,1,11 vv. 1137-1145, in cui Grego-
rio, rievocando i successi ottenuti a Costantinopoli con la sua predicazione, distin-
gue «il popolo dalla fede retta» da «coloro che sono estranei alla fede». Un’espres-
sione simile in carm. II,1,13 v. 67 pavnte", o{soi xei`noiv te kai; e{rkeo" hJmetevroio. 
Per la iunctura xevnoi - fivloi cfr. carm. II,1,11 vv. 373. 719; II,1,12 v. 46; or. 42,10. 
Sulle molteplici accezioni del termine xevno~ vd. supra, nota al v. 3 [ejn xevnh/ povlei]. 
Quanto al nesso fivloi… pivstew~, esso può accostarsi al Cristou` fivlo~ di carm. 
II,1,11 v. 55 e II,1,43 v. 16 o al Pneuvmato~ aijenavoio fivlou~ di II,1,1 v. 611. 
ejmoi; sebasmiva" 
Da notare anche in questo caso, come al v. 3, il rilievo assunto dal pronome perso-
nale. Per una analoga affermazione della componente autobiografica di un carme 
anche mediante l’uso del pronome di prima persona posto a inizio di verso (così 
anche più avanti, al v. 17) cfr. carm. II,1,11 vv. 79. 1038. 1336; II,1,14 v. 11; II,1,23 
vv. 17 s.; etc. L’espressione pivstew" ejmoi; sebasmiva" non è da intendersi nel senso 
di fidei mihi religiose colendae, secondo l’interpretazione di Caill. (p. 871), che 
attribuisce all’aggettivo sebasmiva" il valore del gerundivo: Gregorio in realtà, al-



140 A SE STESSO (CARM. II,1,30)

ludendo implicitamente alle eresie che furono causa di gravi scissioni in seno alla 
Chiesa, intende riferirsi all’unica fede che al cospetto di tutte le altre dottrine può ri-
tenersi ‘santa’. L’aggettivo tardo sebavsmio~, ʻdegno di venerazioneʼ (Lampe, s.v.), 
attestato sia a due sia a tre uscite (cfr. Vett. Val. 6,1,15 [p. 232,6 Pingree] sebasmiva/ 
qewriva/), ricorre con una certa frequenza nell’opera gregoriana, in cui è documenta-
to anche nella forma neutra sostantivata per designare la ʻspaventosa maestàʼ di Dio 
(cfr. or. 29,14 tw`/ Qew`/ parazeugnu;" to; sebavsmion, kai; to; uJpe;r pa`san oujsivan 
ei\nai kai; fuvsin). Per l’uso del termine cfr., ad esempio, carm. I,2,9B v. 47; I,2,10 
v. 805; I,2,28 v. 323; or. 2,93 (vd. or. 20,3); 4,121; 29,11 (ci si riferisce alla genera-
zione del Figlio dal Padre); 30,7; 31,12. 
7-11
È facile cogliere in questi versi un preciso riferimento al motivo della piena divinità 
dello Spirito Santo, quale sarà riconosciuta al Concilio di Costantinopoli del 381 e che 
Gregorio sostenne con forza e convinzione nell’ambito delle problematiche emerse 
nella sinodo di Alessandria del 362. Al 360 risale infatti la deposizione del vesco-
vo costantinopolitano Macedonio, che negò la natura divina dello Spirito, assimilato 
alle potenze angeliche (cfr. P. Meinhold, Pneumatomachoi, RE 41, 1951, coll. 1066-
1101; M. Simonetti, Macedonio (macedoniani), NDPAC II, coll. 2961-2962). Su tale 
questione è incentrata in particolare l’orazione 31, che chiude il gruppo dei cinque 
Discorsi teologici. In essa Gregorio afferma contro gli empi la necessità di sevbein 
Qeo;n to;n Patevra, Qeo;n to;n UiJovn, Qeo;n to; Pneùma to; a{gion, treì" ijdiovthta", 
qeovthta mivan, dovxh/, kai; timh̀/, kai; oujsiva/, kai; basileiva/ mh; merizomevnhn (§ 28). 
In virtù di tale principio è indispensabile parrhsiavzesqai th;n ajlhvqeian, «afferma-
re coraggiosamente la verità» (or. 21,34) senza vili e inutili timori. 
7 Oujde;n… ou{tw" ou[pote
L’allitterazione conferisce una solenne intensità all’andatura del verso. Frequenti in 
tragedia simili sequenze allitteranti: cfr., ad esempio, Eur. Alc. 332 oujk e[stin ou{tw~ 
ou[te patro;~ eujgenou`~.
o{lhn e[seise gh`n
Il verso riprende la formula classica con la quale si alludeva ai terremoti di cui si 
riteneva fosse causa la divinità (LSJ, s.v. seivw: «of earthquakes, which were at-
tributed to Poseidon»; Bauer, s.v.). L’espressione ritorna con una certa frequenza 
nei testi sacri in cui ha valore sia letterale sia metaforico, riferendosi spesso agli 
sconvolgimenti prodotti sulla terra dal manifestarsi del potere di Dio: cfr. iud. 5,4; 
Iob 9,6; Agg. 2,6; Hebr. 12,26. Su seivw e i composti per descrivere i terremoti e gli 
sconvolgimenti in conseguenza di vari eventi cfr. carm. I,1,9 vv. 60 s. wJ" ejfavnh (sc. 
Cristov"), gaivh de; kai; oujrano;" ajmfi; genevqlh/ / seiveto…; II,1,1 v. 322; II,1,11 v. 
684; II,1,13 v. 30; epitaph. 119,14 (= Anth. Pal. 8,4,2); or. 21,25; 26,15; 45,29. In or. 
43,30, non Cristo e la Trinità, ma l’eretico Ario to; polu; th`" ejkklhsiva" dievseise 
kai; dievfqeiren. Da rilevare, infine, come nel passo in esame l’iperbato o{lhn… 
gh`n produca l’effetto di amplificare l’immagine del terremoto causato dall’afferma-
zione dello Spirito.
8 Pneuvmato" parrhsiva
Nel contesto di un carme in cui, in aperta polemica con le dottrine eretiche, si affer-
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mano i principi del dogma trinitario, va posto in risalto l’uso peculiare di parrhsiva, 
vocabolo che ha conosciuto una significativa evoluzione semantica: cfr. H. Schlier, 
parrhsiva…, ThWbNT V, 1954, pp. 869-884; W.C. Van Unnik, The Christian’s 
Freedom of Speech in the New Testament, ‘Bullettin of the John Rylands Library’ 
44, 1962, 466-488, pp. 468 ss.; A. Momigliano, La libertà di parola nel mondo an-
tico, in: A. Momigliano, Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo 
antico, II, Roma 1980, 403-434, pp. 424 ss.; Miquel, coll. 260 ss.; Bartelink, p. 441; 
Rapp, pp. 267 ss.; V. Hack, Parresía: Semantizaciones en el Nuevo Testamento, 
‘Circe’ 11, 2007, pp. 153-161. Sulla connessione tra parrhsiva e libertà nel mondo 
antico si veda, in particolare, D.M. Carter, Citizen Attribute, Negative Right: a Con-
ceptual Difference between Ancient and Modern Ideas of Freedom of Speech, in: 
AA.VV., Free Speech in Classical Antiquity, Leiden 2004, pp. 197-220. Per Scarpat, 
p. 171, «il termine greco parrhsiva acquistò sfumature diverse e si caricò di nuovi 
valori senza perdere mai il valore etimologico di ʻlibertà di direʼ, ʻfacoltà di direʼ». 
La gamma di sfumature che il sostantivo ha assunto nei testi cristiani è documentata 
da molteplici esempi nell’opera gregoriana: infatti, oltre che nel significato proprio 
di ‘libertà di parola’ e in quello generico di ‘libertà’ (cfr. carm. II,1,11 v. 1617; 
II,1,12 vv. 243. 761; or. 18,27; 25,2; epist. 17,2; 41,2; 132,1; etc.), in alcuni contesti 
parrhsiva ricorre nel senso religioso di ‘confidenza’ in Dio, denotando così «il 
coraggio del giusto di stare davanti a Dio, quindi la fiducia che l’empio, l’ajsebhv~, 
non può avere» (Scarpat, p. 89) o anche la virtù del martire che possiede sia il «co-
raggio di parlare di fronte al giudice terreno» sia la «libertà di accesso a Dio» (ibid., 
p. 114): cfr., in proposito, Greg. Naz. carm. I,2,10 v. 998; II,1,70 vv. 6 s. Kalei`" m∆ 
ejkei`qen, oujk e[cw parrhsivan. / Sov" eijmi, Cristev, sw`son, wJ" aujto;" qevlei". Sul 
valore ‘spiritualeʼ assunto da parrhsiva in quest’ultimo passo cfr. Costa in Grego-
rio Nazianzeno, Poesie/2, p. 199 nota 4; invece Abrams Rebillard, Parrhesia, p. 276, 
intende qui il vocabolo parrhsiva in senso politico: «Gregory attributes his bani-
shment and subsequent lack of station and freedom to speak to the call of Christ… 
The parrhesia he has lost is that between himself and the laity». In realtà in II,1,70, 
diversamente da quanto sostenuto dalla studiosa, proprio il messaggio di supplica a 
Cristo indurrebbe a credere che la parrhsiva citata in questi versi sia da intendere 
nel quadro del rapporto dell’uomo con Dio: in altri termini il poeta, in vista del suo 
approdo alla vita ultraterrena cui Cristo lo chiama, invoca salvezza perché consape-
vole di non possedere ancora (cfr. oujk e[cw al v. 6) la parrhsiva. Cfr., inoltre, or. 
8,19. 22; 14,19; epist. 42,5; 44,5; 64,5; 78,5. Frequente in Gregorio anche l’accezio-
ne morale di ‘coraggio di parola’ e ‘franchezza di parola’, la dote del vero amico e 
del buon consigliere, un’accezione che si avvicina talora a quella del termine nouqe-
siva, implicando però anche l’idea di una ejxousiva tou` levgein posseduta dal giusto 
in virtù di Cristo: cfr. carm. I,2,10 vv. 159. 173. 319; I,2,25 vv. 185 (vd. Oberhaus, 
pp. 107 s. etc.). 224; or. 4,91; 7,11; 11,6; 17,8; epist. 11,2; 16,2; 146,2; 190,1; 206,1; 
etc. In alcuni casi, infine, parrhsiva è presente con tinte spregiative nel significato 
di ‘licenza’, spesso conseguenza dell’abuso della libertà di parola (cfr. Bartelink, p. 
445; Scarpat, pp. 54 ss.): carm. I,2,3 v. 64; I,2,10 v. 859; I,2,28 v. 275; II,1,41 v. 32; 
or. 4,120; 5,23. 40; 25,9; 27,7. Diversamente dagli esempi sopra citati, il contesto di 
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II,1,30 sembra suggerire l’uso del termine nell’accezione che esso aveva nel linguag-
gio politico della povli~ ateniese: al culmine della democrazia infatti solo chi godeva 
della piena cittadinanza aveva il diritto di ‘dire tutto’ (cfr. M. Radin, Freedom of 
Speech in Ancient Athens, ‘American Journal of Philology’ 48, 1927, pp. 215-230; 
Daniélou, p. 114; Schlier [citato supra], col. 881; Miquel, col. 261; Scarpat, pp. 34 
ss.). La parrhsiva Pneuvmato~, dunque, è da intendersi proprio come il diritto alla 
piena ‘libertà di parola’ che lo Spirito, «proclamato Dio a gran voce», ha finalmen-
te dimostrato di possedere in una ideale civitas trinitaria. A commento del passo 
gregoriano, Abrams Rebillard, Parrhesia, p. 277, interpreta il genitivo Pneuvmato~ 
come complemento di argomento piuttosto che di specificazione, sostenendo così 
la tesi secondo cui «parrhesia about the Spirit can be interpreted as Gregory’s own 
preaching, which is consistently marked by assertions of the full divinity of the Holy 
Spirit». Similmente Gautier, Témoignage, p. 70, ritiene che in questi versi Gregorio 
si vanti della ʻfranchezzaʼ con cui seppe proclamare la divinità dello Spirito. Per 
quanto sia innegabile che in questo contesto il poeta abbia rivendicato importan-
ti ʻaffermazioni teologicheʼ con inevitabili conseguenze politiche (Abrams Rebil-
lard, Parrhesia, p. 277), non può però trascurarsi, sotto il profilo lessicale, l’eco 
implicita, eppure evidente, di più antiche suggestioni: in altri termini, l’immagine 
proposta da Gregorio è chiaramente quella di uno Spirito Santo, riconosciuto come 
cittadino con pieni diritti della patria celeste, che gode in quanto tale della parrhsiva.
C’è probabilmente un’eco del valore ʻpoliticoʼ di parrhsiva anche in or. 43,68 e 69, 
nonché nel contesto del carm. II,1,14, in cui il Nazianzeno si contrappone ai vescovi 
suoi pari esercitando il diritto alla ʻespressione assertivaʼ per proclamare la divi-
na trissh; monav~ (Abrams Rebillard, Parrhesia, p. 275). Alla luce di tale valenza 
sottilmente ʻpoliticaʼ che assume il vocabolo parrhsiva nel carme II,1,30, è certo 
degno di nota, al v. 10 dello stesso, il sostantivo ajtimiva, con cui il poeta intende 
chiaramente esprimere, più che un semplice e generico ‘disonore’, le conseguen-
ze della scelta consapevole di porsi al servizio dello Spirito Santo: v’è dunque nel 
termine ajtimiva un implicito riferimento a quella privazione dei diritti politici, che 
comportava in sostanza la perdita del diritto di parrhsiva: cfr. D.M. MacDowell, 
The Law in Classical Athens, London 1978, pp. 73 ss.; C. Mossé, Il cittadino nella 
Grecia antica. A cura di R. Palmisciano, Roma 1998 [Le citoyen dans la Grèce an-
tique, Paris 1993], pp. 72 s. Sulla differenza tra la forma arcaica e classica di ajtimiva 
cfr. B. Manville, Solon’s Law of Stasis and Atimia in Archaic Athens, ‘Transactions 
of American Philological Association’ 110, 1980, pp. 213-221; vd., infine, E. Pod-
dighe, Lʼ ajtimiva nel diavgramma di Cirene. La definizione della cittadinanza tra 
morale e diritto alla fine del IV secolo a.C., ‘Aevum’ 75, 2001, pp. 37-55. Nella 
civitas Christiana voluta dai vescovi, nemici dell’ortodossia, è stata comminata al 
poeta, che in prima persona si è esposto per dar voce allo Spirito «che richiedeva 
l’uso della lingua» (carm. II,1,68 v. 48), l’ajtimiva, una privazione dei diritti che 
non può che essere paradossalmente kalhv. Su tutto ciò cfr. Conte, Libertà, pp. 1 ss. 
Vocaboli propri del linguaggio dell’Atene democratica, ricorrenti in particolar modo 
nelle orazioni, sono: ijsotimiva (or. 7,11; 14,23; 34,15; 40,18), ijsonomiva (or. 14,26) 
e ijsomoiriva (or. 15,6; 28,28; 40,8). Sul motivo della parrhsiva di Gesù, il cui par-
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lare ejn paroimivai~ si contrappone al levgein parrhsiva/ del giorno in cui verrà to; 
pneu`ma th`~ ajlhqeiva~ (Ioh. 16,13), cfr. Ioh. 16,25. Secondo act. 4,31, solo la pre-
senza dello Spirito Santo rende possibile la parrhsiva negli apostoli: kai; dehqevn-
twn aujtw`n ejsaleuvqh oJ tovpo" ejn w|/ h\san sunhgmevnoi, kai; ejplhvsqhsan a{pante" 
tou` aJgivou pneuvmato", kai; ejlavloun to;n lovgon tou` qeou` meta; parrhsiva". Sulla 
parrhsiva come «ejxousiva, authority» (Lampe, s.v.), attributo del Logos divino, vd. 
Clem. Al. paed. 1,11,97,3. La iunctura Pneuvmato" parrhsiva si ritrova invece in 
Greg. Nyss. Steph. (X,1, p. 98,12 s.) parrhsiva/ de; kai; dunavmei tou` Pneuvmato", 
tou;" ejcqrou;" th`" ajlhqeiva" ejpistomivzwn (sulla nozione di parrhsiva nell’opera 
del Nisseno, in cui è associata a concetti come ajpavqeia, ejleuqeriva e filiva, cfr. 
Daniélou, pp. 110 ss.); Ps.-Ioh.Chrys. in Psalm. 50 (PG 55,528) thlikauvthn par-
rhsivan e[cwn Pneuvmato" aJgivou (sull’uso di parrhsiva nel Crisostomo, con oltre 
cinquecento occorrenze, vd. Bartelink, pp. 441 ss.).
Qeou` bowmevnou
Il verbo boavw ricorre con una certa frequenza in Gregorio per esprimere l’idea 
del ʻproclamare a gran voceʼ la verità, soprattutto le verità di fede (cfr. E. Stauf-
fer, boavw, ThWbNT I, 1933, pp. 624-627): carm. I,2,25 v. 61 Eujqu;" bovhson tw`n 
maqhtw`n rJhvmata; II,1,11 v. 193 prosqeiv" te tajma; toi`" pavlai bowmevnoi"; 
II,1,12 v. 358 Bohvsom∆ ouj yeudh` mevn, oujc h{dista dev; II,1,14 vv. 35 s. ∆Emoi; Qeo;" 
suv, kai; triv ton bow`, Qeo;" / tou`t∆ e[sti…; or. 29,20 ÔW" ajmno;" a[fwno", ajlla; 
Lovgo" ejstiv, fwnh`/ bow`nto" ejn th`/ ejrhvmw/ katagellovmeno~; 38,2 ∆Egw; bohvsomai 
th`" hJmevra" th;n duvnamin. Un concetto simile trova spesso espressione nel verbo 
khruvssw, «make proclamation as a herald» (LSJ, s.v.), dunque ʻproclamare con 
voce possenteʼ, attributo indispensabile del buon araldo: cfr. carm. II,1,37 v. 3; or. 
29,17; 31,3; 34,2; etc. 
9 o} kai; prosavnth toi`" fivloi"
Il pronome si riferisce alle conseguenze del coraggio con cui Gregorio proclamò 
i principi del dogma: esso ha dunque come antecedenti l’affermazione della piena 
umanità del Cristo (v. 4) e quella della piena divinità dello Spirito (v. 8). In tal modo 
si riafferma con forza il tema delle avversità che è costretto ad affrontare colui che 
è osteggiato a causa della sua ‘sapienza’: ancora una volta è forse possibile cogliere 
un criptico riferimento alla figura di Medea, che fu, come Gregorio, bersaglio di 
fqovno~ per via della sua sofiva (cfr. Eur. Med. 292-305, col commento di D.L Page, 
Euripides. Medea, Oxford 1938, pp. 94 s.). Sul motivo degli ‘amici’ cui il poeta, 
difensore dell’ortodossia, è divenuto per invidia molesto cfr. carm. II,1,9 vv. 3-5; 
II,1,11 v. 1891 kevkmhka pa`si, kai; fivloi", misouvmeno"; II,1,18 vv. 5 s. Povqen 
fivloi moi dusmenei`", kaloi; kakoiv; / ”En eijsi pavnte" ejx i[sou drw`nte" kakw`"; 
II,1,22 v. 18 …fivloi t∆ a[fila fronevonte"; II,1,34B vv. 37-39; II,1,42 vv. 22-
24; epist. 90,3. Per quanto riguarda invece il concetto della vera ‘amicizia’, che ha 
come presupposto la parrhsiva e si contrappone alla falsità dell’adulatore, cfr. D. 
Konstan, Friendship, Frankness and Flattery, in: AA.VV., Friendship, Flattery, and 
Frankness of Speech. Studies on Friendship in the New Testament World. Edited by 
J.T. Fitzgerald, Leiden 1996, pp. 7-19; Id., Friendship in the Classical World, Cam-
bridge 1997, pp. 103 ss. L’aggettivo prosavnth~ torna in carm. I,2,1 vv. 468. 624; 



144 A SE STESSO (CARM. II,1,30)

I,2,25 v. 218; II,1,11 v. 1347 kaivtoi prosavnth~ toi`~ xevnoi~ ei[per ti~ w[n; etc. 
Sinonimo di prosavnth~ è da considerarsi in taluni casi il termine ejpivfqono~ (cfr. 
carm. II,1,11 v. 1660; II,1,34B v. 39). 
oi\dav me
Rispetto a oi[damen, trasmesso dai codici CGDPS, alla cui radice sta quasi certamen-
te un errore dovuto a scriptio continua, la lezione oi\dav me, tradita da L, è senza dub-
bio potior e pone ancora una volta in forte rilievo il pronome personale. Frequente 
in Gregorio, secondo modelli tragici (Aesch. Pers. 838; Prom. 504; Soph. Aiax 938; 
Electr. 400. 672; Eur. Alc. 874; Med. 94; etc.), l’uso dell’oi\da parentetico (cfr., al 
riguardo, Kühner - Gerth, II, pp. 351 s.), in genere accompagnato, nelle orazioni e 
nelle epistole, dagli avverbi eu\ e safw`~ (l’unica eccezione si trova in epist. 223,8 
Tau`ta, oi\da, oujk ejkei`na prosedokhvsamen): cfr. or. 5,42; 6,9; 7,16; epist. 44,6; 
45,4; 72,1; etc. Tale inciso non è perlopiù unito a forme avverbiali nei carmi: cfr., 
oltre a II,1,30 v. 100; I,2,27 v. 21; II,1,62 v. 6; II,1,75 v. 2; II,2,7 v. 205. La voce 
oi[damen, con l’estensione alla prima persona plurale del tema a vocalismo forte 
tipica dello ionico (ciò costituirà la norma a partire dalla koinhv: cfr. Chantraine, 
Morphologie, § 217), ricorre solo nei testi in prosa del Cappadoce (con un totale di 
4 occorrenze), dove non è mai documentata come inciso: cfr. or. 31,12; 42,3; epist. 
78,1; 235,2.
10 Mavkar
Anche in altri passi della sua opera poetica Gregorio utilizza nelle invocazioni, so-
prattutto in riferimento a Dio e a Cristo, l’aggettivo mavkar, tradizionale epiteto di 
divinità, in quanto contrapposte ai mortali (LSJ, s.v.): cfr. carm. I,1,36 v. 19; I,2,1 
vv. 64. 175. 319; I,2,15 v. 110; etc. La forma postomerica makavrio~, attestata esclu-
sivamente nelle orazioni e nelle epistole, ricorre in genere come attributo di uomini 
che condividono la divina beatitudine, soprattutto dopo la morte (Lampe, s.v.): cfr., 
ad esempio, or. 2,1. 107; 7,13; 8,22; 16,13; 27,8; epist. 32,7; 42,2. Frequente in Gre-
gorio l’interruzione improvvisa del discorso tramite apostrofi o invocazioni che han-
no lo scopo di produrre «liveliness and focusing of attention» (Ruether, pp. 74 s.). 
pleivsth cavri"
Cfr. Lucian. Tim. 36 ∆Alla; soi; mevn, ÔErmh`, kai; tw`/ Dii; pleivsth cavri" th`" ejpi-
meleiva"; Pall. v. Chrys. 19 (SC 341, p. 376) Cavri" pleivsth, pavter, th`/ ejndhmiva/ 
th`" sh`" filadelfiva"; Ioh. Philop. in Anim. 424b 31 (CAG, XV, p. 451,32) cavri" 
pleivsth toi`" ou{tw manteusamevnoi" tou` palaiou` th;n diavnoian.
kalh`" ajtimiva"
Il sostantivo ajtimiva, accostato ossimoricamente all’aggettivo kalhv, indica in modo 
implicito l’ingiusta privazione del diritto di parrhsiva subita da colui che ha avuto il 
coraggio di affermare le verità di fede (vd. supra, nota al v. 8 [Pneuvmato" parrh-
siva]). A Gregorio, xevno~ a Costantinopoli, non è concessa parrhsiva; egli è dunque 
un a[timo~. Tale valenza del termine, il cui significato va oltre il senso letterale (vd. 
in proposito Conte, Libertà, pp. 6 ss.), sembra possa cogliersi anche in altri contesti: 
cfr., oltre al v. 41 di carm. II,1,33 v. 21, in cui Gregorio apertamente dichiara che 
proprio i suoi confratelli, divenutigli ostili, sono coloro che bramano soltanto la sua 
ajtimiva; vd. inoltre or. 7,13; 18,5; 22,13; 34,10; 37,18; in or. 43,54, a proposito 
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del decreto di esilio contro Basilio di Cesarea, si legge: oiJ misou`nte" ejn krovtoi", 
ejn ajqumiva/ to; eujsebev", peri; to;n provqumon oJdoipovron hJmei`", ta\lla o{sa th`" 
kalh`" ajtimiva" pavnt∆ ajpeplhvrwto. Il senso della ‘bella atimia’ può essere chiarito 
ulteriormente alla luce di passi quali or. 26,12 in cui Gregorio, riferendosi all’uomo 
ajlhqw`" sofo;" kai; filovsofo" (§ 10), dichiara: ∆Oneidisqhvsetai; Tou`to kai; oJ 
Cristov": timhqhvsetai th`/ koinwniva/ tou` pavqou". Da rilevare, infine, come nel 
carm. I,2,25 v. 224 sia definita ‘bella’ la parrhsiva di Paolo. L’aggettivo kalov~ 
connota talora positivamente un vocabolo che in senso proprio ha un’accezione ne-
gativa. In carm. II,1,11 vv. 87-89, per esempio, Gregorio racconta che, appena nato, 
…eujqu;" givnomai ajllovtrio" / ajllotrivwsin th;n kalhvn. Tw`/ ga;r Qew`/ / parivstam∆ 
wJ" ajmnov" ti" h] movsco" fivlo", utilizzando termini che fanno spesso riferimento 
al male (cfr., in proposito, carm. I,2,8 v. 184; or. 14,27; 25,17). Vd. inoltre carm. 
II,1,11 v. 981 …th`" kalh`" aJmartiva"; or. 1,1 th;n kalh;n turannivda; 8,18 eujsebh` 
tina kai; kalh;n ajnaiscuntivan ajnaiscuntei`; 19,3  ̀W th`" kalh`" filoneikiva", h}
n ejme; nikh`sai filoneikou`sin; 43,14 th`" kalh`" peri; th;n paivdeusin ajplhstiva".
11
Il passo può essere messo in rapporto con I Petr. 2,19 s., in cui, a proposito dei tor-
menti subiti senza avere colpa alcuna, si legge: tou`to ga;r cavri" eij dia; suneivdhsin 
qeou` uJpofevrei ti" luvpa" pavscwn ajdivkw". Poi`on ga;r klevo" eij aJmartavnonte" 
kai; kolafizovmenoi uJpomenei`te; 
eujkleevsteron 
Il vocabolo, di ascendenza omerica, suggerisce l’idea di un preciso richiamo al 
klevo~ degli eroi antichi ai quali, però, era del tutto estranea l’ajtimiva: la condan-
na all’atimia può divenire klevo~ se comminata da coloro che avversano l’ortodos-
sia (vd. Conte, Libertà, p. 12). Per l’uso dell’aggettivo eujklehv~ in Gregorio cfr. 
carm. I,2,8 v. 218; I,2,10 v. 743; I,2,25 v. 130; II,1,11 vv. 1845 s. …Toujmo;n ou{tw" 
eujkleev". / ‘An mevcri" hJmw`n sth`te, tou`t∆ ajtimiva; or. 7,14 (citazione di sap. 3,15). 
Diversamente dall’aggettivo, con cui si allude alla gloria spirituale, il sostantivo cor-
rispondente (eu[kleia, eujkleivh) designa in genere la gloria terrena (un’eccezione si 
trova in carm. I,2,1 v. 332): cfr. carm. I,2,1 v. 718; I,2,2 v. 47 (sul senso di eu[kleia: 
vd. Zehles - Zamora, p. 55); II,1,11 v. 1623; II,1,12 v. 128; etc.
a]n pavqoi
Per il frequente uso dell’ottativo potenziale accompagnato dalla particella a[n (vd. 
supra, nota al v. 2 [ken fevroi]) cfr., oltre al v. 97 di II,1,30, carm. II,1,11 v. 641; 
II,1,12 v. 113 Tiv a]n pavqoi ti" suzugei;" saqrw`/ fivlw/; or. 32,26; epist. 9,4. 
12 s.
Il poeta si accinge a rievocare i fatti che ebbero luogo al suo ritorno a Nazianzo dopo 
il tormentato triennio costantinopolitano. Fa la sua comparsa lo fqovno~, grande pro-
tagonista dell’opera gregoriana, in cui assume i connotati di una forza ostile e de-
moniaca (spesso personificata: vd., per esempio, epitaph. 6,6 s. [= Anth. Pal. 8,85bis, 
2 s.]; 11,3 s. [= 90,3 s.], e che ricorre per 146 volte. In alcuni casi l’invidia si incarna 
in coloro che in qualche modo contrastano i desideri di Gregorio (in or. 43,25 egli è 
costretto a separarsi dall’amico Basilio per rimanere a Nazianzo con il padre cui si 
riferisce la frase ouj su;n ajllhvloi" me;n e[ti – ouj ga;r ajfh`ken oJ fqovno") o rappre-
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senta la personificazione di ciò che si oppone al bene: cfr. II,1,30 vv. 32 s. In carm. 
II,1,11 v. 335 si legge che ∆Aei; kolouvei ta;" ejpavrsei" oJ fqovno", reminiscenza 
dello fqovno" qew`n erodoteo (7,10e: Filevei ga;r oJ qeo;" ta; uJperevconta pavnta 
kolouvein; sul tema vd. Erodoto, Le Storie. Libro I. La Lidia e la Persia. Testo e com-
mento a cura di D. Asheri. Traduzione di V. Antelami, Milano 1988, pp. XLVI ss.; 
J.D. Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars, Chapel Hill-London 
2003, pp. 147 ss.); cfr., inoltre, carm. I,2,10 vv. 703-706; II,1,1 vv. 475 s.; II,1,11 
vv. 1506 s.; II,1,13 vv. 159 s.; II,1,15 vv. 46-48; etc. Spesso il poeta identifica l’in-
vidia con il Nemico per antonomasia, designato pertanto come fqonerov~ (I,2,2 v. 
258; I,2,38 v. 5; II,1,15 v. 16; etc.; in carm. II,1,63 v. 4, riferendosi alla tentazione 
che condusse l’uomo al peccato originale, Gregorio scrive: Oi[moi fqonei`sqai d∆ 
oJ fqovno" pevpeikev me) oppure bavskano~ (I,1,27 v. 8; I,2,2 v. 377; I,2,14 v. 118; 
II,1,11 v. 738; etc.), su cui cfr. G.J.M. Bartelink, Bavskano~, désignation de Satan et 
des démons chez les auteurs chrétiens, ‘Orientalia Christiana Periodica’ 49, 1983, 
390-406, pp. 402 s. Ricorrente è anche il motivo dello fqovno" quale movente delle 
azioni degli avversari del Nazianzeno e dell’ortodossia (cfr. carm. II,1,8 vv. 1 s.; 
II,1,12 vv. 96 s. 136 s.; II,1,14 vv. 7 s.). Talvolta, infine, l’invidia appare come la 
matrice di ogni male che opprime il genere umano: or. 36,4. 5. Per tutte queste ragio-
ni, dunque, Gregorio non può esimersi dal mocqei`n toi`~ fqovnou palaivsmasi (cfr. 
II,1,9 v. 7). Sulle differenti sfumature di significato che possono assumere in greco i 
sinonimi fqovno" e baskaniva vd. Nikolau, pp. 19 s. (sull’uso di zh`lo~, cfr. ibid., pp. 
20 s.). Per ciò che concerne, invece, il tema del rapporto tra il demonio e l’invidia vd. 
ibid., pp. 48 e 53 ss. Cfr., inoltre, M. Ludlow, Demons, Evil, and Liminality in Cap-
padocian Theology, ‘Journal of Early Christian Studies’ 20, 2012, 179-211, pp. 196 
s. Vd., infine, Limberis, Envy, pp. 163 ss.; Conte, Peccati capitali, pp. 141 ss. Per 
quanto riguarda l’espressione fravsw… / wJ" a]n mavqwsin… è da notare che l’asso-
ciazione dei verbi fravzw e manqavnw ricorre con una certa frequenza in tragedia: cfr. 
Aesch. Choeph. 113 aujth; su; tau`ta manqavnous∆ h[dh fravsai; Soph. Electr. 565 h] 
∆gw; fravsw; keivnh" ga;r ouj qevmi" maqei`n; Phil. 332 …fravsh/" moi mh; pevra, pri;n 
a]n mavqw; 559 s. Molto spesso Gregorio sceglie di introdurre la proposizione finale 
con wJ~ a[n o ken, utilizzando un costrutto che risale a modelli classici: cfr. Goodwin, 
§§ 325 s.; Kühner - Gerth, II, pp. 385 s. Vd. II,1,30 v. 74, ed anche carm. I,2,1 vv. 
17 s. 26. 66 s. 125 s. 142. 722 s.; etc. 
12 ’A d∆ ejnqavd∆ eu|ron ouj dokw`n
L’avverbio ejnqavde si riferisce a Nazianzo, dove Gregorio, tornato da Costantinopoli 
(381), si prese cura della cattedra episcopale rimasta vacante dalla morte di Gregorio 
il Vecchio (374) sino alla nomina di Eulalio nel 383. Proprio in questi anni il Na-
zianzeno affrontò l’eresia apollinarista, componendo le tre Lettere teologiche (epist. 
101. 102. 202).
ouj dokw`n 
Gregorio esprime talora con il verbo dokevw preceduto da negazione la difficoltà 
in cui viene a trovarsi colui che è sorpreso da una situazione del tutto inaspettata: 
cfr. carm. I,2,25 vv. 158 s. Kai; tw`n kakw`n to; dh`lon ajsfalevsteron: / to; d∆ ouj 
dokou` si prospesovn, lumaivnetai; II,1,11 vv. 1024-1027 …devo" dev moi, / mhv pou 
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to; deino;n kai; calavzh" e[gkuon / nevfo" sunwsqe;n ejk biaivou pneuvmato" / toi`" ouj 
dokou`si th;n cavlazan ejkcevh/. 
aujto;" fravsw fivloi"
L’espressione si contrappone ad a[llou" levgonta" aijnevsw (v. 5): il poeta dichiara 
a questo punto di voler riferire personalmente le difficoltà incontrate a Nazianzo 
dopo aver affidato ad altri il racconto delle sofferenze patite a Costantinopoli, ejn 
xevnh/ povlei. Il verbo fravzw, attestato a partire da Omero nel significato di «point 
out, show» (LSJ, s.v.), è usato in Gregorio soprattutto con il valore postomerico di 
‘spiegare’, ‘riferire’, documentato anche nei testi sacri (Iob 6,24; Matth. 15,15): cfr. 
carm. II,1,12 vv. 263 s. …wJ" dev t∆ ajlhqe;" e[cei, / fronei`n t∆ a[meinon, suntov- 
mw" ejgw; fravsw. Sulle attestazioni del verbo nei carmi autobiografici cfr., inoltre, 
Abrams Rebillard, Prosopopoeia, p. 125: «The verb fravzein… connotes speaking 
with knowledge and rational consideration, but also within human limitations: hum-
ble yet rational speech». Il termine fivlo" appare usato con un significato diverso 
rispetto a quello del v. 9: sembra infatti riferirsi, senza ombra di ironia, ai veri ami-
ci del poeta. Per il nesso allitterante fravsw fivloi" cfr. Eur. Iph. Taur. 761 lovgw/ 
fravsw soi pavnt∆ ajpaggei`lai fivloi"; Eur. (?) Rhes. 86 …nevon ti pra`gm∆ e[cwn 
fivloi" fravsai.
13 wJ" a]n mavqwsin… fevrein
L’idea dell’‘imparare a sopportare’ le difficoltà attraverso l’esperienza vissuta da 
altri ritorna in or. 18,28 tw`n ajsqenestevrwn ejn ejkeivnoi" manqanovntwn to; karte-
rei`n, ajlla; mh; ejkkakei`n toi`" pavqesin. L’espressione manqavnein fevrein è usata 
invece in un contesto del tutto diverso in carm. II,1,34A vv. 11 s., in cui Grego-
rio, a proposito del silenzio quaresimale, rammenta: ceivlesi qh`ka quvretra. To; d∆ 
ai[tion, w{" ke mavqoimi / muvqw/ mevtra fevrein, panto;" ejpikratevwn. 
eujkovlw" fevrein 
Il nesso, variatio del più frequente rJa/divw~ fevrein (Eur. Andr. 744; Greg. Naz. 
or. 43,5 pavnta rJa/divw" oi[sonte" ejx w|n stefanoi` Cristo;" tou;" th;n ejkeivnou 
mimhsamevnou" uJpe;r hJmw`n a[qlhsin), si ritrova in carm. I,2,25 v. 496; II,1,14 vv. 
56 s. Cfr. inoltre Aristot. eth. Nic. 1100b 31; Plut. praec. ger. reip. 3 (799f). In 
ambito cristiano la iunctura viene utilizzata molto frequentemente da Giovanni Cri-
sostomo. Propriamente l’aggettivo eu[kolo~ (e l’avverbio che ne deriva) è usato con 
il valore di «easily satisfied, contented, good-natured» (da cui eujkovlw" con il signi-
ficato di «calmly», LSJ, s.v.), valore che può talora assumere connotazioni negative: 
cfr., in proposito, carm. II,1,11 v. 1211; or. 4,75; 5,4; 27,4; 40,14. Per l’uso della 
forma avverbiale vd., ad esempio, carm. I,2,10 v. 493; II,1,11 v. 122; II,1,39 v. 2; 
II,1,86 v. 2; or. 2,11; 42,21; epist. 96,2; 206,11. 
fqovnou pavla"
In diversi contesti Gregorio ricorda di essere divenuto bersaglio d’invidia per aver 
occupato il seggio episcopale di Costantinopoli: proprio l’invidia nutrita dagli al-
tri vescovi sarebbe stata infatti all’origine del suo allontanamento dalla capitale. In 
carm. II,1,10 vv. 7-9, ad esempio, con parole di profonda mestizia il poeta commen-
ta il suo allontanamento dai ʻsacri figliʼ di Costantinopoli: …oi|av m∆ e[orgen / oJ fqov-
no", wJ" iJerw`n th`le bavlen tekevwn / dhro;n ajeqleuvsanta…, e così pure, in carm. 
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II,1,11 vv. 1506-1508, egli individua quale principio d’ogni suo male e fonte d’invi-
dia l’assunzione del potere: ∆All∆ ouj ga;r hJsuvcazen oJ fqoreu;" fqovno", / w|/ pavnq∆ 
aJlivsket∆, h] fanerw`" h] laqrivw": / ajrch;n kakw`n moi to; kratei`n ejpeisavgei. 
In modo ancor più esplicito, in carm. II,1,12 vv. 136-145, il Cappadoce adotta un 
beffardo tono accusatorio nei confronti dei vescovi lacerati dall’invidia, che, traendo 
vantaggio dalla sua infermità, riuscirono ad allontanarlo dal prestigioso seggio co-
stantinopolitano: ∆All∆ oiJ kaloiv te kajgaqoi; sumpoivmene" / fqovnw/ rJagevnte"… / 
… / kai; th;n ejmh;n labovnte" e[kgonon povnwn / ajrrwstivan !,… / … / tov te qrovnou 
tosouvtou mh; stevrgein kravto" / kovsmou rJagevnto", ejn mavch" metaicmivw/ – / 
tau`t∆ ou\n labovnte" su;n rJoph`/ tou` daivmono" / prouvpemyan e[nqen ajsmevnw" oiJ 
fivltatoi. Cfr., inoltre, carm. II,1,7 vv. 1-3; II,1,14 vv. 7 s. 32; II,1,15 vv. 15 s. Che 
sia impossibile spegnere del tutto l’invidia è quanto il poeta dichiara espressamente 
in carm. II,1,40 vv. 6 Pa`si qanou`si kai; fqovno" sunqavptetai e 9 s. ∆Egw; de; kai; 
tevqnhka, kai; baskaivnomai. / ÔO pavnt∆ ajnatla;" ejn bivw/ palaivsmata. Sul tema 
cfr. Nikolau, pp. 70 ss. La iunctura fqovnou pavla" ritorna al singolare in carm. 
I,2,24 vv. 293 s.; or. 43,63 (in or. 43,37 Gregorio ricorda che Basilio fu eletto vesco-
vo di Cesarea oujde; a[neu baskaniva~ kai; pavlh~). Da rilevare, inoltre, la variatio, 
con pavlaisma anziché pavlh, in carm. I,2,28 v. 98; II,1,9 v. 7 (cfr. anche epist. 
222,3; carm. I,1,4 v. 54; I,1,8 v. 112). Nel passo in oggetto sembra che Gregorio 
utilizzi pavlh, più che nel senso proprio di «wrestling, fight» (LSJ, s.v.), nell’ac-
cezione di pavlaisma («trick»: LSJ, s.v.; cfr. Aristoph. Ran. 689), spesso riferito 
ai ‘raggiri’ dell’Invidioso (vd. supra; cfr., inoltre, Ioh. Chrys. proph. obscurit. 2,7 
[PG 56,186]). Il termine pavlh, attestato in senso figurato già nel Nuovo Testamento 
(cfr. Eph. 6,12), in Gregorio è usato talvolta per descrivere metaforicamente la lotta 
che è necessario condurre per contrastare il peso della carne (cfr. carm. I,2,3 v. 17; 
or. 2,17; 14,7; epist. 32,2); in alcuni contesti il sostantivo designa anche la contesa 
che il giusto sostiene in difesa della vera fede (carm. I,2,10 v. 697; in or. 43,71, 
nell’esaltare il valore di Basilio, Gregorio rammenta th;n pavlhn, h}n oujk ejpavlaise 
pro;" Qeovn, ajll∆ uJpe;r Qeou`, ta; tw`n aiJretikw`n katabavllousan); più spesso, in-
fine, esso definisce la lotta dell’uomo contro l’Avversario, designato appunto come 
ajntivpalo~ (carm. I,2,14 v. 58; I,2,15 v. 58; II,1,21 v. 6; etc.): cfr. carm. I,2,10 v. 
768; I,2,25 v. 421; I,2,33 v. 64; I,2,34 v. 202; etc. Da notare, infine, il gioco di parole 
che si instaura tra pavla" (v. 13) e pavlai (v. 14), basato sull’accostamento di termini 
simili nel suono, ma del tutto differenti sotto il profilo etimologico. Tale genere di 
paronomasia ricorre con frequenza nell’opera gregoriana: cfr. Guignet, Grégoire, 
pp. 96 ss., e relativi esempi. 
14-31
L’esposizione è improvvisamente interrotta dalla ripresa di un precetto biblico (Luc. 
4,24 oujdei;" profhvth" dektov" ejstin ejn th`/ patrivdi aujtou`; e più ancora Matth. 
13,57 Oujk e[stin profhvth" a[timo" eij mh; ejn th`/ patrivdi kai; ejn th`/ oijkiva/ aujtou`) 
che compendia in sé il senso dell’esperienza vissuta da Gregorio, la quale a sua volta 
assume carattere paradigmatico, con l’uso di exempla biblici che divengono «sostan-
za… della sua autobiografia» (così Crimi in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 30). 
Il riferimento all’attività pastorale del padre che seppe condurre in salvo, sull’‘arca’
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della retta dottrina, la diocesi nazianzena, preda delle eresie, serve a giustificare la 
scelta, compiuta dal Cappadoce, da tempo prostrato dalla luvsi~ tou` swvmato~ (cfr. 
carm. II,1,68 v. 53), di affidare a un valente ‘nocchiero’ l’arduo compito di guidare 
Nazianzo lontano dall’‘abisso’ eretico.
14 Qeou`… lovgo"
Con questa espressione Gregorio intende riferirsi, piuttosto che al comandamento 
divino (come in carm. II,1,11 v. 1113 …qei`o" d∆ au\qi" h[strapten lovgo"; or. 32,4 
hJ oijkoumevnh pa`sa kai; gevno" a{pan ajnqrwvpwn, o{son oJ qei`o" lovgo" ejpevdramen), 
alle parole che Gesù pronunciò a proposito della diffidenza dei Nazareni nei suoi 
confronti: cfr. Luc. 4,24; Matth. 13,57, citati alla nota precedente. L’epanadiplosi 
(Qeou`… Qeou`) suggella la sacralità del termine lovgo~.
pavlai 
L’avverbio è posto in opposizione rispetto al nu`n del v. 17 che, dopo la breve paren-
tesi, rifocalizza l’attenzione del lettore sull’esperienza personale del poeta (da notare 
in proposito anche il pronome ejgwv del v. 17). Il passo può essere messo in rap-
porto inoltre con Hebr. 1,1 s. Polumerw`" kai; polutrovpw" pavlai oJ qeo;" lalhv-
sa" toi`" patravsin ejn toi`" profhvtai" ejp∆ ejscavtou tw`n hJmerw`n touvtwn ejlav- 
lhsen hJmi`n ejn uiJw`/…
kavllisto" wJ" Qeou`
Per un costrutto analogo cfr. Hom. Il. 18,518 kalw; kai; megavlw… w{" te qewv per; 
Greg. Naz. carm. I,2,2 vv. 217 s. ∆Alla; Qeou` me;n a{marte, se; de; broto;n ou[lia 
saivnei / wJ" brotovn…; I,2,12 v. 5 Oi\da me;n wJ" qeovqen su; Qeou` klevo"…; I,2,28 
v. 162 dw`ron dayilev", wJ" Qeou`, kai; a[fqonon; or. 34,12 tiv me poiei`", «nao;n» 
o[nta «tou` Pneuvmato"» wJ" «Qeou`», katoikhthvrion ktivsmato"; Il lovgo~… 
kavllisto" wJ" Qeou` richiama espressioni quali novmo" qei`o" kai; kavllista e[cwn 
di or. 2,18.
15 s. tivmion… / …a[timon
Frequente in Gregorio l’antitesi costruita mediante l’aggiunta di prefissi (cfr. Gui-
gnet, Grégoire, p. 102): vd., ad esempio, carm. I,1,9 vv. 31 s.; or. 4,27; 8,1. 10; 15,6. 
15 profhvthn tivmion
Il nesso è documentato in alcuni passi dell’opera di Cirillo di Alessandria: cfr. in Is. 
3,4 (PG 70,768A) to;n para; tw`/ Qew`/ tivmion dhlonovti to;n profhvthn; in Luc. 5,46 
(PG 72,717C). Sulla figura dei profeti descritti come mevsoi Cristou` kai; novmou 
(or. 2,23) cfr. or. 15,5 Fivloi dev, profh`tai kai; patriavrcai, par∆ w|n hJmi`n kai; 
oJ tuvpo" th`" eujsebeiva"; 41,11 oiJ de; [sc. i profeti] kai; to; mevllon proevgnwsan 
tupouvmenoi tw`/ Pneuvmati to; hJgemoniko;n kai; wJ" parou`si sunovnte" toi`" ejso-
mevnoi". Quale sinonimo di profhvth~ Gregorio utilizza in 6 occorrenze il termine, 
di ascendenza omerica (Il. 16,235), uJpofhvth~: cfr. carm. I,1,9 v. 19; I,2,1 v. 300; 
II,1,13 v. 99; II,2,7 v. 113; epitaph. 55,3 (= Anth. Pal. 8,12,3); or. 4,115. In diversi 
contesti il poeta, celebrando la sua rinuncia alla cattedra episcopale di Costantinopo-
li per il bene della Chiesa, assimilò se stesso al profeta Giona che, nell’imminenza 
d’un naufragio, accettò di sacrificarsi per il bene degli altri, facendosi gettare in 
mare (Ion. 1,12-15): così in carm. II,1,11 vv. 1838-1840 ejgw; d∆ ∆Iwna`" oJ profhvth" 
givnomai. / Divdwm∆ ejmauto;n th`" new;" swthrivan / kaivper kluvdwno" tugcavnwn 
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ajnaivtio". Cfr., inoltre, carm. II,1,17 vv. 51-54; II,1,19 v. 84. 
16 to; gnwvrimon
Riprendendo le forme della prosa attica (sull’influenza dell’atticismo nel greco pa-
tristico cfr. C. Fabricius, Der sprachliche Klassizismus der griechischen Kirchen-
väter. Ein philologisches und geistesgeschichtliches Problem, ‘Jahrbuch für Antike 
und Christentum’ 10, 1967, pp. 187-199; R. Browning, The Language of Byzantine 
Literature, in: AA.VV., The “Past” in Medieval and Modern Greek Culture. Edited 
by S. Vryonis, Malibu 1978, 103-133, pp. 105 ss.; G. Horrocks, Greek. A History 
of the Language and Its Speakers, London-New York 1997, p. 155; S. Wahlgren, 
Byzantine Literature and the Classical Past, in: AA.VV., A Companion to the An-
cient Greek Language. Edited by E.J. Bakker, Chichester-Malden 2010, 527-538, 
pp. 529 s.), Gregorio utilizza spesso nella sua opera aggettivi neutri sostantivati per 
esprimere concetti astratti (vd. Schmid, IV, pp. 41 ss.): cfr. II,1,30 vv. 71. 111, non-
ché, ad esempio, carm. I,2,25 vv. 149. 231; I,2,28 v. 64; or. 25,3. 7; 32,19. Per la for-
ma to; gnwvrimon cfr. Greg. Naz. carm. I,2,25 v. 47; Greg. Nyss. perfect. (VIII,1, p. 
174,5); hom. 7 in Cant. (VI, p. 232,16); anim. et resurr. (III,3, p. 56,13 s.). L’agget-
tivo gnwvrimo~, derivato dal verbo gnwrivzw, che esprime talora nei testi sacri l’idea 
del ‘far conoscere’ ad altri gli insegnamenti divini (Ioh. 15,15; 17,26; Eph. 6,19), 
assume con una certa frequenza in Gregorio il valore di ‘ragguardevole’ (sul quale 
cfr., seppur con una accezione pertinente alla sfera politica, Xenophon hist. gr. 2,2,6; 
Aristot. polit. 1291b 18; Plut. v. Nic. 2,2): carm. II,1,11 v. 593; or. 7,6; 24,6; 43,22. 
L’aggettivo a[timo~ implicitamente richiama il motivo della kalh; ajtimiva del v. 10.
d∆ a[timon wJ" ta; polla;
L’articolo ta; davanti a polla;, presente nei manoscritti, ma omesso nelle edizioni 
a stampa, riflette un impiego del nesso avverbiale, wJ" ta; pollav, che rispetta pie-
namente l’usus scribendi gregoriano (carm. I,1,6 v. 102; I,2,8 v. 160; I,2,24 v. 196; 
II,1,11 v. 1721; or. 2,1; 12,3; 18,27; epist. 52,3; 175,1; 178,2; etc.; mai attestata è, 
al contrario, nelle opere del Nazianzeno, la forma wJ" pollav, senza articolo), e ci 
restituisce un verso metricamente corretto, che non richiede alcun intervento testuale. 
17 pevponqa
Il verbo pavscw si presenta in alcuni contesti alla prima persona del perfetto indica-
tivo per suggerire l’idea d’una sofferenza mai sopita, i cui effetti condizionano con 
un senso di prostrazione anche il presente: così in carm. II,1,13 vv. 23 s. …Toi`a 
pevponqa. / Ouj duvnamai cadevein ejnto;" covlon…; II,1,52 vv. 1 s. Pevponqa deina; 
plei`sta, kai; deinw`n pevra, / kai; tau`q∆ uJf∆ w|n h{kista wj/ovmhn paqei`n; or. 42,23; 
epist. 10,3; 78,3. Degno di nota è il fatto che pavscw è comunemente usato nel Nuo-
vo Testamento, oltre che per descrivere genericamente una condizione di sofferenza 
(Matth. 17,15; I Cor. 12,26), soprattutto per definire la passione di Cristo e la sua 
morte (Luc. 22,15; 24,26; act. 1,3). Cfr. Greg. Naz. carm. I,2,28 v. 268 …polla; 
Cristou` soi`~ kakoi`~ peponqovto~.
safw`"
L’avverbio safw`", come pure il poetico savfa, è in genere unito a verbi che espri-
mono l’idea di ‘conoscere’, ‘dire’, ‘mostrare’ (così già in Omero e nei tragici: LSJ, 
s.v. safhv~): cfr., oltre all’uso ricorrente della formula incidentale safw`~ oi\da, 
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carm. I,2,10 vv. 284 …eijdevnai safw`" e 970 …ejkmaqei`n safw`"; I,2,25 v. 86; 
II,1,12 v. 451; or. 4,37; 14,29; 18,32; epist. 19,3; 136,1; etc. 
18-24
Gregorio rievoca l’arca di Noè per descrivere l’azione che nella chiesa di Nazianzo 
svolse il padre, oJ mevga"… a[nqrwpo" tou` Qeou` kai; ajlhqw`" Qeolovgo", che portò 
in salvo il popolo ortodosso dal ‘diluvio’ delle eresie: tiv crh; levgein e{teron, h] o{ti 
nevan ÔIerousalh;m kai; kibwto;n a[llhn uJpe;r uJdavtwn feromevnhn, w{sper oJ mevga" 
ejkei`no" Nw`e, kai; tou` deutevrou touvtou kovsmou pathvr, thvnde th;n ∆Ekklhsivan 
kalei`sqai pepoivhke: tou`tov te kataklusmou` tw`n yucw`n, kai; th`" tw`n aiJreti-
kw`n ejphreiva" safw`" uJperaivrousan (or. 18,17). Sull’importanza dell’arca di Noè 
come nave della salvezza nella storia del dogma cfr. Rahner, pp. 865 ss. 
18 ∆Epei; ga;r hJkovmhn… cqonov" 
Sotto il profilo contenutistico e formale il passo può essere messo in rapporto con 
carm. II,1,12 vv. 90-94, in cui Gregorio, dopo aver ricordato la sua chiamata a Co-
stantinopoli (vv. 71-89), scrive: Ou{tw me;n ou\n ejph`lqon eujsebh;" xevno", / … / … 
/ ejpei; d∆ ejph`lqon Kappavdossan gh`n lipwvn, / h} pivstew" e[reisma toi`" pa`sin 
dokei`. Sull’ammirazione per la Cappadocia, ‘colonna’ dell’ortodossia (Meier, p. 
86: «Daß Kappadokien Hochburg der Orthodoxie wurde, war vor allem Basileios zu 
verdanken»), cfr. carm. II,1,11 vv. 259 s.; II,2,7 vv. 331-333; or. 43,33.
hJkovmhn 
Non infrequente nell’opera gregoriana è l’uso, su modello atticista (Schmid, IV, p. 
74), della diatesi media in luogo dell’attiva. Analogamente appare attestato anche 
il valore passivo d’una forma attiva intransitiva: carm. I,2,25 v. 75 …to;n kakw`~ 
peplhgovta (cfr. Oberhaus, p. 73).
xevnh"… cqonov"
Cfr. Soph. Oed. Col. 1256 …xevnh" ejpi; cqonov"; Lycophron Alex. 998 …pro;" xev- 
nhn cqovna. Vd. inoltre Soph. Phil. 135 s. Tiv crhv, tiv crhv me, devspot∆, ejn xevna/ 
xevnon / stevgein, h] tiv levgein pro;" a[ndr∆ uJpovptan; Da rilevare l’insistita presenza 
in Gregorio degli iperbati, che, oltre a costituire la prova di una studiata ricerca di 
simmetria, hanno anche lo scopo di attirare l’attenzione del lettore su un concetto di 
particolare rilievo all’interno del testo (cfr. Guignet, Grégoire, p. 92). 
lipw;n e{do"
Nesso di matrice epica: cfr. Hom. Il. 9,194; 24,144; hymn. Hom. 2,341. 
e{do" cqonov"
Varianti dell’espressione perifrastica (xevnh~) e{do" cqonov", documentata anche nel 
De terrae motibus attribuito a Ermete Trismegisto (App. Anth. 3,47,52), ricorrono 
in carm. II,1,42 v. 1 …pavtrh" pevdon ajllodaph`" te (in cui è presente, come nel 
passo in oggetto, l’antitesi fra terra patria e terra straniera) e in or. 21,14 to; fivlon 
e[dafo" hJ patriv". Cfr., inoltre, or. 6,18 th`" ÔIerousalh;m to; e[dafo"; 15,5 to; pa-
trw`/on e[dafo"; epist. 65,4 a[lloi me;n to; patrw`/on e[dafo" e[cousin, hJmei`" de; th;n 
a[nw povlin. Per e{do", documentato con una certa frequenza a partire da Omero in 
perifrasi quali Qhvbh~ e{do" (Il. 4,406) o ∆Iqavkh~ e{do" (Od. 13,344), cfr. Greg. Naz. 
carm. I,2,1 v. 73; II,1,10 v. 4; II,1,11 v. 15; II,1,13 v. 68; etc. 



152 A SE STESSO (CARM. II,1,30)

19 
Gregorio ricorda sempre con affetto la Cappadocia, che definisce …pavtrhn… fiv-
lhn… in carm. II,2,1 v. 299.
gh`n patrwv/an 
Cfr. carm. II,1,34B vv. 29 s. …ou[t∆ ajpo; gaivh~ / h[lasa patrwv/h~… La iunctura 
gh` (o gai`a) patrwv/a ricorre frequentemente nell’ambito della letteratura greca a 
partire da Omero: cfr. Od. 13,188. 251; Theogn. 1,888; Pind. Pyth. 4,290; Soph. Ant. 
199; Trach. 466; Electr. 67; Phil. 1040; Phil. migr. 28; somn. 1,45; Clem. Al. strom. 
1,21,124,2; Eus. dem. ev. 8,2,20; Greg. Nyss. Psalm. tit. 2,14 (V, p. 146,23); Ioh. 
Chrys. in Psalm. 47,1 (PG 55,216); etc. Documentata con una certa ricorrenza nei 
tragici è, infine, la forma gh` patriva (cfr., ad esempio, Soph. Ant. 806; Eur. Hipp. 
1148; Electr. 1315; Hel. 522). 
ajsmevnw"
L’avverbio ajsmevnw", d’uso comune nel greco tardo (vd. LSJ, s.v. a[smeno~), ritorna 
in Greg. Naz. carm. I,2,10 vv. 677. 785; II,1,11 vv. 1045. 1128; etc. Anche la iunc-
tura ajsmevnw"… / …ei\don, qui usata da Gregorio, è alquanto frequente: cfr. Lys. or. 
3,29; 21,18; Polyb. 2,11,5; Ios. ant. Iud. 12,209; Ps.-Phalar. epist. 77,3. 
laovn… gluku;n
La ̒ dolcezzaʼ di tutto ciò che è parte delle origini è menzionata in or. 15,5: ÔHdu; me;n 
kai; oJ kovsmo" ou|to", kai; to; patrw`/on e[dafo", kai; fivloi, kai; suggenei`", kai; 
hJlikiw`tai, kai; oJ nao;" ou|to" to; mevga kai; peribovhton o[noma, kai; panhguv rei" 
patrikaiv, kai; musthvria, kai; pavnta oi|" hJmei`" tw`n a[llwn diafevrein dokou`men. 
Val la pena rilevare che in Gregorio l’aggettivo glukuv~ ricorre spesso in espressioni 
ossimoriche – secondo stilemi letterari consolidati – per indicare ciò che è causa di 
‘dolce affanno’, per cui il ‘dolce popolo’ del passo in oggetto può forse suggerire in 
filigrana l’idea d’un popolo che ispira al poeta tenere rimembranze ma è, al tempo 
stesso, fonte di acuti tormenti. Per l’uso in ossimoro di glukuv~ cfr., ad esempio, 
carm. I,2,1 vv. 40 …gluku;n povnon… (vd. anche carm. I,2,15 v. 45; II,1,1 v. 273) e 
566 …gluku;" dev me desmo;" ejruvkei; I,2,2 v. 206 …qei`nai glukerh`/sin ejn a[rkusi 
kovsmon a{panta; I,2,10 v. 68; II,1,13 v. 38; epitaph. 25,3 (= Anth. Pal. 8,118,3); or. 
26,2; 4,121; 44,6; epist. 194,1. Cfr., infine, Crimi - Kertsch, p. 207.
20 wJ" ei\don, w{" m∆ uJpevdramen
Gli editori intervengono senza che sia necessario, correggendo w{" m∆ in w\c∆. In realtà 
un costrutto analogo a quello del passo in oggetto, con la congiunzione wJ~ con valore 
temporale (seguita dai tempi storici dell’indicativo) e in correlazione con l’avverbio 
dimostrativo w{" nel significato di ‘…appena… subito…’, si incontra già a partire 
da Omero (Il. 14,294 wJ~ d∆ i[den, w{" min e[rw~ pukina;~ frevna~ ajmfekavluyen; 
20,424 wJ~ ei\d∆, w}~ ajnepa`lto… Cfr. Kühner - Gerth, II, p. 446). In Gregorio il 
verbo uJpotrevcw risulta attestato nell’accezione di ‘venire in mente’ solo nel passo 
in esame, che ha luoghi paralleli in opere in prosa: cfr., ad esempio, Polyb. 16,6,10 
uJpevdramev ti" e[nnoia… toi`" ajnqrwvpoi", e Strab. 12,3,27. Per altre attestazioni 
di uJpotrevcw in Gregorio cfr. carm. II,1,11 v. 1354; II,1,13 v. 21; or. 4,30; etc. Vd. 
inoltre Kertsch, p. 184 nota 1. 
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20 s. kibwtov"… / …ejpivklusin
Cfr. gen. 6,13 ss. Da rilevare l’evidente rapporto del passo con carm. II,1,11 vv. 
1081-1083, in cui Gregorio invoca la cappella dell’Anastasia: kibwte; Nw`e, th;n 
ejpivklusin movnh / kovsmou fugou`sa kai; fevrousa deuvteron / kovsmon to;n ojrqov-
doxon ejn toi`" spevrmasin; in or. 6,10 il Cappadoce definisce la comunità di Nazian-
zo th;n Nw`e kibwtovn… movnhn diafugou`san th;n tou` kovsmou panto;" ejpivklusin 
kai; ta; spevrmata th`" eujsebeiva" ejn eJauth`/ diaswv/zousan. Il motivo dell’arca di 
Noè, simbolo della retta dottrina, ritorna in carm. I,2,1 vv. 309-311; II,1,13 v. 206; 
or. 4,18; 25,6; 28,18; 43,70. Sulla simbologia dell’arca, prefigurazione della chiesa 
che salva gli erranti, cfr. Ioh. Chrys. Laz. 6,7 (PG 48,1037). Vd., inoltre, Demoen, 
p. 309 nota 307. 
21 
Sul motivo della ‘morte’ del mondo sommerso dalle acque (kovsmou… ojlwlovto") 
cfr. II Petr. 3,6 di∆ w|n oJ tovte kovsmo" u{dati kataklusqei;" ajpwvleto; Rom. Mel. 
38,13,4 s. Xuvlw/ oJ Nw`e dieswv/zeto, / kovsmo" de; o{lo" ajpeiqhvsa" w[leto. Il termine 
kovsmo~, usato talora da Gregorio quale sinonimo di tavxi~ (cfr. Crimi - Kertsch, p. 
212; inoltre, per una differente accezione, Zehles - Zamora, p. 207), indica in que-
sto contesto, come spesso nel greco cristiano, «mankind, inhabitants of the world» 
(Lampe, s.v.). Per ciò che concerne invece il concetto di o[leqro~ (Lampe, s.v.: 
«destruction, i.e. of a moral or spiritual nature»; sul motivo della ‘morte eterna’ 
come punizione divina vd. II Thess. 1,9; I Tim. 6,9), connesso in qualche modo al 
significato che in questo passo assume il verbo o[llumi, cfr. carm. II,1,1 vv. 53 s. 
…ei[dei> pollavki keuvqwn [sc. daivmwn lusshvei"] / ejsqlw`/ lugro;n o[leqron… e 
62 kleptomevnou pro;" o[leqron ejlafrotevroio novoio; or. 18,42 ei|" qavnato", hJ 
aJmartiva: yuch`" ga;r o[leqro". 
kovsmou fugou`s∆ ejpivklusin
Cfr. la variatio dell’espressione kovsmou… ejpivklusin in or. 40,7 kovsmou kata-
klusmovn. Vd., inoltre, Ioh. Chrys. hom. 25 in Gen. 3 (PG 53,222) uJdavtwn fuvsi" 
uJphvkouse tw`/ ejpitavgmati tou` dhmiourgou` kai; pavntoqen surrevousa pavnta 
to;n kovsmon ejpevkluse. Val la pena notare come nei brani in cui Gregorio si ri-
ferisce al diluvio universale quale simbolo delle eresie egli scelga di utilizzare il 
sostantivo ejpivklusi~ (attestato a partire da Thuc. 3,89,3) piuttosto che il biblico 
kataklusmov~ (per il quale cfr. gen. 6,17), documentato invece in or. 43,70 nell’e-
spressione metaforica kataklusmo;~ ajsebeiva~ (vd., al riguardo, Ioh. Chrys. pan. 
Rom. 2,3 [PG 50,615] feromevnhn h[dh th`~ ajsebeiva~ th;n ejpivklusin ajnastevl-
lei). In proposito è possibile rilevare come il termine kataklusmov~ ricorra solo nei 
passi in cui il riferimento al diluvio universale non sembra celare altri significati: cfr. 
or. 14,23; 25,6; 39,16; 40,7. Per la locuzione fugou`s∆ ejpivklusin cfr. Hipp. haer. 
10,30,7,3 dievfuge to;n… kataklusmovn.
kakw`" ojlwlovto"
Secondo l’interpretazione di Gregorio, causa della punizione del diluvio universale 
fu lo fqovno": vd. or. 36,5 Ou|to" [sc. oJ fqovno"] kai; u{dati kovsmon ejkavluyen 
ajkosmou`nta. La lezione kakw`" dei codici LS, con cui concorda la versione siriaca 
(«malamente»), è da ritenersi potior rispetto al kalw`~ tradito dagli altri testimoni 
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e accolto nel testo delle edizioni a stampa. Il nesso formato dall’avverbio kakw`" 
e dalle voci del verbo o[llumi ritorna, ancora in riferimento al kovsmo", in carm. 
II,1,11 v. 1655 kovsmon… sw`sai to;n kakw`" ojlwlovta. La iunctura è frequente 
nel lessico euripideo (cfr. Eur. Med. 788; Heracl. 874; Andr. 1006; Hel. 162. 1215; 
Orest. 1296; etc.). 
22-24
Con una costruzione ellittica, dettata probabilmente da ragioni metriche, l’autore 
sottintende il sostantivo laov~: nel suo racconto egli rievoca simbolicamente l’a-
zione del padre che grazie all’arca della retta dottrina riuscì a salvare il popolo di 
Nazianzo dal diluvio eretico. Sul ruolo e la figura di Gregorio il Vecchio cfr. Gallay, 
Vie, pp. 20 ss.; Moreschini, Padri Cappadoci, pp. 16 s. Vd., inoltre, S. Efthymiadis, 
Autobiog raphy, Autohagiography and Hagiography, in: AA.VV., Gregory of 
Nazianzus. Images and Reflections. Edited by J. Børtnes and T. Hägg, Copenhagen 
2006, 239-256, pp. 246 ss. Per la dinamica del rapporto tra padre e figlio cfr. S.R. 
Holman, The Hungry Are Dying. Beggars and Bishops in Roman Cappadocia, New 
York 2001, pp. 174 ss.
22 ejkleloipovto" ojrqou` lovgou scedovn
Gregorio riferisce di continuo nella sua opera i tentativi temporaneamente vittoriosi 
degli eretici di far soccombere l’ojrqo;~ lovgo~: in or. 43,46, ad esempio, nel rievo-
care la lotta di Basilio contro l’imperatore Valente, il Nazianzeno scrive: OiJ me;n 
ejxwqouvmenoi tw`n ejkklhsiw`n, o{soi tou` ojrqou` lovgou kai; tou` kaq᾽ hJma`~: oiJ 
de; eijsagovmenoi, o{soi th`" basilikh`" ajpwleiva" ejtuvgcanon, oiJ ta; ceirovgrafa 
th`" ajsebeiva" ajpaitou`nte"; in or. 21,23, riportando alla memoria le vicende del 
Concilio di Seleucia (cfr. Baus - Ewig, pp. 50 ss.), che in rapporto al Figlio ban-
dì la formula dell’oJmoouvsio", Gregorio scrive: ’O pollavki" ejdavkrusa oJrw`n th;n 
tovte cuvsin th`" ajsebeiva" kai; to;n nu`n ejpanastavnta diwgmo;n tw`/ ojrqw`/ lovgw/ 
para; tw`n prostatw`n tou` Lovgou. Che Dio però non abbandoni di certo i sosteni-
tori dell’ortodossia perseguitata è quanto espressamente si legge in epist. 65,5: Ouj 
ga;r eij" tevlo" ejgkataleivyei hJma`" oJ Qeov", oujde; periovyetai to;n ojrqo;n lovgon 
dediwgmevnon. Il nesso ojrqo;~ lovgo~, oltre che per designare l’ortodossia (come 
già in Athan. epist. Adelph. 6 [PG 26,1080A] hJmw`n de; hJ pivsti" ejsti;n ojrqhv, kai; 
ejk didaskaliva" ajpostolikh`" oJrmwmevnh kai; paradovsew" tw`n Patevrwn, be-
baioumevnh e[k te Neva" kai; Palaia`" Diaqhvkh"; sul nesso in Gregorio vd., ad 
esempio, or. 6,11; 32,1; epist. 202,8), è usato dal Nazianzeno anche per indicare un 
‘corretto ragionamento’ (cfr. Plat. Phaedo 73a; Aristot. eth. Nic. 1138b 20), come in 
carm. II,1,11 v. 1649. Da rilevare come in alcuni contesti Gregorio utilizzi l’avver-
bio scedovn al preciso scopo di attenuare immagini o asserzioni: cfr. carm. II,1,11 v. 
1380; II,1,12 v. 355; etc. 
23 uJpexevkleye
Con il verbo uJpekklevptw, «carry off secretly» (Lampe, s.v.), Gregorio potrebbe 
voler esprimere proprio l’idea del portare in salvo ‘nascostamente’, sottraendosi cioè 
all’attenzione di coloro che furono causa del ‘diluvio’. Più in generale il composto, 
documentato a partire da Ios. ant. Iud. 14,290, ricorre con una certa frequenza nell’o-
pera degli scrittori cristiani, ove si presenta talora unito al pronome riflessivo: cfr. 
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Orig. Cels. 2,56 uJpekkleyavntwn eJautou;" th`" o[yew"; Greg. Nyss. Eunom. 3,2,116 
(II, p. 90) uJpekklevptein to;n e[legcon; 3,9,31 (II, p. 275) th;n tou` monogenou`" 
uJpovstasin uJpekklevptwn tou` dovgmato"; Cyr. Al. in Ioh. 6,1 (II, p. 222,9 Pusey). 
tw`/ xuvlw/ 
L’arca di Noè è definita metonimicamente xuvlon anche in or. 4,18; 28,18. Val la 
pena rilevare, inoltre, che nel greco cristiano il termine xuvlon designa spesso per 
metonimia la croce di Cristo (cfr. act. 5,30 oJ qeo;" tw`n patevrwn hJmw`n h[geiren ∆Ih-
sou`n, o}n uJmei`" dieceirivsasqe kremavsante" ejpi; xuvlou). Per l’immagine e per il 
rapporto che essa ha con l’arca di Noè cfr. Rahner, pp. 579 s.: «La designazione della 
croce del Signore semplicemente con xuvlon fa parte del vocabolario teologico degli 
albori della simbolica cristiana… a questo paragone xuvlon = staurov~ si aggiunse 
ben presto anche l’immagine del ‘legno della nave’, mediante il quale noi siamo stati 
salvati… Come una volta l’umanità fu salvata nell’Arca, così Cristo salva la nuova 
stirpe dei redenti». Il vocabolo xuvlon indica inoltre l’albero della Conoscenza e l’al-
bero della Vita (cfr. J. Schneider, xuvlon, ThWbNT V, 1954, pp. 36-40; Lampe, s.v.): 
per tali usi in Gregorio cfr., ad esempio, carm. I,1,10 v. 16; I,2,3 v. 65; I,2,10 v. 477; 
II,1,63 v. 3; or. 2,25; 33,9; 36,5. 
mevga" path;r ejmov"
Anche in altri contesti l’attributo mevga" è riferito al padre di Gregorio: in carm. 
II,1,19 v. 51, ad esempio, il poeta, nel difendersi dall’accusa di superbia, precisa : 
patro;" ejmou` megavloio fivlon qrovnon oujk ajqevrixa, mentre nell’or. 18, il padre 
è definito, rispettivamente, oJ mevga"… a[nqrwpo" tou` Qeou` (17) e oJ mevga" ajr-
ciereuv" (33). Cfr., inoltre, epitaph. 84,5 (= Anth. Pal. 8,43,1) Th`sde path;r me;n 
ejmo;" lavtri" mevga" h\e trapevzh" e, in particolare, or. 12,5 Dia; tou`to nu`n me;n 
devcomai tw`/ kalw`/ patri; sundiafevrein th;n ejpimevleian, w{sper ajetw`/ megav- 
lw/ kai; uJyipevtei neosso;" oujk a[crhsto" ejgguvqen sumpariptavmeno". Come 
Gregorio il Vecchio, anche Noè è detto mevga" in carm. I,2,1 v. 311 e or. 18,17. 
24 o{lh" o{lon th`" Triavdo" lavtrin
Per il gioco di parole costruito con l’iterazione dell’aggettivo o{lo", con cui Gre-
gorio riafferma con forza, in prospettiva antiapollinarista, il mistero cristiano della 
perfetta unità delle tre Persone (vd., in proposito, Trisoglio, Autobiografia, p. 185), 
cfr. carm. I,1,3 vv. 51 s.; I,1,10 v. 23; I,2,10 v. 907 (con Crimi - Kertsch, p. 361); 
or. 2,74; 25,16; 40,45; epist. 101,15. 33. In particolare, nel passo in esame si è scelto 
di intendere o{lon, frapposto tra o{lh"… th`" Triavdo", come un neutro avverbiale 
riferito al popolo nazianzeno, che Gregorio il Vecchio avrebbe istruito per renderlo 
‘interamente’ (cioè nella sua totalità e sotto ogni punto di vista) ‘servo’ della ‘intera’ 
Trinità. 
o{lh"… th`" Triavdo"
Cfr. or. 8,23 Triavdo" e[llamyi" kaqarwtevra te kai; telewtevra… o{lh" o{lw/ noi? 
qewroumevnh" te kai; kratoumevnh" kai; prosastraptouvsh" tai`" hJmetevrai" 
yucai`" o{lw/ tw`/ fwti; th`" qeovthto"; 16,9 hJ th`" aJgiva" kai; basilikh`" qewriva 
Triavdo" ejllampouvsh" tranwvterovn te kai; kaqarwvteron, kai; o{lh" o{lw/ noi? mi-
gnumevnh", nonché carm. II,1,11 v. 572 o{lhn sevbousa th;n qeou` sumfwnivan. 
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lavtrin
Il vocabolo, attestato con frequenza nella tragedia euripidea proprio con il valore di 
‘ministro’ o ‘servitore’ delle divinità (cfr. Eur. Herc. fur. 823 …th;n qew`n lavtrin; 
Ion 4 …daimovnwn lavtrin; Troad. 450 …th;n ∆Apovllwno" lavtrin; Zehles - 
Zamora, p. 214: in Euripide lavtri~ «bezeichnet insbesondere den Diener der Got-
theit; von hier aus geht der Weg zur latreiva Qeou` bei Juden und Christen»), ricorre 
spesso nei componimenti poetici del Nazianzeno: cfr., ad esempio, carm. I,1,9 v. 63; 
I,2,1 v. 211 (vd. anche epitaph. 70,5 [= Anth. Pal. 8,29,5]); II,1,20 v. 1; II,1,27 v. 16; 
II,1,50 vv. 103. 118; II,1,94 v. 6 (= Anth. Pal. 8,80,6); epitaph. 84,5 (= Anth. Pal. 
8,43,1); 119,2 (= Anth. Pal. 8,2,2). Il termine è documentato con accezione negativa 
in carm. I,2,1 v. 624; II,1,16 v. 40; II,1,17 vv. 18. 97; II,2,7 v. 91 Lavtrie~ eijdwvlwn 
keneovfrone~… Si rilevi, infine, quale sinonimo di lavtri~, il sostantivo uJphrevth~, 
attestato per lo più con valore negativo: carm. I,2,8 v. 124; I,2,10 v. 796; I,2,32 v. 95; 
II,1,11 vv. 752. 881; or. 18,25. Tra le poche attestazioni del vocabolo in accezione 
positiva cfr. or. 4,19; 16,11; epist. 41,1.
katartivsa"
Si è finora corretto, senza necessità, katartivsa", concordemente tradito dai ma-
noscritti, in katasthvsa~. Il composto katartivzw, documentato spesso nel greco 
cristiano, in cui esprime talora l’idea del ‘condurre a perfezione’, anche in senso 
morale e spirituale (cfr. Lampe, s.v.; anche Bauer, s.v.), ricorre con una certa fre-
quenza nell’opera gregoriana, in cui è non di rado attestato nell’espressione lao;n 
katartivzein (vd., in proposito, carm. II,1,68 v. 49 con la nota relativa): cfr., ad 
esempio, carm. II,1,11 vv. 783. 1715; or. 11,7; 12,4; 43,33. 80.
25-31
Gregorio fa esplicito riferimento al lungo periodo di ajnarciva in cui si trovò a vivere 
il popolo di Nazianzo che, dopo il 374, anno della morte di Gregorio il Vecchio, 
rimase senza vescovo. Solo intorno al giugno del 383, infatti, la cattedra episcopale 
sarà affidata a Eulalio, cugino del Nazianzeno (cfr. epist. 15,4), pollo;n oJmhlikivh~ 
kreivssoni… (carm. II,2,1 v. 130). Prima della nomina del successore ufficiale (cui 
sono rivolte le lettere 116. 117. 158), il poeta stesso, tornato da Costantinopoli, sep-
pur afflitto da problemi di salute, si prese cura per qualche tempo della chiesa locale, 
come ebbe poi a lamentarsi in una epistola a Gregorio di Nissa (182,1. 4 s.) in cui fa 
anche menzione della nomina di Eulalio. In particolare l’autore allude ai problemi 
della chiesa di Nazianzo, che si trovò a fronteggiare in prima linea la diffusione 
dell’apollinarismo, nell’epistola indirizzata a Teodoro, vescovo di Tiana e metro-
polita della Cappadocia seconda, che egli esorta ad intervenire a sostegno della sua 
diocesi, vessata dagli eretici, per il bene di tutta la Chiesa (epist. 152,4-7; per il 
rapporto tra Gregorio e Teodoro di Tiana, divenuto difficile dopo la divisione della 
Cappadocia, cfr. Limberis, Bishops, pp. 162 s.). Del pericolo rappresentato dagli 
apollinaristi che, approfittando dell’ajnarciva e della nevkrwsi~, ʻstato cadavericoʼ, 
di Gregorio, erano riusciti persino a far eleggere un proprio rappresentante, l’autore 
fa menzione in modo particolare in epist. 125,5, indirizzata al governatore della 
provincia, Olimpio (cfr. Conte, Epistole, pp. 179 s.). Nel passo oggetto d’analisi, 
con i vv. 29-31 Gregorio sembra voglia riferirsi in modo specifico a Cledonio, il 
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sacerdote cui egli affidò provvisoriamente la gestione della Chiesa di Nazianzo e a 
cui sono indirizzate proprio le lettere 101 e 102 contro l’apollinarismo (cfr. Gallay, 
Vie, pp. 217 s.). Nel carme II,1,19 Gregorio ricorda appunto di essere tornato da 
Costantinopoli logorato nouvsw/ te stugerh`/ kai; ajrgalevai~ meledwvnai~ (vv. 62 
s.); proprio per tale disagio fisico e psicologico egli sentì di non essere in grado di 
difendere da solo dalla minaccia apollinarista il popolo di Nazianzo (vv. 64-67). 
Tale decisione suscitò, a suo dire, l’invidiosa malevolenza degli avversari (cfr. vv. 
32 s.), che identificarono la superbia quale movente del rifiuto di occuparsi dell’u-
mile chiesa locale dopo la prestigiosa cattedra di Costantinopoli. Il motivo ritor-
na, con significativa insistenza, nelle epistole del Nazianzeno: in epist. 139,4 (la 
lettera è indirizzata a Teodoro di Tiana), ad esempio, si legge: ∆Egw; ga;r uJpecwv- 
rhsa me;n th`" kata; Nazianzo;n ∆Ekklhsiva" ou[te wJ" katafronw`n tou` Qeou`, 
ou[te wJ" periorw`n tou` mikrou` poimnivou (mhde; ga;r pavqoi tou`to yuch; filov-
sofo"), ajlla; prw`ton me;n wJ" oujdeni; khruvgmati toiouvtw/ kratouvmeno", deuvte-
ron de; dia; to; suntetrivfqai th`/ ajrrwstiva/ kai; nomivzein mh; ejxarkei`n pro;" ta;" 
toiauvta" frontivda". Cfr. inoltre epist. 89; 90,3; 131,1 (Conte, Epistole, pp. 185 
e 191 ss.). Per la figura di Cledonio e la grande stima che il Nazianzeno esprime 
nei suoi confronti cfr. carm. II,2,1 vv. 120-129 …∆Alla; suv moi toi`sde fivla fro-
nevein, / Klhdonivw/ prwvtiston ejnhevi>, o{~ ge penicroi`~ / zwvei, kai; Cristw`/ pavnt∆ 
ajnevqhke fevrwn, / aujto;n me;n prwvtiston, e[peita de; o{ss∆ ejpevpasto: / oujde;n eJh/` 
zwh/` leipovmeno~ cqonivh/, / mavrgaro~ ejn lavessin, ejn ajstravsi fwsfovro~ a[llo~, 
/ ei[ar ejn w{rh/sin, ejn de; futoi`si rJovdon. / Kai; cqonivou pot∆ a[nakto" ejn aujlai`" 
kuvdei> gaivwn, / mei`zon ejn hJmetevrw/ e{rkei> ku`do" e[cei: / Cristw`/ ga;r basilh`i> 
parivstatai… 
25-27 
L’immagine del popolo «in affanno per la mancanza di un capo, come una nave sen-
za timoniere in alto mare» (v. 25 …kavmnont∆ ajnarciva/, nau`n w{" tin∆ ejn buqoi`") ri-
torna in carm. II,1,68 vv. 51 s. [lao;n] pollai`" kamovnta dogmavtwn katadromai`", 
/ wJ" nau`n mevshn kluvdwno". L’allegoria della «nave sanza nocchiere in gran tempe-
sta», usata per descrivere i travagli che affronta una città nel corso della sua storia o 
un uomo nella sua vita, costituisce uno dei topoi più diffusi della letteratura antica 
e moderna, a partire da Omero: celebre è il frammento di Alceo (208a,1-5 Voigt) 
in cui ad essere assimilata ad una nave in tempesta è la città di Mitilene, in pericolo 
per la congiura di Mirsilo (cfr. B. Gentili, Pragmatica dell’allegoria della nave, in: 
B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Milano 20064 [Roma-Bari 1984] 
pp. 292 ss.). Sulla simbologia navale e i suoi connotati politici cfr., inoltre, Rahner, 
pp. 527 ss.; C. Noce, Nave, NDPAC II, coll. 3428-3432. Immagini simili ricorrono 
nell’opera dei tragici, dove acquista rilievo la figura del timoniere, come già nella 
silloge teognidea (cfr. Theogn. 1,674-677): Aesch. Sept. 1-3. 62-64; Eur. Suppl. 880. 
Nel solco della medesima tradizione si inseriscono, tra gli altri, Plat. res. 488cd, 
Polyb. 6,44,4, Dio Cass. 52,16,3. Per l’uso in Gregorio di metafore marine (Guignet, 
Grégoire, pp. 144 ss.), e in particolare per l’immagine della Chiesa come nave e dei 
cristiani come viaggiatori che attraversano il periglioso mare della vita (Plagnieux, 
pp. 407 ss.; J. Daniélou, Les symboles chrétiens primitifs, Paris 1961, pp. 65 ss.; 
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Ruether, p. 92), cfr. or. 2,81; 9,4; 13,1; 42,20. Sul significato di simili metafore e 
sul preciso referente del termine nau`~ in II,1,30 v. 25 cfr. anche Ruether, pp. 92 s.; 
R. Freise, Zur Metaphorik der Seefahrt in den Gedichten Gregors von Nazianz, in: 
AA.VV., II Symposium Nazianzenum, Louvain-la-Neuve, 25-28 août 1981. Actes 
édités par J. Mossay, Paderborn 1983, 159-163, pp. 162 ss. Per gli altri usi metaforici 
di nau`~, che ricorre spesso in Gregorio quale simbolo della vita umana (Freise, pp. 
159 ss.), cfr. carm. I,2,2 v. 224; I,2,9B v. 57; I,2,31 v. 2; II,1,17 v. 5; II,1,34A v. 17; 
II,1,45 v. 317. Da rilevare, infine, l’anastrofe nau`n w{" (per una analoga posposizione 
della forma avverbiale w{~ rispetto al nome a cui si riferisce cfr. Hom. Il. 3,2 o[rniqe~ 
w{~; Od. 22,299 bove~ w{"; Martin, p. 309), come successivamente al v. 38 e in carm. 
II,1,1 v. 178 ajsth;r w{~ ti~ e[lampe~…; II,2,3 v. 150 Lavzaro~ w{~ ti~ ejkei`no~…
25 kavmnont∆ ajnarciva/
In or. 18,16 il Nazianzeno ricorda che anche Gregorio il Vecchio, divenuto sacer-
dote, dovette affrontare una analoga situazione di ajnarciva: Paralabw;n ga;r th;n 
∆Ekklhsivan uJlwvdh kai; ajphgroikismevnhn, ouj povrrwqen me;n ejpiskoph`/ poi-
manqei`san, ajll∆ o{son eJni; tw`n pro; aujtou` kosmhqh`nai, kai; touvtw/ qaumasivw/ 
me;n kai; ajggelikw`/ to;n trovpon, aJploustevrw/ de; h] kata; tou;" nu`n tw`n law`n 
prostavta": touvtou de; tavcista proslhfqevnto", ejpipolu; pavlin rJa/qumhqei`-
savn te kai; cersomanhvsasan ejx ajnarciva"… Il verbo kavmnw, attestato con grande 
frequenza in Gregorio (per ben 136 volte), oltre a descrivere una condizione di stan-
chezza fisica o di malattia (carm. II,1,12 v. 214; or. 2,28; 8,17; etc.), definisce anche 
uno stato di spossata impotenza (vd. Lampe, s.v.: «be sick in mind…; come to grief, 
be worn out; win by toil»; per Trisoglio, Autobiografia, p. 217, commento al v. 1891, 
kavmnw esprime il «sospiro di una stanchezza che è prostrazione»): cfr., ad esempio, 
carm. I,2,38 v. 5; II,1,11 vv. 357. 1891; II,1,12 v. 87; or. 14,26; 18,43; 22,2. Con 
ajnarciva – al cui proposito già Sofocle, Ant. 672-675, osservava: …mei`zon oujk 
e[stin kakovn: / au{th povlei" o[llusin, h{d∆ ajnastavtou" / oi[kou" tivqhsin, h{de 
summavcou doro;" / tropa;" katarrhvgnusi… – Gregorio designa sia genericamen-
te uno stato di anarchia, soprattutto in campo religioso (cfr. carm. II,1,11 v. 1744; 
or. 2,4; 6,8; 18,16; etc.), sia anche un atteggiamento di vero e proprio ʻateismoʼ 
(Lampe, s.v.): cfr. carm. I,1,6 v. 14; or. 29,2 Trei`" aiJ ajnwtavtw dovxai peri; Qeou`, 
ajnarciva, kai; poluarciva, kai; monarciva… Tov te ga;r a[narcon a[takton: tov te 
poluvarcon stasiw`de", kai; ou{tw" a[narcon, kai; ou{tw" a[takton: eij" taujto;n 
ga;r ajmfovtera fevrei, th;n ajtaxivan, hJ de; eij" luvsin…
buqoi`" 
Il sostantivo buqov~, che designa in senso letterale l’ʻabissoʼ, specialmente marino 
(LSJ, s.v.; vd. Greg. Naz. carm. II,1,1 v. 519; II,1,11 v. 146; etc.), ricorre talvolta 
in Gregorio per definire l’‘abisso di perdizione’ in cui sprofonda l’anima preda del 
peccato: così più avanti, al v. 29, e in carm. I,2,31 v. 17; II,1,11 vv. 575. 1148; or. 
43,11. Molto spesso, però, con l’espressione ‘gettare negli abissi’ o ‘dare all’abis-
so’ il Nazianzeno descrive la scelta di coloro che si liberarono delle ricchezze per 
abbracciare pienamente la vita ʻfilosoficaʼ o spirituale: cfr. carm. I,2,10 vv. 240. 
246-248; II,1,11 vv. 271-273. 282; II,1,12 v. 597. Da rilevare, infine, l’uso di buqov~ 
in or. 38,8 (= 45,4), o{tan me;n eij" to;n a[nw buqo;n oJ nou`" ajpoblevyh/, in cui è at-



 COMMENTO 159

testata un’accezione positiva del termine (cfr. Lampe, s.v.: «in good sense», con 
rimando a Eus. laud. Const. 12,1 to; pavntwn ai[tion… ejn ajporrhvtw/ buqw`/ gnwv- 
sew" tetamieumevnon). 
26 e[rhmon oijakostrovfou
Il concetto della nave priva di guida si trova, con variazioni, in altri passi di Gre-
gorio. Ai vv. 92 s. di II,1,30 il Cappadoce, ricorrendo alla metafora che assimila 
il sacerdote a un pastore e i fedeli al suo gregge, traendo ispirazione dalla parabo-
la evangelica del ʻbuon pastoreʼ (cfr. Guignet, Grégoire, p. 146), definisce il po-
polo privo di guida to; kalo;n poivmnion… e[rhmon poimevno"; cfr., inoltre, carm. 
II,1,13 vv. 53-55 …ajgou` pivptonto", o{lo" strato;" ej" cqovna neuvei. / Ponto-
povron dev te nh`a kako;" prhvnixen ajhvth", / h] skopevloisin e[axe, kubernhth`ro" 
a[terqen; or. 25,10 a[neu kubernhvtou plou`n; 28,16 mh; ajnecomevnou" to; ajnhge-
movneutovn te kai; ajkubevrnhton; 32,5 plou`" ajkubevrnhto"; 42,2; epist. 101,71 dia; 
to; ajpoivmanton tevw" kai; ajkubevrnhton. Si tratta chiaramente di un tovpo" let-
terario piuttosto diffuso: vd. Dio Chrys. or. 62,6 w{sper nau`n divca kubernhvtou; 
Ael. Theon progymn. 12,252 (II, p. 127 Spengel) eij mh; duvnatai kalw`" susth`nai 
mhvte oijkiva a[neu oijkonovmou, mhvte nau`" a[neu kubernhvtou, mhvte stratov- 
pedon a[neu strathgou`, mhvte povli" a[neu politeutou`, oujd∆ a]n oJ kovsmo" duv- 
naito susth`nai a[neu tou` pronoou`nto" qeou`; Aster. in Psalm. 20,20 (p. 159 Ri-
chard) ”Wsper ga;r to; skavfo" a[neu kubernhvtou ouj swv/zetai, ou{tw" a[neu th`" 
sh`" dexia`" a[nqrwpo" ouj fulavttetai; Ioh. Chrys. stat. 10,3 (PG 49,114); hom. 3 
in Gen. 4 (PG 53,36). Sull’immagine del vescovo come magister navis cfr. Rahner, 
pp. 846 ss. Il termine poetico oijakostrovfo~, che non ha altre attestazioni in Gre-
gorio, è documentato a partire da Pindaro (Isth. 3/4,89b Snell - Maehler …kuber-
nath`ro~ oijakostrovfou) e con tre occorrenze nei tragici (Aesch. Sept. 62 …w{ste 
nao;~ kedno;~ oijakostrovfo~; Prom. 515 tiv~ ou\n ajnavgkh~ ejsti;n oijakostrovfo~; 
Eur. Med. 523) proprio per designare, per lo più in senso metaforico, «helmsman, 
pilot, ruler» (LSJ, s.v. oijakonovmo~). Per le attestazioni del sostantivo in epoca tarda 
cfr., ad esempio, Cyrill. Al. in Am. 2 (I, p. 451,17 Pusey); ador. 6 (PG 68,452D) 
tou`de tou` panto;~ oijakostrovfo~. Utilizzando oijakostrovfo~ Gregorio intende 
probabilmente porre in rilievo il rapporto etimologico con oi[ax («handle of rudder, 
tiller; helm» LSJ, s.v.), che richiama l’immagine platonica del Logos che regge il 
timone del cosmo (Plat. polit. 272e-273e); il timoniere è pertanto colui che governa 
le cose terrene secondo il volere di Dio (su Cristo ‘timoniere della salvezza’ vd. 
Rahner, pp. 513. 608. 820. 843): cfr. carm. I,2,25 vv. 534-536; II,1,34A vv. 139 s.; 
II,2,7 vv. 302 s. Sul valore metaforico di oi[ax cfr., inoltre, carm. II,2,1 v. 10; or. 
43,26; epist. 154,2. 
strobouvmenon
La lezione strobouvmenon, restituitaci da LS e C, è senza dubbio da considerarsi 
potior rispetto a streblouvmenon, accolto nelle edizioni a stampa ma sicuramente 
errore del comune modello di GDP. A conferma di ciò, oltre al decisivo accordo di 
CL, è da porre in rilievo il contesto: infatti il verbo strobevw, «twirl or whirl about» 
(LSJ, s.v.), denominativo di strovbo~, che indica propriamente il ʻvorticeʼ, ossia il 
rapido movimento circolare di acqua o aria e di ciò che in esse è immerso, esprime 
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in senso proprio l’idea di ʻfar girareʼ, ʻagitareʼ, e spesso descrive o evoca l’imma-
gine di una tempesta. Nelle Coefore, ad esempio, nella scena della ajnagnwv risi~, 
Elettra, allorché riconosce la ciocca di capelli deposta da Oreste sull’ara di Aga-
mennone come dono votivo, invoca gli dei dicendo che essi …eijdovta"… / oi{oi sin 
ejn ceimw`si nautivlwn divkhn / strobouvmeq[a]… (Aesch. Choeph. 201-203; vd. 
anche Agam. 654-657). Su modello tragico Gregorio utilizza il verbo con una certa 
frequenza nella sua opera: nel De vita sua, ad esempio, le conseguenze della terri-
bile tempesta che lo sorprese durante il viaggio da Alessandria alla volta dell’Attica 
sono così descritte: …eujqu; ga;r stroboumevnh" / new;" rJagei`sa speivret∆ ejn buqw`/ 
skavfh, / h} to;n gluku;n qhsauro;n ei\cen u{dato~ (carm. II,1,11 vv. 145-147). Nel 
descrivere una tempesta non reale, ma allegorica, Gregorio fa parimenti uso del ver-
bo strobevw: in carm. II,1,11 vv. 304 s., di coloro che mai ricercano di entrare in 
comunione con Dio scrive: auJtoi`" d∆ ajcrhvstou" kai; kakoi`" stroboumevnou", / ejx 
w|n to; lei`on h\qo" ejkkumaivnetai; in II,1,18 vv. 1 s. il poeta dice di sé: ∆Ex ou| Qew`/ 
prosh`lqon ejklipw;n bivon, / pollai`" strobou`mai kai; kakai`" trikumivai". Vd., 
inoltre, carm. II,1,74 v. 2 Tiv de; strobou`mai tai`" bivou trikumivai" e or. 2,91. Altre 
attestazioni in senso metaforico di strobevw («distract, distress»: LSJ, s.v.) in carm. 
I,2,10 v. 127; I,2,25 v. 442; II,1,14 v. 67; or. 21,19; epist. 100,3. Il verbo streblovw 
(propriamente «twist or strain tight»; «rack, torture, applied to slaves for the pur-
pose of extracting evidence»: LSJ, s.v.), in rapporto etimologico con strobevw, ma 
derivato, con il tema al grado normale della radice, da strevblh, ̒ pressaʼ, ̒ strumento 
di torturaʼ, ovvero da streblov~, ̒ tortoʼ, ̒ curvoʼ, è documentato in contesti molto di-
versi da quelli del passo in oggetto: ad esempio, in una lettera a Filagrio, un vecchio 
compagno di studi di Cesario e amico del Nazianzeno, Gregorio rammenta la stoica 
indifferenza al dolore di Epitteto, to; skevlo~ katateinovmeno~ kai; streblouvmeno~ 
(epist. 32,10; vd. Conte, Epistole, p. 81); cfr., inoltre, carm. I,2,28 v. 132; or. 4,86. 
26 s. zavlh/ / kakw`n 
Le ʻtempeste di maliʼ (l’immagine tornerà al v. 108) sono spesso evocate a partire 
dalla tragedia (Aesch. Pers. 599 s. …o{tan kluvdwn / kakw`n ejpevlqh/…; Prom. 1015 
…kakw`n trikumiva): cfr. Eus. mart. Palest. 4,8 ajfavtw/ dh; ou\n kluvdwni kakw`n 
pantach`/ pavntwn ejpeilhmmevnwn; Greg. Nyss. hom. 3 in Cant. (VI, p. 81,13 s.) 
ejn tai`" pantodapai`" tw`n kakw`n trikumivai"; Ioh. Chrys. in Psalm. 43,8 (PG 
55,179) ejn tosouvtw/ kluvdwni kakw`n; Ioh. Lyd. magistrat. 3,55 Toiouvtoi" kluvdw-
si tou` politeuvmato" kai; quevllai" kakw`n rJiptazomevnou. Sull’immagine, nelle 
opere di Gregorio, della tempesta quale metafora delle molteplici avversità che s’in-
contrano nel corso della vita cfr., ad esempio, carm. I,1,6 vv. 112-114; I,2,10 v. 995; 
I,2,25 vv. 528-530; II,1,12 vv. 598 s.; II,1,33 v. 2; or. 10,1; 43,29. Accanto al termi-
ne zavlh, usato prevalentemente in senso metaforico (tra le poche eccezioni ricordo 
carm. II,1,11 v. 148), sono documentati, spesso con il medesimo valore traslato, i 
sinonimi, kluvdwn (cfr., oltre al v. 108 di II,1,30, carm. II,1,11 v. 1840; II,1,68 v. 52; 
II,1,69 v. 1; or. 42,20; 43,33), kataigiv~ (carm. I,2,18 v. 8; II,1,45 v. 163; or. 18,18; 
epist. 74,1), savlo~ (carm. II,1,11 vv. 200. 1618; or. 18,18), trikumiva (carm. I,2,33 
v. 107; II,1,12 v. 386; etc.), quvella (carm. II,1,1 v. 556; II,1,13 v. 210; II,1,45 v. 
319; etc.), ceimwvn e cei`ma (carm. II,1,10 v. 32; or. 17,5; epist. 100,5; 132,4). 
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27 h[qelon 
Si rilevi la presenza di una epifora, perché h[qelon viene ripreso al v. 29, alla fine dei 
due enunciati che racchiudono l’inciso: essa ha lo scopo di evitare la frattura che la 
digressione potrebbe produrre nel flusso del discorso.
27 s. liqazevtw me pa`" / …toi`" livqoi" a[risq∆ hJrmosmevnon
Frequente nell’opera gregoriana è la presenza di parentesi che hanno lo scopo di 
ʻamplificareʼ la frase intensificandone le suggestioni (vd. Guignet, Grégoire, p. 
107): cfr., ad esempio, carm. I,2,2 v. 97; II,1,12 vv. 76. 137 s. 602 s., nonché i vv. 
53 s. 70. 89 di II,1,30. Si allude, qui, al tentativo di lapidazione che Gregorio subì 
appena agli inizi della sua esperienza costantinopolitana (Crimi, Nazianzenica VII, 
pp. 211 ss.; vd. inoltre Gallay, Vie, pp. 138 s.; McGuckin, Biography, pp. 257 s.; Van 
Dam, Kingdom, p. 139; Capone, Società, pp. 106 s.; Conte, Lessico, pp. 488 ss.): 
nella notte di Pasqua del 21 aprile 379, secondo il racconto dettagliato fatto in epist. 
77,3 (cfr. Conte, Epistole, p. 138), una folla di invasati aggredì il vescovo durante la 
celebrazione liturgica. La vicenda diverrà negli scritti del Nazianzeno emblema dei 
pericoli che egli fu disposto ad affrontare in difesa dell’ortodossia; come Cristo che 
risponde ai Giudei che intendono lapidarlo: Polla; e[rga kala; e[deixa uJmi`n ejk tou` 
patrov": dia; poi`on aujtw`n e[rgon ejme; liqavzete; (Ioh. 10,32) così Gregorio dichia-
ra: …tw`n kakw`n ejfeisavmhn, / uJf∆ w|n liqasqei;" eijsovdou prooivmion / ejkartev-
rhsa. kai; ga;r eujsebevsteron / paqovnta ta; Cristou` me ou{tw kai; fevrein (carm. 
II,1,12 vv. 102-105). In modo piuttosto evidente il Cappadoce conduce il lettore a 
scorgere analogie tra la propria esperienza della lapidazione e quella di Cristo, nel 
quadro di una ʻautobiografia cristomorficaʼ (cfr. Hofer, Stoning, pp. 144 ss.; Christ, 
pp. 55 ss.): vd., ad esempio, carm. II,1,11 vv. 665-667. 1658-1660; II,1,14 vv. 32-
36; or. 23,5; 42,27; epist. 95. Il passo in esame è molto simile a carm. II,1,12 vv. 
31 s. To; d∆ ou\n ejmo;n toiou`to: ballevtw me pa`": / povrrwqevn eijmi toi`" livqoi" 
hJrmosmevno" (cfr. Meier, p. 79). Da rilevare anche la presenza della figura etimo-
logica liqazevtw… / …livqoi": analogo gioco di parole, costruito con l’iterazione 
della medesima radice, è anche in carm. I,2,1 vv. 244 s.; I,2,25 vv. 233-236; or. 
31,1; epist. 77,3. Sullʼuso in Gregorio del verbo liqavzw, attestato, oltre che negli 
esempi citati, anche in riferimento all’episodio evangelico narrato in Ioh. 10,31-39 e 
in relazione al martirio di Stefano (act. 7,58), cfr. or. 14,2; 18,24; 29,20; etc. Nella 
medesima accezione di liqavzw («fling stones; stone»: LSJ, s.v.) sono documentati 
liqobolevw (da exod. 19,13; cfr. or. 2,92; 28,2) e l’espressione bavllw livqoi~ o 
semplicemente bavllw (con livqoi~ sottinteso: cfr. carm. II,1,12 v. 31; II,1,14 v. 
36). Cfr., infine, l’ossimorico livqoi~ ejdexiwvsasqe di or. 33,5. Accanto al sostan-
tivo livqo~, documentato talora nel greco cristiano in riferimento a Cristo, ‘pietra 
angolare’ della Chiesa (Lampe, s.v.; vd. in particolare Greg. Naz. or. 17,7; 19,16; 
21,7), nell’opera del Nazianzeno è attestato più volte l’epico la`a~, che in Omero 
designa specialmente le ʻpietre scagliate dai guerrieriʼ (LSJ, s.v.): cfr., ad esempio, 
carm. I,1,9 v. 77; II,1,1 v. 483; II,1,15 v. 11; II,1,17 v. 47. Per un costrutto analogo a 
liqazevtw… pa`" cfr. carm. II,1,11 v. 42 ajkousavtw pa`~…; or. 4,84 ajkouevtw pa`~ 
a[nqrwpo~ e 100 moi sunaganakteivtw pa`~.
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28 wJ"… hJrmosmevnon
Diffuso già nel greco d’epoca classica, in modo particolare nei testi in prosa, è l’uso 
di wJ" con il participio per esprimere la causa soggettiva. In Gregorio cfr. carm. 
II,1,68 vv. 33 s. polloi; tavd∆ oiJ levgonte" ajkribevsteron, / wJ" ajfqovnw" levgonte". 
ejk palaiou`
Cfr. Herodot. 1,157,3; Xenophon hist. gr. 4,1,29; mem. 3,5,8; Plat. Tim. 23a; Aristot. 
eth. Nic. 1179b; Polyb. 5,8,7; Strab. 7,3,12; etc. 
toi`" livqoi"… hJrmosmevnon 
Per la iunctura, usata in genere per descrivere la connessione delle pietre in un edi-
ficio, cfr., ad esempio, Herodot. 2,124,5 livqou de; xestou` te kai; aJrmosmevnou ta; 
mavlista; 2,148,7 aujlh; de; eJkavsth perivstulo" livqou leukou` aJrmosmevnou ta; 
mavlista. Per l’uso in Gregorio del verbo aJrmovzw, che con il valore intransitivo di 
«fit well» è costruito spesso con il dativo semplice (LSJ, s.v.; vd. inoltre Kühner - 
Gerth, I, p. 413), cfr., ad esempio, carm. I,2,3 v. 14; I,2,32 v. 50; or. 2,15; 8,16.
a[risq∆ hJrmosmevnon
Attestata con notevole frequenza nell’ambito della letteratura greca (in particolare 
negli scritti di medicina) è l’unione del verbo aJrmovzw, piuttosto che con il neutro 
a[rista, come nel caso del passo in oggetto, con l’avverbio di grado superlativo mav- 
lista: vd., tra i molteplici esempi, Plat. Theaet. 183b; Aristot. poet. 1459a 9; probl. 
927a 17; Phil. v. Mos. 1,334; opif. 137; somn. 2,262; Lucian. Nigr. 16; Bas. Anc. (?) 
virginit. 50 (PG 30,768D). 
29 sw`sai buqou`
I testimoni di W concordano nel riportare la lezione w\se buqo;n che non è chiaramen-
te sostenibile per ragioni sintattiche (w\se buqo;n ga;r h[qelon). Da qui la correzione 
degli editori prima in w\sai buvqou (Bill. 3, Mor., Caill.), poi in w\sai buqou` (PG). 
I manoscritti risalenti a Y presentano invece sw`sai buqo;n (L) sw`sai bohqei`n 
(S). Premesso che la lezione bohqei`n di S è da considerarsi senza dubbio un error 
singularis, il modo più economico e plausibile di emendare il testo è quello di inter-
venire sulla lezione di L, correggendo solo l’errore di anticipazione buqo;n, indotto 
dal successivo h[qelon, in buqou`. L’idea del ‘salvare dall’abisso’, peraltro, potrebbe 
implicitamente evocare l’immagine del ʻfango d’abissoʼ contenuta in psalm. 68,2 
s. sw`sovn me, oJ qeov", o{ti eijshvlqosan u{data e{w" yuch`" mou. / ∆Enepavghn eij" 
ijlu;n buqou`, kai; oujk e[stin uJpovstasi": h\lqon eij" ta; bavqh th`" qalavssh", kai; 
kataigi;" katepovntisevn me (il passo veterotestamentario è rievocato in or. 7,22 e 
14,21; cfr. inoltre carm. II,1,87 vv. 21 s. ∆Alla; savw me, savw me, Qeou` Lovge, ejk 
dev me pikrh`" / ijluvo" ejxeruvsa", ej" bivon a[llon a[goi"). A ulteriore conferma di 
sw`sai buqou` in luogo di w\sai buqou` è da rilevare il frequente uso del verbo sw/vzw 
con il genitivo senza preposizione: vd. Soph. Ant. 1162; Phil. 919; Eur. Orest. 779; 
LSJ, s.v.; cfr. inoltre Kühner - Gerth, I, p. 396. Al contrario, in dipendenza del verbo 
wjqevw, nell’accezione che più si adatta al contesto («thrust out»: cfr. LSJ, s.v.), sem-
bra invece sia per lo più attestato l’uso del genitivo retto da preposizione: cfr. Aesch. 
Prom. 665; Soph. Oed. Tyr. 241; Eur. Andr. 344; vd. inoltre Greg. Naz. carm. II,1,11 
vv. 466 s. (cfr., però, anche carm. I,1,1 vv. 14 s.). Per l’ambivalenza semantica del 
verbo sw/vzw, usato da Gregorio, oltre che in senso spirituale (vd., accanto al v. 86 



 COMMENTO 163

di II,1,30, carm. I,1,34 v. 20; II,1,8 v. 1; II,1,11 v. 1229; II,1,93 v. 3; or. 1,5; 37,7; 
etc.), anche in riferimento a naufragi e tempeste, reali o simboliche, cfr. carm. I,2,1 
v. 309; I,2,16 v. 3; II,1,11 v. 155.
kubernhvtou ceriv
Come già rilevato (vd. supra, nota ai vv. 25-31), il ‘timoniere’ del cui aiuto Gre-
gorio ebbe bisogno per ‘salvare’ Nazianzo dall’‘abisso’ dell’eresia apollinarista fu 
Cledonio. Questo implicito riferimento costituisce un indizio utile per stabilire la 
cronologia del carme: riflettendo sul contenuto di II,1,19 vv. 62-67, strettamente 
collegato al brano in esame, Simelidis, pp. 170 s., sottolinea che Gregorio, composte 
le epistole 101 e 102 durante la Quaresima del 382 (sulla cronologia cfr. Lietzmann, 
p. 74; Mühlenberg, p. 58), accettò, nell’autunno dello stesso anno, di assumersi la 
responsabilità della chiesa di Nazianzo per fronteggiare il pericolo rappresentato 
dall’apollinarismo. Nell’estate del 383 però «his health worsened and, at some point 
before or during the summer of 383, Gregory abandoned the bishopric». Fu allora 
che egli decise di affidare per qualche tempo la cura della chiesa di Nazianzo a 
Cledonio, suscitando critiche e malcontenti (II,1,19 vv. 72 s.). Diversa è invece la 
cronologia degli eventi che ricostruisce Trisoglio, Teologo, pp. 63 s., sulla scia di 
Gallay (vd. in particolare Gallay - Jourjon, Lettres Théologiques, pp. 25 s.): secondo 
questa analisi il Nazianzeno non avrebbe diretto la chiesa locale per poco meno di 
un anno prima di affidarne la gestione a Cledonio (come appunto sostiene Sime-
lidis, p. 171), ma ne avrebbe da subito demandato la responsabilità al presbitero, 
una responsabilità che riassunse poi nell’autunno dello stesso 382. In effetti, sem-
bra senz’altro più plausibile ritenere che la composizione delle epistole teologiche 
indirizzate al sacerdote che chiedeva aiuto contro l’apollinarismo sia avvenuta nel 
periodo in cui Cledonio era alla direzione della diocesi di Nazianzo e non prima. Che 
Gregorio, «cedendo alle pressioni di vescovi e clero e all’opportunità di contrastare 
efficacemente il pericolo apollinarista» (Trisoglio, Teologo, p. 64), abbia accettato 
di guidare la chiesa locale prima della nomina ufficiale di Eulalio, cioè sino al giu-
gno del 383, sembra possa dedursi dai vv. 101-104 di II,1,19 Poivmnh" hJgemovneusa 
qeovfrono". Eij de; luqeivhn, / poimevno" oi{de tuvcoien ajreivono": eij d∆ a[r∆ oJmoivou, 
/ h{ssono" ejn paqevessi, makavrtate: ouj ga;r e[oike / to;n nouvswn ejlath`ra ka-
koi`" ajcevessi palaivein, nonché dal passo di una lettera indirizzata al vescovo di 
Colonia, Bosporio: hJtthvmeqa, kai; th`" ∆Ekklhsiva", a]n didw`/ Qeov", ta; dunata; 
frontivzein ouj katoknhvsomen (epist. 138,3; cfr. Conte, Epistole, p. 192). L’ipotesi 
di una diretta assunzione di responsabilità da parte di Gregorio sembra poi trovare 
ulteriore conferma proprio in II,1,30, in modo particolare nei vv. 32 s., che seguono 
il passo relativo al kubernhvth~ Cledonio: Tavd∆ h[qelon mevn: oJ fqovno" d∆ ajntivxoo" 
kaloi`", / o}" ajntevpneuse toi`" kalw`" a[gan dedogmevnoi". L’invidia – dice il poe-
ta – lo costrinse a impugnare personalmente le redini d’una chiesa che egli aveva 
scelto di affidare in precedenza a un abile vicario (v. 30). Sulla base di tali presup-
posti l’autunno del 382, ovvero la fine dell’attività pastorale di Cledonio a Nazianzo 
e l’assunzione da parte di Gregorio della guida della diocesi paterna, costituirebbe il 
plausibile terminus post quem di un carme il cui terminus ante quem è da ravvisare 
nel giugno del 383, data in cui Eulalio ha già sostituito Gregorio sul seggio nazian-
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zeno. Nel lessico cristiano il termine kubernhvth~ è spesso usato, oltre che in rife-
rimento a Cristo (richiamando così un tradizionale concetto cosmologico a base del 
confronto tra il creatore del mondo e un nocchiero: vd. Crimi - Kertsch, pp. 204 s., 
e supra, nota al v. 26 [e[rhmon oijakostrovfou]), anche per designare i vescovi: cfr., 
ad esempio, carm. II,1,12 v. 161 laou` kubernh`taiv te kai; strathlavtai. In or. 
43,26 Gregorio, per affermare l’importanza di divenire vescovi gradualmente, ricor-
re proprio all’immagine del pilota d’una nave e dell’ordine che in essa regna grazie 
ad una assunzione di potere tutt’altro che repentina: ∆Epainw` to;n nhivthn novmon o{", 
th;n kwvphn provteron ejgceirivsa" tw`/ nu`n kubernhvth/ kajkei`qen ejpi; th;n prwvran 
ajgagw;n kai; pisteuvsa" ta; e[mprosqen, ou{tw" ejpi; tw`n oijavkwn kaqivzei meta; 
th;n pollh;n tufqei`san qavlassan kai; th;n tw`n ajnevmwn diavskeyin (vd. anche 
epist. 156,3). Cfr., inoltre, carm. II,1,12 vv. 385-387; or. 2,51; epist. 65,3. Per l’e-
spressione kubernhvtou ceriv, ‘con l’aiuto d’un timoniere’, ovvero ‘per mano d’un 
timoniere’, cfr. carm. I,1,2 v. 53 w{" ken e[m∆ ∆Arcegovnoio Qeo;" ceiri; kteativssh/; 
I,1,18 v. 62 Ceiri; Qeou` prwvtisto" ∆Ada;m gevnet∆… Cfr. anche carm. I,2,1 v. 381 
mu`qon ajosshth`ra Qeou` su;n ceiri; fevrousa; I,2,9A v. 76 speuvdei su;n megavloio 
qeou` ceriv…; II,2,1 v. 361 …sthvsai" megavloio Qeou` su;n ajmuvmoni ceiriv. Il tema 
cer- nei carmi si alterna a quello ceir- per ragioni metriche (vd. II,1,30 v. 47, non-
ché carm. II,1,68 vv. 61. 85. 91. 97). 
30 tai`" pnoai`"
Gli infausti venti sono metafora delle avversità che incontra colui che difende la vera 
fede, costretto a scontrarsi con l’invidia del clero corrotto o con le eresie, in questo 
caso quella degli apollinaristi. Significativo in tal senso è quanto Gregorio spiega in 
or. 26,9 «H ga;r oujk… qavlassa me;n oJ hJmevtero" bivo" kai; ta; ajnqrwvpina – polu; 
ga;r kajn touvtw/ to; aJlmuro;n kai; a[staton –, pneuvmata de; oiJ prospivptonte" 
peirasmoi; kai; o{sa tw`n ajdokhvtwn. Sinonimi di pnohv, nell’accezione metaforica 
che il vocabolo ha in questo caso, possono considerarsi a[nemo~ (carm. II,1,1 v. 
19; II,1,45 v. 320) e pneuvmata (carm. I,2,18 v. 8; II,1,15 v. 2; II,1,33 v. 6). Cfr., 
inoltre, l’espressione brotoloigo;~… ajhvth~ di carm. I,2,2 v. 364 e il linguaggio 
metaforico di II,1,13 vv. 54 s. Pontopovron dev te nh`a kako;" prhvnixen ajhvth", / h] 
skopevloisin e[axe, kubernhth`ro" a[terqen. Più che con valore negativo, attestato 
solo in questo contesto, il termine pnohv, che generalmente indica il ‘soffio vitale’ 
(cfr. Lampe, s.v., e, ad esempio, carm. I,2,2 v. 521; II,1,11 vv. 587. 1794; or. 7,18), è 
documentato in accezioni positive: esso designa, per esempio, la pnoh; dello Spirito 
(or. 41,14: l’espressione è ripresa da Iob 33,4) o si riferisce alla componente divina 
dell’essere umano (carm. I,2,1 vv. 96 s. ∆Ek de; coo;" pnoih`" te broto;" gevnet∆, 
ajqanavtoio / eijkwvn…; I,2,3 v. 16; II,1,33 v. 1). 
hjpistavmhn 
Il verbo ejpivstamai, usato propriamente con il valore postomerico di «know as a 
fact, know for certain» (LSJ, s.v.), è attestato nel medesimo significato anche al v. 
68. La certezza da parte del poeta che Cledonio si sia opposto all’eresia apollinarista 
va messa probabilmente in rapporto con la genesi delle epistole 101 e 102. 
ajntistavthn
Il vocabolo ajntistavth~, «opponent, adversary» (LSJ, s.v.), non molto diffuso 
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nell’ambito della letteratura greca (la prima attestazione è in Aesch. Sept. 517 eijko;" 
de; pravxein a[ndra" w|d∆ ajntistavta"; cfr. inoltre Ios. ant. Iud. 1,333; Plut. comm. 
not. Stoic. 45 (1084b); Bas. renunt. 6 [PG 31,640C]), torna in carm. II,1,9 vv. 3-5 
…plh;n e[rcomai / zw`on diwcqe;n ejn bivw/, mavlista dh; / ejcqroi`" fivloi" te, sun-
quvtai", ajntistavtai". Per ciò che concerne invece l’uso della forma verbale cor-
rispondente, cfr. carm. I,2,10 v. 756 ajntistatouvntwn pneumavtwn ejpidromai`"; 
II,1,12 v. 10; or. 4,49; 18,35. 
31 kaivper… dedegmevnon
Per l’uso della congiunzione concessiva kaivper, generalmente costruita con il parti-
cipio (LSJ, s.v.; anche Goodwin, §§ 859 s.), cfr., oltre al v. 95 di II,1,30, carm. I,2,1 
vv. 228. 306; I,2,10 v. 510; II,1,11 vv. 151. 328; etc. 
newsti;
L’avverbio newstiv, documentato in sole 6 occorrenze nelle opere di Gregorio, po-
trebbe suggerire l’idea che Cledonio, immediatamente dopo aver assunto la respon-
sabilità della chiesa di Nazianzo, abbia cercato in qualche modo di fronteggiare la 
minaccia apollinarista: a tal fine avrebbe anche chiesto l’aiuto di Gregorio che gli 
rispose probabilmente con le epistole teologiche. Per le altre attestazioni di newstiv 
cfr. or. 43,33 newsti; me;n ejpi; th;n kaqevdran teqeiv"; epist. 139,2 Ouj ga;r dh; th;n 
sh;n eujlavbeian aijtiavsomai, newstiv te ejpista`san toi`" pravgmasi. L’avverbio 
si trova utilizzato con una certa frequenza in espressioni che fanno riferimento ad 
una recente assunzione di potere: cfr., ad esempio, Eur. Hec. 617; Herodot. 3,127,1; 
3,140,2; Plat. Gorg. 523b; Polyb. 31,3,1; Dion. Hal. ant. Rom. 9,62,1; Ios. ant. Iud. 
2,281; Plut. v. Ages. 6,1. 
crhmavtwn kravto" dedegmevnon 
L’espressione kravto" devcesqai (per la quale cfr. Theodoret. in Ier. 12 [PG 
81,581A] Th`" ga;r oijkoumevnh" ÔRwmai`oi to; kravto" dexavmenoi; Cyr. Al. in Ioh. 
11,7 [II, p. 684,24 Pusey] devcetai tw`n ejn kovsmw/ to; kravto"; Cosm. Ind. top. 
2,74,10 kravto" ejdevxato para; Qeou` hJ tw`n ÔRwmaivwn basileiva) sembra rife-
rirsi all’assunzione dell’incarico di responsabilità da parte di Cledonio: il sostan-
tivo kravto" designerebbe pertanto la potestà di occuparsi temporaneamente degli 
‘affari’ (crhmavtwn) della chiesa di Nazianzo. Caillau, p. 875, traduce la frase con 
«quamvis… quaes torium munus accepisset» senza però fornire spiegazione; la tra-
duzione «munus quaestorium» per crhmavtwn kravto" è già in Leuv. Altri interpreti 
hanno ravvisato nell’espressione kravto" crhmavtwn il riferimento a una mansione 
da ‘tesoriere’, attribuendo pertanto al termine crhvmata il significato di ‘ricchezze’, 
che, come si vedrà, non è quello che più si adatta a questo contesto: cfr. Tillemont, 
p. 507; Bauduer, p. 364, traduce i vv. 57 ss.: «je voulois… la retirer de l’abîme par 
le ministère d’un pilote que je savois être capable de lutter contre les vents, quoiqu’il 
vînt d’être fait trésorier [des revenus de l’église de Nazianze]»; Ullmann, p. 186, ri-
ferendosi proprio al carme II,1,30, scrive: «Gregorius… suchte der Gemeinde einen 
Vorsteher zu geben… Er glaubte diesen in einem Mann zu finden, der zwar bisher 
ein weltliches Geschäft in der Finanzverwaltung bekleidet hatte»; anche Lietzmann, 
p. 69, parla di un non identificabile «finanzbeamten». Per kravto" in un’accezione 
affine a quella del passo in oggetto cfr. carm. II,1,11 vv. 56. 256. 1533. 1740; epist. 
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96,2. Quanto al sostantivo crhvmata, che designa talora il ‘carico’ di una nave, le 
‘merci’ (anch’esso rientrerebbe in tal modo nell’ambito della metafora della nave in 
tempesta: cfr. Thuc. 3,74,2 crhvmata polla; ejmpovrwn katekauvqh; Xenophon hist. 
gr. 1,6,37 toi`" ejmpovroi" ta; crhvmata siwph`/ ejnqemevnou" eij" ta; ploi`a ajpoplei`n 
eij" Civon), è plausibile supporre che definisca in questo caso gli oneri che la respon-
sabilità della chiesa di Nazianzo comportava: in tal senso si volge la traduzione qui 
proposta. La lezione kumavtwn, tradita nel codice S, per quanto crei la suggestiva im-
magine del ‘potere sulle onde’, è però certamente frutto di semplice congettura sug-
gerita dal contesto; se ne noti peraltro l’evidente assonanza con crhmavtwn. Il voca-
bolo crhvmata dunque, per quanto designi generalmente in Gregorio le ‘ricchezze’ 
(cfr., ad esempio, carm. I,2,10 vv. 228. 235. 267; II,1,11 v. 380; or. 4,121; epist. 7,3; 
29,9), nel passo in esame è però usato in un’accezione che non si discosta da quella 
che può assumere pravgmata: l’espressione crhmavtwn kravto~ devcesqai potreb-
be forse ricalcare, quanto al senso, quella attestata in epist. 139,2, in cui Gregorio, 
rivolgendosi al vescovo di Tiana, Teodoro, scrive: Ouj ga;r dh; th;n sh;n eujlavbeian 
aijtiavsomai, newstiv te ejpista`san toi`" pravgmasi.
32-45 
In questi versi diviene esplicita l’identità del nemico contro cui Gregorio dovette 
scontrarsi: alla volontà di salvare Nazianzo dall’eresia ‘soffiò contro’ lo fqovno~, 
che s’incarnò nei presbiteri ipocriti (vv. 35-41) e negli apollinaristi, ‘adoratori della 
carne’ (vv. 42-45). Un raccordo tra la sezione precedente (vv. 25-31), esplicitamente 
richiamata da tavd∆ h[qelon, e la lunga sezione successiva (vv. 34-45) forniscono i 
vv. 32 s., nei quali è rilevabile, come già evidenziato (vd. supra, nota al v. 29 [ku-
bernhvtou ceriv]), un utile appiglio cronologico per l’individuazione del terminus 
post quem del carme.
32 Tavd∆ h[qelon 
Qui il pronome si riferisce a ciò che è stato appena detto, secondo un uso di o{de 
attestato, ad esempio, in Soph. Ant. 297. 449; cfr. inoltre Kühner - Gerth, I, pp. 646 
s.; h[qelon riprende la stessa forma verbale in epifora ai vv. 27 e 29.
ajntivxoo" kaloi`" 
Da rilevare, accanto al gioco di parole che si crea con la locuzione ajntevpneuse 
toi`" kalw`" del verso successivo (da confrontare con carm. I,2,10 vv. 269 s. e or. 
27,4), l’insistita ripresa del prefisso ajnti- con cui Gregorio intende sottolineare la 
ferma opposizione che incontrò l’ortodossia a Nazianzo. Molto frequente è l’uso di 
tale prefisso all’interno delle opere del Nazianzeno: cfr., ad esempio, II,1,30 v. 30 
e, inoltre, carm. II,1,45 v. 16; or. 2,21; 12,3; 21,8; Kertsch, p. 184 nota 1. L’agget-
tivo ajntivxoo" («Ion. word, opposed to, adverse»: LSJ, s.v.), attestato solo tre volte 
nell’opera gregoriana, ritorna in carm. I,2,2 vv. 470 s. i\son suzugivh/ te kai; ajzugivh/ 
zugo;n e{lkein, / ajmfotevrwn d∆ o{sa kalav, kai; o{ss∆ ajntivxoa levxa" e II,2,6 v. 31 
…tevlo" boulh`" ajntivxoon… Sull’uso cfr. Zehles - Zamora, pp. 207 s. Si è preferito 
considerare il dativo plurale kaloi`~ maschile anziché neutro, intendendo dunque 
l’espressione oJ fqovno~… ajntivxoo" kaloi`~ come ‘fu avversa al bene l’invidia’ (per 
una diversa interpretazione vd. Crimi in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 135: 
«l’invidia avversa ai buoni»). Sulla concezione dell’invidia come misovkalo~, ‘ne-
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mica del bene’ (vd. Zehles - Zamora, pp. 49 s.), cfr. Phil. spec. leg. 3,3 ejfhvdreue 
d∆ a[ra moi to; kakw`n ajrgalewvtaton, oJ misovkalo" fqovno", o}" ejxapinaivw" ejpi-
pesw;n ouj provteron ejpauvsato kaqevlkwn pro;" bivan h[ me katabalei`n; migr. 
183 fqovnon me;n to;n misavreton kai; misovkalon (cfr. anche Abr. 21 bavskanon 
ga;r kai; misovkalon kai; filopovnhron oJ fau`lo" fuvsei); Eus. hist. eccl. 5,21,2; 
10,4,14; praep. ev. 7,10,14; Athan. v. Anton. 5,1 [SC 400, p. 142] ÔO de; misovkalo" 
kai; fqonero;" diavbolo". In or. 6,13 Gregorio definisce misovkalo" l’angelo ribelle. 
33 ajntevpneuse
Il verbo ajntipnevw, «blow against; to be adverse» (LSJ, s.v.), ritorna nelle opere di 
Gregorio per designare i contrasti tra vescovi allorché spira un ‘vento contrario’ solo 
in or. 42,22 Shvmeron suvnqronoi kai; oJmovdoxoi, a]n ou{tw fevrwsin hJma`" oiJ a[gon-
te": au[rion ajntivqronoi kai; ajntivdoxoi, eja;n ajntipneuvsh/ to; pneu`ma. Per l’uso 
del verbo in connessione con fqovno" cfr. Dion. Hal. ant. Rom. 8,49,5 kai; spavnioi 
dhv tinev" eijsin, oi|" oujk ajntevpneuse pro;" th;n dokou`san ajreth;n fqovno" ejk tw`n 
sumpoliteuomevnwn a[diko"; Greg. Naz. carm. II,1,18 vv. 3 s. ajntipnevei ga;r oJ 
fqovno", povrrw Qeou` / balei`n qevlwn me kai; labei`n oJmovskoton; vd. anche or. 
18,35 ajntestavtei de; oJ fqovno".
33 toi`" kalw`" a[gan dedogmevnoi"
Per ta; dedogmevna, ʻquel che è stato stabilitoʼ, cfr. Herodot. 3,76,2; Thuc. 3,49,4. In 
particolare il nesso dokei`n kalw`~ (documentato a partire da Thuc. 1,120,5 kalw`~ 
dokou`nta bouleuqh`nai) ritorna, con altro significato, in or. 2,50 moi dokei` kalw`~ 
e[cein to; tou` Solomw`nto~ peri; aujtw`n. Vale infine la pena di rilevare come, nei 
modi propri della tragedia attica (Aesch. Pers. 520; Suppl. 718; Eum. 824; Soph. 
Oed. Col. 1264; Eur. Hel. 1577 s.), a[gan rafforzi il valore dell’avverbio: così in 
epist. 48,1 ojye; me;n a[gan. Oltre che da a[gan, l’avverbio kalw`~ è talora accompa-
gnato da livan: cfr., ad esempio, or. 18,30 ed epist. 92,1 Oi\da ga;r o{ti kai; livan 
kalw`~. Sul motivo dell’invidia all’origine delle critiche malevole nei confronti del 
Nazianzeno vd. supra, nota ai vv. 12 s. 
34 oiJ ta; deuvtera qrovnwn lelogcovte" 
Come specificato al verso successivo, con questa locuzione Gregorio si riferisce ai 
presbiteri, ossia a coloro che gerarchicamente si trovano al secondo posto, dopo i 
vescovi (cfr. Lampe, s.v. qrovno~). L’espressione ta; deuvtera qrovnwn ricorre simile 
in diversi contesti: cfr., ad esempio, carm. II,1,11 v. 344; II,1,14 vv. 51 s. Sull’uso 
del vocabolo qrovno~ in Gregorio vd. Moroni, Nicobulo, p. 109. Il verbo lagcavnw 
è usato in questo contesto con il valore di ‘ottenere in sorte un incarico’, ‘essere de-
signato’, come in act. 1,17 e[lacen to;n klh`ron th`~ diakoniva~ tauvth~ (cfr. Chan-
traine, Dictionnaire, s.v. lagcavnw) e ritorna nella medesima accezione, ad esempio, 
in carm. I,2,1 v. 489; II,1,11 v. 31; II,1,47 v. 9 Oujk oi\da~ wJ~ ei[lhca~ hJniocei`n 
movnh; II,2,1 v. 359.
35 laou` provedroi presbuvtai
Il vocabolo provedro~, attestato per la prima volta in Thuc. 3,25,1, è usato general-
mente in Gregorio nel senso di «president, leading official, leader», in riferimento 
specifico ai «leading officials in Church» (Lampe, s.v.; val la pena notare come, cer-
to non casualmente, in carm. II,1,16 v. 98 provedro~ sia usato con funzione di attri-
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buto: cai`re, provedre tuvfe: cai`re, povli~ megavlh; vd. inoltre or. 2,49 babai; th`~ 
proedriva~ kai; tou` fronhvmato~): cfr., ad esempio, carm. II,1,11 v. 1514; II,1,12 
vv. 567. 721; II,1,17 v. 75; or. 43,33 qerapeuvein to;n provedron. In carm. II,1,11 
v. 571 il poeta definisce Roma provedro~ tw`n o{lwn, utilizzando dunque un termine 
che potrebbe assumere implicazioni di politica ecclesiastica (cfr. Trisoglio, Auto-
biografia, p. 181). Significativo è anche l’uso del verbo proedreuvw: or. 43,26 Oujk 
ejpainw` ga;r ejgw; th;n par∆ hJmi`n ajkosmivan kai; ajtaxivan e[stin o{te kai; ejf∆ w|n 
proedreuovn twn ejn bhvmasin e 31, in cui la responsabilità della diffusione dell’aria-
nesimo è in parte attribuita ajpeiriva/ tou` thnikau`ta hJmw`n proedreuvonto~. Il moti-
vo della grave crisi di cui fu causa la proedriva (termine per lo più attestato per desi-
gnare la dignità episcopale: cfr., ad esempio, or. 4,111) ritorna in or. 26,15 e 43,26. 
Per l’uso della iunctura laou` provedroi vd. Eus. in Psalm. 81,1 (PG 23,981C) tw`n 
proevdrwn tou` laou`; Greg. Naz. carm. II,1,11 v. 1510 law`n provedron…; II,1,13 
v. 58; cfr. inoltre le molteplici variationes dell’espressione attestate, ad esempio, in 
carm. II,1,11 v. 824 …tou`de laou` presbuvth"; II,1,12 vv. 161 laou` kubernh`taiv 
te kai; strathlavtai e 376 …laou` prostavta"; II,1,14 vv. 7 s. ”Istant∆ ajqevsmw" 
ajntivoi laou` provmoi, / o{ploi" covlw/ te kai; fqovnw/ pefragmevnoi; II,1,23 v. 23 
Skopei`te kai; trevmoite, law`n poimevne"; II,1,34B v. 34 law`n hJgemovsin…; or. 
2,63 tou` laou` tou;" proevconta". Da rilevare la sequenza allitterante di provedroi 
presbuvtai e la false quantity presbu±vtai, anziché il classico presbu`tai (cfr. Cri-
mi, Problema, pp. 1 ss.). 
semnh; gerousiva
È possibile cogliere un uso ironico del nesso anche in carm. II,1,11 vv. 1680-1689, 
dove Gregorio, descrivendo le reazioni al suo intervento in occasione del Concilio 
di Costantinopoli del 381, durante il quale tentò senza successo di comporre lo sci-
sma antiocheno, biasima la condotta della semnh; gerousiva (v. 1688), che concesse 
sfrenata licenza di parola a una intemperante tuvrbh nevwn (v. 1682). Il vocabolo 
gerousiva, ʻsenatoʼ, ʻsinodoʼ (Lampe, s.v.), ritorna solo in or. 2,92 eJbdomhvkonta 
presbutevrwn th`~ gerousiva~; 28,2; 32,16. Per l’aggettivo semnov~, ʻdegno di ri-
spettoʼ, ʻonorevoleʼ, ʻnobileʼ (Lampe, s.v.), che può talora assumere connotati bef-
fardamente ironici (già, ad esempio, in Aristoph. Vesp. 1174 a[ge nun, ejpisthvsei 
lovgou~ semnou;~ levgein; Plut. 275 wJ~ semno;~ ouJpivtripto~…), cfr., ad esempio, 
carm. I,2,10 v. 314; II,1,11 v. 910; II,1,39 v. 98; or. 36,12. Rispetto al verso in og-
getto, è più neutra la definizione dei presbiteri in carm. II,1,16 vv. 9 s. …geraioiv, / 
poivmnh" hJgemovne", e[gkrito" hJlikivh. 
36 pefhvnas∆ hJmi`n ouj kaloiv
La litote ouj kaloiv, che contribuisce a supportare l’intonazione ironica del passo, 
ritorna, ad esempio, in carm. I,2,8 v. 81; I,2,25 vv. 150. 370; I,2,31 v. 23; or. 2,42; 
27,4. 
Tiv" h[lpisen tovde…
Quel che spinge Gregorio a formulare l’interrogativa retorica, con tovde che si rife-
risce in questo caso, come di norma, a ciò che è detto subito dopo (a differenza di 
quanto si è visto al v. 32), non è l’opposizione mostrata dai presbiteri (vv. 34-36) 
quanto piuttosto la turpe falsità di alcuni di essi, denunciata chiaramente ai vv. 37-
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41. La formula tiv" h[lpisen o, più propriamente, tiv" a]n h[lpisen (per l’omissione 
di a[n nel cosiddetto indicativo potenziale cfr. Schmid, IV, p. 89) ricorre con una 
certa frequenza nell’ambito della letteratura greca: cfr., ad esempio, Eur. Hel. 656 …
tiv" a]n tavd∆ h[lpise brotw`n pote; Lys. or. 31,27; Polyb. 10,32,12; Greg. Naz. or. 
4,40. Sulle interrogative retoriche in Gregorio, che hanno talora lo scopo di introdur-
re un nuovo argomento, vd. Ruether, pp. 70 ss.
37
Con ironia Gregorio sostiene che quel ‘pudore’ che dovrebbe costituire un freno per 
i presbiteri corrotti è ridotto in realtà a un ‘frammento’ bracuv, ‘piccolo’, ‘esiguo’. 
Altrove il poeta, riprendendo un modo di dire popolare, scrive: ejn de; movnoi" aijdw;" 
o[mmasi koufotevrwn (carm. II,1,16 v. 92). Il vocabolo aijdwv~ è usato per indicare 
quel sentimento che spinge ad avere, nel rapporto con gli altri, comportamenti ispira-
ti al rispetto e al senso della giusta misura (LSJ, s.v.; Moroni, Nicobulo, p. 203): cfr., 
ad esempio, carm. I,2,2 v. 305; I,2,29 v. 256; I,2,32 v. 84; or. 8,9; 33,3. Sulla iun-
ctura leivyanon bracuv vd. Phil. agric. 10; Ios. 27; Greg. Nyss. hom. 1 in Cant. (VI, 
p. 37,6); Greg. Naz. or. 8,5 bracu; me;n to; th`~ zwh`~ tauvth~ leivyanon; Theodoret. 
affect. 8,11 (SC 57, p. 314); hist. eccl. 5,35,5 (GCS N.F. 5,338,5 s.) to; bracuvtaton 
tw`n ÔEllhvnwn leivyanon e[stenon kai; wjduvronto; Cyr. Al. in Soph. (II, p. 223,18 s. 
Pusey) to; bracu; tou` ∆Israh;l ajpotrughvsa" leivyanon. Espressioni simili in Soph. 
Electr. 1113 s. fevronte" aujtou` smikra; leivyan∆ ejn bracei` / teuvcei qanovn to", wJ" 
oJra`/", komivzomen; Phil. migr. 122; Athan. in Psalm. 121,5 (PG 27,513A) th`" pala-
ia`" eujdaimoniva" ejlavcista leivyana; Greg. Naz. carm. II,1,1 v. 541 …mikro;n …
leivyanon…; epitaph. 31,1 s. (= Anth. Pal. 8,124,1 s.) Cruseivh" geneh`" Eujfhvmio" 
h\n e[ti tutqo;n / leivyanon… Da rilevare come alla diatesi passiva il verbo kratevw 
definisca spesso la condizione di chi subisce un vincolo di varia natura cui è difficile 
opporre resistenza: cfr., in proposito, carm. I,2,10 v. 72; II,1,11 v. 84; or. 43,61 to; 
mh; kratei`sqai tw`n hJdonw`n; epist. 41,7 kratouvmeqa de; ghvra/ kai; ajrrwstiva/. 
Accanto a leivyanon, documentato con una certa frequenza a partire dalla tragedia 
(Soph. Electr. 1113; Eur. Med. 1387; Andr. 773; Troad. 716; Electr. 554) e attestato 
spesso anche negli autori cristiani, dove designa generalmente al plurale le sante re-
liquie (Lampe, s.v.), Gregorio utilizza talora nella medesima accezione il sostantivo 
lei`mma: carm. II,1,11 v. 816 …lei`mma th`" prwvth" novsou; or. 18,25 to; lei`mma 
th`" kata; tw`n ajxivwn kinhvsew". 
38 diswvmatoi kai; divcrooi
Centrale nel carme, come in genere in tutta la produzione gregoriana, è il motivo 
dell’ambiguità del male che inganna con la sua ‘duplice forma’: in carm. II,1,45 vv. 
333-337, ad esempio, il poeta ricorda che l’Avversario, disponendo in terra del po-
tere della tenebrosa malvagità, diplou`"… morfh;n televqei, skoliov" te novhma, / 
a[llot∆ ejp∆ ajlloivhn ejrcovmeno" pagivda. / “Htoi oJ me;n skovto" ejsti;n uJpevrta-
ton: h]n dev min eu{rh/", / a[ggelon ej" fwto;" w\ka metastrevfetai, / kaiv rJ∆ aJpalo;n 
gelovwn, saivnei frevna"… Analogamente in carm. II,1,83 vv. 7-11 sono descritti 
gli skoliou` tecnavsmata qhrov", che si presenta spesso all’uomo …nukti; ejoikwv", 
/ kai; fwto;" au\qi" ejn panouvrgw/ plavsmati. / Pavnta gavr, o{ss∆ ejqevlh/si, pev-
lei qanavtoio sofisthv", / gegw;" oJ Prwteu;" eij" klopa;" morfwmavtwn, / w{" kev 
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tin∆ h] locovwn, h] ajmfadovn, a[ndra damavssh/. Se in carm. II,1,12 vv. 728-731 il 
vescovo opportunista è descritto come un Prwteu;" sofisth;" eij" klopa;" morfw-
mavtwn / h] kai; Melavmpou" h[ ti" a[llo" a[stato" / pa`sin ta; pavnta rJa/divw" 
tupouvmeno" / pro;" th;n aJpavntwn ajqrovan katastrofhvn (il polimorfo Proteo è 
ancora termine negativo di paragone applicato a Giuliano in or. 4,82 e a Massimo 
il Cinico in carm. II,1,11 vv. 808-810), altrove la corruzione dei presuli, che na-
scondono sotto false sembianze la loro vera natura, è raffigurata proprio in termini 
di ‘ambivalenza’: cfr. carm. II,1,13 vv. 10 ajdranevw" cavskonte" ejn ajllotrivoisi 
proswvpoi" e 162 s. Diplovo" ejsti;n e{kasto", o[i>" luvkon ajmfikaluvptwn, / kai; 
calko;" locovwn pikrh;n nepovdessin ejdwdhvn. Il vero sacerdote di Cristo, invece, 
oujde; dorh;n basilh`o" e[cwn briaroi`o levonto", / keuvqei kerdwv/hn e[ndoqi dou-
losuvnhn, / nekrobovro", dolovmhti", ajtavsqalo", a[llo" ejn a[lloi" / pantoda-
poi`" kakivh" ei[desi kleptov meno" (carm. II,1,17 vv. 31-34). La ‘doppiezza’ del 
dissimulatore, che ha origini maligne e cela malvage intenzioni, è pertanto reci-
samente condannata: così, ad esempio, in carm. I,2,34 vv. 63 s. ÔH d∆ aJplovth" 
e{xi" ti" ajrgh; pro;" kakovn. / ÔH diplovh dev, tou` trovpou kakourgiva; II,1,1 vv. 
185 s.; II,1,12 vv. 666-670 (il passo riprende il comandamento formulato in lev. 
19,19 e deut. 22,9-11) e 696; II,1,39 vv. 79 s. Ancora più esecrabile è, naturalmen-
te, l’ipocrisia dei finti amici che colpiscono laqraivoi" dhvgmasi (carm. I,2,22 v. 
2); cfr., sullo stesso argomento, carm. I,2,23 vv. 1-3 Deino;n to; lupou`n. ‘An de; 
kai; luph`/ fivlo", / ajndrapodw`de". ‘An de; kai; davknh/ lavqra, / wJ" qhriw`de"… 
Al contrario, invece, è sempre da lodare l’aJplovth~ che ha origine dal bene e non 
nasconde alcuna finzione: cfr. i vv. 111-113 di II,1,30. Per quanto riguarda l’uso 
dell’aggettivo divcroo~, presente con una certa frequenza già nel corpus aristotelico 
(cfr. hist. an. 489b 14. 558a 5; etc.; per le attestazioni in epoca tarda vd., ad esempio, 
Nonn. Dion. 41,62 ajllofuh;" ajtevlesto" ejfaivneto divcroo" ajnhvr), è da rilevare 
come esso rientri nell’ambito di quel registro cromatico di cui il Nazianzeno si ser-
ve talora per rappresentare «l’intimo disordine morale e la disonesta doppiezza» 
(Crimi, Colori, p. 354): come già in Omero leggiamo che tou`… kakou` trevpetai 
crwv"… (Il. 13,279), così Gregorio nel descrivere, in or. 22,9, l’ipocrita falsità dei 
malvagi osserva: oJ me;n kai; fanerw`" kakov", oJ de; plavsma kai; crw`ma e[cei th;n 
ejpieivkeian, i{na klevpth/ tw`/ fainomevnw/. In or. 38,5 l’autore esorta a non travestirsi 
di finzione dicendo: mh; ejsqh`ti malakisqw`men, aJpalh`/ te kai; perirreouvsh/ kai; 
h|" to; kavlliston ajcrhstiva, mh; livqwn diaugeivai", mh; crusou` perilavmyesi, mh; 
crwmavtwn sofivsmasi yeudomevnwn to; fusiko;n kavllo" kai; kata; th`" eijkovno" 
ejxeurhmevnwn. In una accezione non dissimile da quella di divcroo~ può intendersi 
talora l’aggettivo ajntivcroo~: cfr. Crimi, Luci, pp. 150 ss.
citw`ne" w{" tine"
L’anastrofe pone in rilievo il sostantivo citwvn, con cui in senso traslato si allude, in 
alcuni contesti, all’episodio genesiaco del peccato originale (gen. 3,21; cfr. Lampe, 
s.v.): vd., in proposito, or. 19,14 ed anche il riferimento in carm. I,1,8 v. 115; I,2,1 
v. 122; or. 26,14; 38,12 (cfr. or. 45,8). In rapporto al passo qui analizzato non è 
inopportuno un rimando a Matth. 10,9 s. Mh; kthvshsqe cruso;n mhde; a[rguron 
mhde; calko;n eij" ta;" zwvna" uJmw`n, mh; phvran eij" oJdo;n mhde; duvo citw`na" mhde; 
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uJpodhvmata mhde; rJavbdon: a[xio" ga;r oJ ejrgavth" th`" trofh`" aujtou`; Marc. 6,8 s. 
(cfr. anche Ios. ant. Iud. 17,136). Nel contesto del carme in esame si potrebbe anche 
supporre che le vesti cui Gregorio fa riferimento siano quelle dei vescovi: proprio 
come alcuni di essi, anche i presbiteri si dimostrarono diswvmatoi kai; divcrooi (alla 
‘veste purpurea’, come simbolo di potere e regalità, ma anche come manifestazione 
di sfarzo, l’autore si riferisce in particolare in carm. I,2,29 vv. 231-233; II,1,34A v. 
98; II,2,6 vv. 6 s.). Sul tema dell’importanza simbolica della veste semplice, cfr. F. 
Fatti, Nei panni del vescovo: Gregorio, Basilio e il filosofo Eustazio, in: AA.VV., 
Le trasformazioni delle élites in età tardoantica. Atti del convegno internaziona-
le (Perugia, 15-16 marzo 2004). A cura di R. Lizzi Testi, Roma 2006, 177-238, 
pp. 187 ss. Vd. inoltre Knecht, p. 112. L’immagine rappresentata dalla iunctura 
divcrooi… citw`ne~ si ritrova nell’espressione ejsqh;~ / ajmfivcroo~ di carm. I,2,29 
vv. 37 s. (Knecht, p. 69: «ajmfivcroo~…: Die Vorsilbe deutet Zwiespältigkeit, Unen-
tschiedenheit an… Gregor meint also ein Kleid von zwiespältiger, uneinheitlicher 
Farbe. Wenn 1293,75f. die heuchlerischen Bischöfe als diswvmatoi kai; divcrooi, 
citw`ne" w{" tine" bezeichnet werden, ist offenbar dasselbe gemeint»). In carm. 
II,2,7 vv. 143-145 il poeta invece, alludendo al duplice senso della scrittura, sotto-
linea: …muvqoisin ejmoi`" kai; sw`ma faeinovn, / yuch;n ajmfi;" e[con qeoeideva di-
plovon ei|ma, / porfuvreon, malakoi`o diekfane;" ajrgufevoio. Da rilevare infine 
come, in opposizione ai citw`ne" che mutano forma e colore, Gregorio ponga «la 
veste ordinata e il colore della continenza» (or. 41,8 th;n eu[kosmon… stolh;n kai; 
to; crw`ma th`" ejgkrateiva"); così pure in carm. I,2,2 vv. 83 s. egli celebra «una 
veste lacera e un capo non profumato, non i bei tessuti di seta» (ÔRwgalevon de; 
citw`na, kai; ouj trufevwnta kavrhna / …mh; shrw`n kala; nhvmata…), mentre in 
carm. I,2,29 v. 328 paragona la purezza verginale «alle vesti di un solo colore» 
(…kaqaroi`" ei{masin ijsocrovoi"). 
39 ejkto;"… e[ndoqen
Sull’antitesi di ejkto;"… e[ndoqen, cioè sulla contrapposizione tra apparenza ed es-
senza, finzione e realtà, cfr. or. 26,11 oujde; kairo;n divdwsi to; ejkto;" kaqora`sqai, 
metastrevfwn to;n qeath;n pro;" to;n ejnto;" a[nqrwpon; epist. 12,6 dei` to;n ejkto;" 
ejovnta pro;" to;n ejnto;" blevpein a[nqrwpon (il passo trae ispirazione da Eph. 3,16). 
Vd. inoltre carm. I,2,2 vv. 268-270; I,2,29 vv. 42. 277-279; II,1,17 vv. 11-14; etc. 
Anche in altri contesti l’avverbio e[ndoqen è usato in riferimento ad uno stato d’ani-
mo che si sceglie di non mostrare all’esterno: cfr. carm. II,1,11 v. 848; or. 18,25. Sul 
rapporto tra invidia e ipocrisia si rinvia a Nikolau, pp. 89 s.
kakw`" pepeikovtwn
La lezione pephgovte~, che leggiamo nel testo delle edizioni a stampa, non risulta 
attestata nella tradizione manoscritta: i codici riportano rispettivamente pepeikov- 
twn Y, pephkovtwn CD, pepoihkovtwn G, pephgovtwn P. Nel passo in esame, 
come rivela chiaramente l’antitesi ejkto;"… e[ndoqen, il Nazianzeno intende dire che 
i presbiteri ipocriti hanno dato prova di non nutrire ʻinteriormenteʼ quel favore di 
cui invece fanno ʻesteriormenteʼ mostra: essi, in altre parole, a motivo della loro più 
ʻintima persuasioneʼ, potrebbero essere paragonati a quei vescovi che pevmpousi… 
ijo;n e[ndoqen ajdelfoktovnon (carm. II,1,12 v. 261). Ebbene, in base al contesto, la 
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lectio potior è da ritenersi il pepeikovtwn tradito dai testimoni della classe Y (a tal 
proposito si rinvia anche al «nutrivano una malvagia disposizione d’animo» di Syr.), 
con un uso intransitivo-riflessivo di una forma attiva transitiva, riflesso di quella 
ʻoscillazioneʼ tra i valori delle diatesi ben documentata nel greco neotestamentario: 
cfr. Blass - Debrunner, §§ 309-310 (nelle opere del Nazianzeno è anche attestato, 
con una certa frequenza, l’uso con valore passivo di un participio perfetto alla diatesi 
attiva: cfr. carm. I,2,25 vv. 75. 242. 351; II,1,11 vv. 350. 1913; II,1,12 v. 829. Vd., 
in proposito, Meier, p. 166; Oberhaus, p. 73. Cfr., inoltre, P. Chantraine, Histoire 
du parfait grec, Paris 1926, pp. 39 s.). La variante pephgovtwn di P (codice non 
esente da interventi congetturali di un certo rilievo), da cui sembrerebbe dipendere 
il pephgovte~ degli editori, non pare abbia invece, quanto al senso, alcuna attinen-
za con il brano analizzato (cfr. LSJ, s.v. phvgnumi: «stick or fix in»). La traduzione 
«male affecti erant», che in Caillau leggiamo per kakw`~ pephgovte~, come pure 
l’«at corde non item» di Bill. 3 (precede «Hi fronte pro nobis erant») non rispettano 
il significato proprio del verbo. Si vedano, in proposito, anche le versioni «[parois-
soient n’avoir que de bons sentimens pour moi,] et n’en avoient au fond que de 
mauvais» di Bauduer, pp. 364 s., e «dentro però erano mal disposti» di Crimi in 
Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 135. Cfr., infine, Van Dam, Becoming Christian, 
p. 181, che cita i vv. 37-39 con la seguente traduzione: «Some… were two-faced 
and two-colored…, with [one color] on the outside in our presence but steadfastly 
evil on the inside».
40 s.
Da rilevare l’antitesi tra l’infinito lanqavnein, a base dell’ironico ringraziamento che 
il poeta rivolge ai suoi avversari, e l’aggettivo provdhlo~, usato per connotare un 
atteggiamento vergognosamente disonorevole: la ‘viltà palese’ che induce i nemici 
del Nazianzeno a nascondere le proprie ostili intenzioni non può che render ʻbellaʼ 
l’ajtimiva cui essi lo condannano (vd. supra, nota al v. 10 [kalh`" ajtimiva"]). Gre-
gorio fa uso frequente nella sua opera degli strumenti dell’ironia (su cui cfr. Martin, 
pp. 263 s.): si vedano Guignet, Procédés, pp. 27 s.; Ruether, pp. 82 ss.; C. Macé, 
L’ironie dans les Discours de Grégoire de Nazianze, in: AA.VV., Approches de la 
Troisième Sophistique. Hommages à Jacques Schamp. Édités par E. Amato; avec la 
collaboration de A. Roduit et M. Steinrück, Bruxelles 2006, pp. 469-476. 
40 cavri" tou` lanqavnein 
Anche in or. 33,14 il Nazianzeno usa l’ironia scrivendo: cavri", o{ti th;n ejpieivkeian 
ejneklhvqhn, wJ~ a[noian. Per l’uso del verbo lanqavnw per esprimere in accezione 
negativa l’idea di «escape notice» (LSJ, s.v.) cfr. carm. II,1,62 v. 3; or. 2,32; 4,27; 
18,32. 
wJ" a[frona"
Con una certa frequenza Gregorio utilizza nella sua opera aggettivi con prefisso pri-
vativo, attraverso cui sottolinea per contrasto la qualità di cui qualcosa o qualcuno 
manca del tutto: cfr., ad esempio, carm. I,2,10 v. 258; I,2,25 vv. 382. 440; II,1,88 
vv. 17. 35. 46. 55; or. 4,35; 18,18. Per le altre attestazioni del vocabolo a[frwn, 
che si incontra spesso nell’opera degli scrittori cristiani nel significato di ʻscioccoʼ, 
soprattutto in riferimento ai ʻnon credentiʼ (Lampe, s.v.), cfr. carm. I,2,28 v. 221; 
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I,2,32 v. 89; II,1,1 v. 434; II,1,11 v. 1928; or. 32,26; 43,11. In II,1,45 vv. 75-82, in 
particolare, Gregorio chiarisce il senso della ajfrosuvnh, contrapponendo alla legge 
ispirata dal bene quella che trae origine ‘dalla carne e dal sangue’, che …e[sti de; 
provfrwn / devcnusqai Belivan, pro;" zovfon eJlkovmeno". / “Htoi oJ me;n cqonivoisin 
ijaivnetai, w{sper ejp∆ ejsqloi`", / toi`" oujc iJstamevnoi", ajlla; pariptamevnoi". / 
Kai; filevei kwvmou" te kai; e[cqea, kai; kovron aijnovn, / e[rgwn te skotivwn ai[scea, 
kerdosuvna". / Eujreivhn d∆ oJdo;n ei\sin, eJw`/ d∆ ejpitevrpet∆ ojlevqrw/, / ajfrosuvnh" 
dnoferh;n ajclu;n ejfessavmeno". Nella medesima accezione di a[frwn è anche docu-
mentato nel Nazianzeno l’omerico ajfradhv~, d’uso esclusivamente poetico (carm. 
I,2,1 v. 672; I,2,14 v. 120; I,2,29 v. 100; II,1,13 v. 164 ; etc.).
qevlein
Una volontà colpevole rende peggiore il peccatore se si considera l’importanza del 
ʻvolere moraleʼ per ottenere la salvezza (Lampe, s.v. qevlw). Sull’uso del verbo qevlw 
cfr. G. Schrenk, qevlw, ThWbNT III, 1938, 43-52, pp. 44 ss. R. Rödiger, Bouvlomai 
und ejqevlw. Eine semasiologische Untersuchung, ‘Glotta’ 8, 1917, 1-24, p. 1, ha 
distinto gli ambiti di ejqevlw (qevlw) e bouvlomai: il primo indica «den Entschluß des 
Geistes», mentre bouvlomai «den Wunsch des Herzens»; per ejqevlw in particolare, 
cfr. ibid., pp. 14 ss. 
41 hJ… provdhlo" deiliva
La lezione douleiva, accolta dagli editori e ben presente nella tradizione manoscrit-
ta – propriamente: deilivh (sed ou supra ei) L, doulivh CG, douleivh (sed i supra 
eiv) D, douleiva PS, «servitù» Syr. –, non sembra adattarsi bene al contesto, in cui 
Gregorio biasima il comportamento dei presbiteri ipocriti che agiscono non con ʻs-
ottomissioneʼ ma con ‘viltà’: è pertanto da ritenersi potior la lezione deilivh tradita 
in L, che rivela peraltro nella iunctura un preciso parallelo con la sentenza di carm. 
I,2,32 v. 131 Oujdei;" ajristeu;" ejk prodhvlou deiliva". La forma ionica deilivh, che 
non sembra trovare alcuna giustificazione nella facies linguistica del carme e nella 
quale l’-h finale andrà attribuito ad errore di perseverazione delle sillabe preceden-
ti, lette iotacisticamente, va dunque corretta in deiliva. Della ‘viltà’ Gregorio parla 
in termini di recisa condanna in alcuni contesti: in carm. I,2,34 v. 56 al coraggio, 
ajndreiva, definito pro;~ ta; deina; sterrovth~ (v. 54), è naturalmente contrapposta 
la deiliva…, sustolhv ti" eij" tolmhteva; in or. 5,8, nel delineare la differenza tra 
coraggio e audacia, l’autore precisa che to; me;n ga;r ejn toi`" tolmhtevoi" qarrei`n 
ajndriva" ejstivn, w{sper to; uJfivesqai deiliva": ou| de; pleivwn oJ kivnduno", oJmovse 
cwrei`n kai; wjqivzesqai, ajlla; mh; katevcesqai, qravsou", w{sper to; uJpocwrei`n 
ajsfaleiva". Sul concetto di viltà cfr., ad esempio, anche or. 14,27 ed epist. 58,3. 
Non è insolito però l’uso del sostantivo deiliva per definire l’umana debolezza, che è 
anche all’origine dell’esitazione del Nazianzeno ad accettare incarichi ecclesiastici: 
cfr., in proposito, or. 1,2 th`" ejmh`" deiliva" kai; ajsqeneiva"; 2,114; 9,2; 41,8; epist. 
145,4. Il vocabolo è usato con accezione positiva in or. 40,12, ove designa il timore 
che ispira una giusta prudenza: ”Ew" ejx oujriva" plei`", fobhvqhti to; nauavgion, 
kai; h|tton nauaghvsei", th`/ deiliva/ bohqw`/ crwvmeno". Per attestazioni dell’agget-
tivo provdhlo", usato nel passo in oggetto per definire una viltà talmente ‘mani-
festa’ da apparire perfino ‘spudorata’, cfr. carm. I,2,24 v. 3 Livan prodhvloi" kai; 
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safestavtoi" lovgoi"; I,2,32 v. 56 …provdhlo" toi`" kakivstoi" hJ divkh; II,1,12 v. 
353 tau`t∆ ouj provdhlo" u{bri", ouj blavbh safhv"; II,1,39 v. 79 Tau`t∆ ouj provdhlon 
yeu`do", oujci; diplovh; or. 40,35 nu`n de; provdhlo" hJ kakiva, th`/ fugh`/ tou` kalou` 
to; ponhro;n e{lkousa; 41,7 th;n provdhlon feuvgein ajsevbeian; epist. 227,3 a[neu 
lovgou parafanevnte" kai; prodhvlou tino;" aijtiva"; etc. 
ceivrwn ajtimiva"
Cfr. supra, nota al v. 10 [kalh`" ajtimiva"].
42-45
In questi versi diviene ancora più esplicito il riferimento agli apollinaristi, che af-
frontarono la questione cristologica sostenendo il principio di una non compiuta 
umanità di Cristo: per difendere la piena divinità del Figlio in prospettiva antiariana, 
infatti, Apollinare di Laodicea asseriva che il Logos divino avrebbe assunta con 
l’incarnazione solo la carne dell’essere umano ma non il nou`~, l’anima intelletti-
va (Greg. Naz. epist. 101,37-39 ∆All∆ oujk ejcwvrei, fhsiv, duvo tevleia. Oujde; gavr, 
ei[per swmatikw`" skopei`"… eij de; wJ" nohta; kai; ajswvmata, skovpei o{ti kai; 
yuch;n kai; lovgon kai; nou`n kai; Pneu`ma a{gion oJ aujto;" ejcwvrhsa kai; pro; ejmou` 
to;n Patevra kai; to;n UiJo;n kai; to; a{gion Pneu`ma oJ kovsmo" ou|to", to; ejx oJratw`n 
levgw kai; ajoravtwn suvsthma. Toiauvth ga;r hJ tw`n nohtw`n fuvsi", ajswmavtw" kai; 
ajmerivstw" kai; ajllhvloi" kai; swvmasi mivgnusqai). Su tale dottrina vd., in parti-
colare, Lietzmann, pp. 43 ss.; nonché Raven, pp. 177 ss.; Mühlenberg, pp. 108 ss. 
Per un parallelo tra la cristologia di Apollinare e quella del Nazianzeno si vedano 
anche Wesche, pp. 87 ss.; Daley, God, pp. 127 ss. A una tale presa di posizione 
Gregorio rispose anzitutto con un assioma divenuto celebre: To;… ajprovslhpton, 
ajqeravpeuton (cfr. supra, nota al v. 4 [Lovgw/ pesovnti]). Così, secondo questo prin-
cipio, se nella sua ʻinterezzaʼ (o{lo~) Adamo ha peccato, di una pantelh;~ swthriva 
ebbe bisogno il genere umano (epist. 101,33). L’ipotesi secondo cui vero bersaglio 
polemico delle epistole teologiche gregoriane sarebbe stato in realtà, ancor più che 
Apollinare di Laodicea, Diodoro di Tarso, nella cui concezione cristologica viene 
operata una netta distinzione tra l’uomo Gesù e il Verbo di Dio, è sostenuta da Bee-
ley, Controversy, pp. 376 ss.; Unity, pp. 179 ss. Secondo lo studioso, all’origine del-
la veemente opposizione di Gregorio ad Apollinare vi sarebbe stato, più che l’errore 
cristologico del Laodiceno, il tentativo compiuto dai suoi seguaci di impadronirsi 
della chiesa nazianzena (cfr., in proposito, Beeley, Trinity, p. 292; Controversy, pp. 
398 e 405). 
42 oiJ d∆ oujde; lavqra dusmenei`"
Il v. 42 non è nella tradizione «mancus…, una deficiente syllaba» come invece spe-
cificato nella nota di Caill., nel cui testo, su modello di Bill. 3, leggiamo un oiJ d∆ ouj 
lavqra dusmenei`~, metricamente insostenibile: in realtà l’oiJ d∆ oujde; lavqra di C non 
richiede alcun intervento testuale e risulta corretto sotto il profilo metrico. Oltre alla 
forma avverbiale lavqra, si incontra nelle opere di Gregorio il corrispondente lav- 
qrio~, che ricorre talora in riferimento alle occulte insidie del male: cfr., in propo-
sito, carm. I,2,10 v. 769; I,2,33 v. 235; I,2,34 v. 105; II,2,3 v. 288. Vd. inoltre carm. 
I,2,22 v. 2, in cui si allude ai ferali laqrai`a dhvgmata degli amici. Per dusmenei`" 
nell’accezione di ʻnemiciʼ, talora anche in riferimento ai nemici della vera fede, 
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cfr. carm. I,2,8 vv. 46 s. ∆Emoi; to; ploutei`n dusmenei`" bavllei kavtw, / fqovnw/ de; 
thvkei tou;" kakouv", poiei` fivlou" e 49 s. ejmoi; de; peniva mhde; dusmenei`" e[cein / 
carivzet∆, oi\kto" d∆ ajsfalevstero" fqovnou. Al singolare la forma sostantivata 
dell’aggettivo ricorre per lo più per designare ‘il Nemico’ per antonomasia (Lampe, 
s.v.): cfr., ad esempio, carm. I,2,10 v. 636; II,1,1 v. 103; II,1,45 v. 316. 
lavqra… ejkfanei`"
Gregorio ricorre molto spesso all’antitesi tra ‘nascosto’ e ‘manifesto’ per descrivere 
i molteplici modi in cui il male, nelle sue varie forme, agisce: in carm. I,2,2 vv. 268-
270 è tratteggiata l’insidia del nemico che …sevo pavnta dokeuvei, / e[ktoqen o{tti 
bavlh/si, kai; e[ndoqen o{tti lavbh/sin, / ajmfadivhn, locovwn te…, mentre in carm. 
I,2,25 vv. 76-84 si contrappone alla furente esplosione dell’ira, che non può esser 
celata, l’esistenza occultata di molti altri vizi: Tw`n me;n ga;r a[llwn aiJ novsoi kai; 
lavqrioi, / e[rw", fqovno", luvph te kai; mi`so" kakovn: / tinw`n de; faivnont∆ oujd∆ 
o{lw", h[ ti bracuv, / ajll∆ e[ndon eijsi;n aiJ novsoi katavscetoi. / Tuco;n ga;r ejktav-
keien ejn bavqei frenov", / pri;n kai; genevsqai toi`" oJrw`sin ejkfanei`". / Kevrdo" 
de; lanqavnousa kai; duspragiva. / Qumo;" d∆ o{lon gumnovn te kai; dh`lon kakovn, / 
eijkw;n prokuvptous∆ oujc eJkovnto" swvmato". Cfr. inoltre carm. II,1,1 v. 492; II,1,11 
vv. 1506 s.; II,1,45 vv. 338-342; II,1,54 vv. 4 s.; or. 42,20, e l’ossimorico laqrivoi" 
dhlwvmasin di carm. II,1,11 v. 1815. L’aggettivo ejkfanhv" torna, ad esempio, in 
carm. I,2,25 v. 81 e in epitaph. 28,4 (= Anth. Pal. 8,121,4). 
43
Nel ritratto a forti tinte ironiche che Gregorio delinea in questo passo, il rossore dei 
volti, causato generalmente da un sentimento di pudore e timidezza (carm. I,2,2 
vv. 303-305; I,2,29 vv. 197-206; etc.), ha origine negli apollinaristi dal timore di 
non apparire degnamente kakoiv: alla deiliva dei presbiteri si contrappone pertanto 
la sfrontatezza di coloro che vogliono far mostra dei propri vizi (oujde; lavqra… 
ejkfanei`"… safw`~). A differenza di quanto accade agli eretici un giusto rossore 
imporpora le guance di Gregorio il Vecchio, che ouj ga;r e[fqane kekinhmevno" pol-
lavki", kai; uJperapelogei`to tou` kinhvsanto", ejruqriw`n wJ" oijkeivoi", toi`" ejkeiv-
nou ptaivsmasin (or. 18,25); ma anche la malvagità, quando non è spudorata, può 
far arrossire un peccatore: kai; tou`to movnon ejpaineto;n poiou`men, wJ" ejn kakoi`", 
eij mh; kai; livan aijscrovn, o{ti th;n kakivan ejruqriw`nte" ejpi; semnovteron o[noma 
metabaivnomen, th;n eujsevbeian (or. 22,5). Non soltanto il pudore, ma anche la furia 
può rendere rosse le guance degli iracondi: carm. I,2,25 vv. 93-99 Pavqo" ga;r oi|" 
e{n, koina; kai; sumptwvmata. / ”Ufaimon o[mma, kai; qevsei" diavstrofoi, / trivce" 
suwvdei" kai; gevnu" diavbroco", / wjcra; pareiav, nekrovthto" e[mfasi": / a[llwn 
ejruqrav, kai; molibdwvdh" tinw`n: / o{pw" a[n, oi\mai, kaiv tina crwvsa" tuvcoi / oJ 
maniwvdh" kai; kavkisto" zwgravfo". Decisamente da condannare, invece, è il ros-
sore innaturale, del belletto, sul volto d’una donna: carm. I,2,29 vv. 207-210. Sulla 
connotazione simbolica del colore rosso vd. Crimi, Colori, pp. 351 s. e, soprattutto, 
356 s. 
44 wJ" 
La lezione tradita dai manoscritti risalenti a Y (wJ~) è da preferire a quella dei codici 
della classe W (w\): l’interiezione creerebbe infatti una evidente frattura nel paral-
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lelismo di un brano che intende chiaramente contrapporre alla vile ipocrisia degli 
‘sciocchi’, che credono di poter mascherare le proprie intenzioni, la spudorata em-
pietà degli ‘adoratori della carne’ che intendono farne mostra: OiJ me;n ga;r aijdou`" 
leiyavnw/… (v. 37) …wJ" a[frona"… (v. 40) …OiJ d∆ oujde; lavqra dusmenei`"… 
(v. 42) wJ" sarkolavtrai… (v. 44). La lezione w\ potrebbe essere sorta da aplografia, 
per via del successivo safw`". 
sarkolavtrai 
Il vocabolo sarkolavtrh~, «worshipper of the flesh» (Lampe, s.v.), un hapax lego-
menon dell’opera gregoriana, è coniato in chiave ironica dal Nazianzeno per rispon-
dere all’accusa, mossa dagli apollinaristi agli ortodossi, di essere ajnqrwpolavtrai. 
In epist. 101,47 s. Gregorio replica alle convinzioni dei seguaci di Apollinare, che 
negano la presenza in Cristo d’un intelletto umano, con una argomentazione che 
conduce a una conclusione paradossale: eij dievptustai pavntw" oJ nou`" wJ" aJmar-
thtiko;" kai; katavkrito", kai; dia; tou`to sw`ma me;n proseivlhptai, nou`" de; pa-
ralevleiptai, suggnwvmh toi`" ptaivousi peri; nou`n. Marturiva ga;r Qeou` safw`" 
e[deixe to; th`" qerapeiva" ajduvnaton. Ei[pw to; mei`zon; Su; me;n dia; tou`to ajti-
mavzei", w\ bevltiste, to;n ejmo;n nou`n, wJ" sarkolavtrh", ei[per ajnqrwpolavtrh" 
ejgwv… Per sarkolavtrh~ e ajnqrwpolavtrh~ cfr. anche Gallay - Jourjon, Lettres 
Théologiques, p. 67 nota 4. In carm. I,1,10 vv. 25-29, dedicato alla confutazione 
dell’apollinarismo, si legge: ∆Anqrwpolavtrh" eijmiv soi, sevbwn o{lon / to;n sun-
teqevnta mustikw`" ejmoi; Lovgon / aujto;n Qeovn te kai; broto;n swthvrion. / Su; 
sarkolavtrh", eijsavgwn a[noun ejmev, / a[n sou to; komyo;n peiqanw`" ajntistrevfw. 
Piuttosto frequenti nelle opere di Gregorio sono i vocaboli composti con il sostan-
tivo savrx: in carm. II,2,7 v. 74, ad esempio, i demoni del culto pagano sono detti 
sarkocarei`~, mentre in or. 7,24, alludendo all’ora estrema, si fa menzione di o} tw`n 
filokovsmwn yucw`n pavqo" kai; filosavrkwn (anche in or. 11,5, in opposizione ai 
martiri, si parla dei filovsarkoi). In relazione all’apollinarismo in epist. 102,18 si 
legge: to; dei`n proskunei`n mh; a[nqrwpon qeofovron, ajlla; Qeo;n sarkofovron; cfr. 
carm. I,1,2 vv. 57-63; II,1,38 vv. 27 s., nonché I,1,9 v. 79 sarkogenh` kakivhn…; 
I,2,2 vv. 502 s. Kei`noi parqenivhn me;n ajtimavzoien ejrannhvn, / sarkopevdhn… 
Qeou` perivfrone"
Nel testo dei discorsi teologici, or. 29,19, Gregorio ribadisce contro gli apollinaristi 
l’assoluta superiorità del Figlio, che accettò d’accogliere in sé th;n sh;n pacuvthta…, 
dia; mevsou noo;" oJmilhvsa" sarkiv, al solo scopo di se; swqh`nai to;n uJbristhvn, o}" 
dia; tou`to perifronei`" qeovthta. Oltre che con il vocabolo perivfrwn, documen-
tato già a partire da IV Macc. 8,28 nel significato di «despising» (vd. LSJ, s.v.), sono 
attestate con una certa frequenza in Gregorio espressioni analoghe a quella del passo 
in oggetto: cfr. carm. I,2,8 v. 157 qeou` perifrovnhsi~, ai{mato~, fivlwn; I,2,28 v. 
308 …katafronei`n Qeou`; or. 14,7 katafronw`men tou` ktivsanto~; epist. 139,4. 
Un identico concetto trova espressione in molteplici modi: in carm. I,2,1 vv. 498 s., 
ad esempio, rievocando la storia di Paolo il poeta ricorda: “Empalin au\ Pauvloio 
mevga sqevno" ajmfotevrwqen, / o}" Cristo;n me;n a[tizen, e[peita de; pa`sin e[fhne; 
in carm. II,1,32 vv. 36 s. la figura del sovrano è delineata con tratti iperbolici: gaivh" 
kavrto" e[cwn kai; oujrano;n aujto;n ajtivzei, / qnhtov", ejn ouj qnhth`/si methvoro" ejl-
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pwrh`/si; in II,2,7 vv. 163 s. è chiesto a Nemesio: Tiv" cavri", ai\sco" a[piston eJoi`" 
kteavtessi geraivrein, / o}n de; Qeo;n geneth`ra, bivou q∆ hJghvtor∆ ajtivzein… In alcuni 
contesti invece il Nazianzeno fa menzione di coloro che, al contrario, disprezzano il 
mondo e la carne: così in carm. I,2,1 vv. 209-211 (si veda epitaph. 70,5 [= Anth. Pal. 
8,29,5]); II,1,1 vv. 609-612 ; II,2,5 v. 146; epist. 31,3; 32,3.
45 Beelfegw;r sevbonte", ouj to;n o[nta Despovthn
Enunciazioni analoghe, pur con diverse varianti, sono documentate, ad esempio, in 
carm. II,1,12 vv. 335 s. …kairw`n novmou~, / ouj tou;~ qeou` sevbonte~…; or. 43,11 
ajnti; Qeou` ta; tou` Qeou` sevbonte~. Sotto il profilo formale cfr. anche carm. II,1,11 
v. 975 …sevbwn te Cristo;n ajjnq∆ ÔHraklevou~. Il nome Beelfegwvr, utilizzato da 
Gregorio in quest’unico passo, è citato per la prima volta in num. 25,3. 5, in riferi-
mento a una divinità idolatrica venerata dagli israeliti (nel cristianesimo il termine è 
passato poi a indicare l’essere diabolico per antonomasia): kai; ejtelevsqh ∆Israh;l 
tw`/ Beelfegwvr: kai; wjrgivsqh qumw`/ kuvrio" tw`/ ∆Israh;l… kai; ei\pen Mwush`" 
tai`" fulai`" ∆Israh;l ∆Apokteivnate e{kasto" to;n oijkei`on aujtou` to;n tetele-
smevnon tw`/ Beelfegwvr. Tra i nomi propri attribuiti al demonio il più diffuso in 
Gregorio è Beliva" (cfr. II Cor. 6,15 tiv" de; sumfwvnhsi" Cristou` pro;" Beliavr, 
h] tiv" meri;" pistw`/ meta; ajpivstou;) documentato, ad esempio, in carm. I,2,1 v. 
457; I,2,2 v. 318; II,1,11 v. 823. Sui nomi del Maligno nei testi sacri e in particolare 
sull’uso di Belial cfr. W.E.M. Aitken, Beelzebul, ‘Journal of Biblical Literature’ 31, 
1912, pp. 34-53; J.E. Hogg, “Belial” in the Old Testament, ‘The American Journal 
of Semitic Languages and Literatures’ 44, 1927, 56-58, p. 57; W. Foerster, Belivar, 
ThWbNT I, 1933, p. 606. Sul tema del demonio negli scritti gregoriani si rinvia a F. 
Trisoglio, Il demonio in Gregorio di Nazianzo, in: AA.VV., L’autunno del diavolo. 
Convegno di Torino, 17-21 ottobre 1988. A cura di E. Corsini - E. Costa, Milano 
1990, I, pp. 249-263; R. Ricceri, Demone d’amore: l’aggettivo doloplovko" tra 
Afrodite e il Maligno (Gr. Naz. carm. 2, 1, 50 v. 1), ʻQuaderni Urbinati di Cultu-
ra Classicaʼ 105, 2013, pp. 171-176; Ead., Feu`ge tavcista. Struttura e motivi dei 
Carmi kata; tou` ponhrou` di Gregorio di Nazianzo (2.1.54-60), ʻAthenaeumʼ 102, 
2014, pp. 509-520. 
46-62
La successione di domande retoriche, che bruscamente interrompe il flusso del di-
scorso, ha lo scopo di rafforzare la critica che Gregorio rivolge agli apollinaristi: di 
fatto essi, mettendo in discussione il principio della compiuta umanità di Cristo, ren-
dono inutile l’incarnazione e impossibile la redenzione. Nel criticare un tale sistema 
di pensiero il poeta si chiede pertanto che valore abbiano eucaristia e battesimo per 
i suoi avversari, tra cui egli polemicamente include, proprio a fianco degli eretici, «i 
saggi vescovi dei popoli», cioè coloro che dovrebbero porsi quali guide nel cammino 
della retta fede, rivelandosi però nei fatti maestri di doppiezza e inganno. 
46-48
Dal punto di vista formale una sequenza di interrogative retoriche introdotte dalla 
particella pou`, frequente in tragedia (cfr., ad esempio, Aesch. Pers. 956 s. e 967-
969; Soph. Aiax 1100 s.; Phil. 451 s.; Eur. Andr. 847 s.; Suppl. 1134 s.), si ripresenta 
in Gregorio, quale variante cristiana del topos dell’ubi sunt, ad esempio, in carm. 
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I,2,15 vv. 105-108; II,1,43 vv. 1-4; II,1,50 vv. 41-48; or. 5,25; 23,2; 39,5; epist. 
140,3; 240,2. Più in generale, sulla presenza nell’opera gregoriana di interrogative 
retoriche e apostrofi, artifici stilistici tipici della diatriba cinica, cfr. Moreschini, 
Gregory Nazianzen, p. 113. Vd. inoltre Costanza, p. 264. 
46 travpeza mustikhv
Sulla ‘mistica mensa’ quale simbolo eucaristico cfr. G. Kruse, Mensa, RE 15, 1932, 
coll. 937–948; Lampe, s.v. travpeza; L. Goppelt, travpeza, ThWbNT VIII, 1969, 
pp. 209-215; Moroni, Nicobulo, p. 218. Il nesso travpeza mustikhv è attestato per 
la prima volta in Orig. in Prov. 19 (PG 17,205C) ou{tw kai; ∆Abraa;m ploutivsa" 
ejn gnwvsei, th;n mustikh;n ejkeivnhn parativqhsi travpezan toi`" kata; th;n me-
shmbrivan fanei`si fivloi" aujtou`. Ad esso Gregorio ricorre anche in altri contesti 
della sua opera (come in carm. II,1,11 v. 1884 …trapevzh" mustikh`" skepavsma-
ta; II,1,23 v. 17 ∆Egw; trapevzh" mustikh`" parastavth"), talora con variazioni 
(cfr., ad esempio, carm. I,2,34 vv. 226 s. Dwvrwn docei`on aJgnovn, hJ qehdovco" / 
travpez∆…; or. 5,35 travpezan th;n pneumatikh;n tauvthn kai; e[nqeon; 18,10 th`/ 
sebasmivw/ trapevzh/, ove Gregorio sottolinea che Nonna, che mai “diede le spalle 
alla santa mensa”, mai tollerò di “condividere il sale” con coloro che provenivano 
ajpo; th`" bebhvlou kai; ajnavgnou trapevzh"). Ben altra cosa è la travpeza Subari-
tikhv, che si contrappone nettamente all’appressarsi dell’uomo a Dio: cfr. Costanza, 
pp. 253 e 270 nota 13. 
Kalw`" dikazevtw
Cfr. Isocr. or. 20,17 tou;" kalw`" dikavzonta"; Phil. ebr. 223 oJpovte ajnq∆ u{dato" 
ta;" keraunivou" flovga" qeou` th;n kata; ajsebw`n kalw`" dikavsanto" divkhn oJ 
oujrano;" ajsbevstou" e[niyen; Plut. praec. ger. reip. 10 (805b) divkh megavlh kalw`" 
dikasqei`sa; Lucian. somn. 15 kalw`" th;n divkhn ejdivkasa"; Greg. Naz. or. 25,10 
Persi;" kalw`" hJmi`n ejdivkase to;n ajlithvrion kataluvsasa. Altrove Gregorio fa 
uso della figura etimologica dikaivw" dikavzein: così in or. 27,7 oiJ tw`/ kravmati 
dikaivw" dikavzonte". Cfr. infine or. 23,2 Ei[qe dikaivw" krivnonte". 
47 Pou` d∆ a[rto"
Il ‘pane’ cui allude Gregorio è il panis benedictionis attraverso cui l’uomo è reso 
partecipe del sacrificio di Cristo divenuto uomo per salvarlo (Marc. 14,22; I Cor. 
11,23 s.; sul termine a[rto~ cfr. J. Behm, a[rto~, ThWbNT I, 1933, pp. 475-476). Da 
rilevare il contestuale riferimento alla ‘mistica mensa’ e al ‘pane’ eucaristico in or. 
40,31, come pure in Cyr. Al. ador. 3 (PG 68,284B) “Emfasin de; pro;" aJgiasmo;n 
ouj metrivan e[cei to; wJ" ejnwvpion tou` Qeou` to;n a[rton crh`nai fagei`n. Tiv ga;r 
ou{tw" ejn o[yei Qeou`, wJ" mustikh; travpeza, kai; qusiva, kai; oiJ tauvth" mevtocoi; 
ibid. (289B) ”Ote ga;r hJmi`n ejnevsth kairo;" th`" aJgiva" trapevzh", dh`lon de; o{ti 
th`" ejn Cristw`/ kai; mustikh`", ejf∆ h|/ to;n a[rton ejsqivomen… to;n oujranou`.
cei`re"
Con l’imposizione delle mani il sacerdote conferisce la grazia ai fedeli (cfr. Meier, p. 
98; vd. inoltre E. Lohse, ceivr, ThWbNT IX, 1973, 413-424, pp. 421 ss.) e comunica 
così, durante il battesimo, lo Spirito Santo: cfr., in proposito, carm. II,1,12 vv. 503 
s. Ei[poi tavc∆ a[n ti", wJ" ejpiskovpwn cevre" / tov t∆ ejn mevsw/ khvrugma loutrou` ti" 
cavri". 
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to; Pneu`m∆ ejfeivlkusan
L’allusione al battesimo è resa esplicita in carm. II,1,1 vv. 325 s. dalle parole: …loe-
trw`/ / e{lketai ajnqrwvpoisi cavri" kai; Pneuvmato" ai[glh. Esempi della iunctura 
pneu`ma ejfevlkein in Eus. in Psalm. 118,129-131 (PG 23,1385D) aujth`" th`" uJpo-
qevsew" tw`n ejntolw`n ejpispwmevnh" kai; ejfelkomevnh" to; pneu`ma; Greg. Nyss. 
instit. christ. (VIII,1 p. 84,1 ss.) pavnta ga;r uJfivstatai povnon touvtwn e{neken oJ 
th`" a[nw cara`" ejrasthv", di∆ w|n ejfevlketai to; pneu`ma; hom. 11 in Cant. (VI, p. 
319,13) to; fwteino;n pneu`ma pro;" eJauth;n ejfelkusamevnh. Per il verbo semplice 
e{lkw nell’espressione e{lkein pneu`ma (tratta da psalm. 118,131) cfr. Greg. Naz. 
or. 2,95; 6,1; 12,1; etc. Tutt’altro valore ha l’espressione in carm. II,2,3 v. 195, ove 
esprime l’idea dell’‘aspirare il soffio’ della morte. Il composto ejfevlkw (Lampe, 
s.v.), in Gregorio attestato prevalentemente in poesia (con undici occorrenze di con-
tro alle due della prosa), si ritrova, ad esempio, in carm. I,2,17 v. 29 …Qeou` mevgan 
oi\kton ejfevlkei; II,2,7 v. 165 …e[felke teoi`" faevessi kaluvptrhn. 
48 Qruvyate… kai; th;n cavrin 
Oltre che con il significato di ‘corrompere’, ‘rendere inefficace’, l’intonazione forte-
mente ironica di questo passo potrebbe anche cogliersi attribuendo al verbo qruvptw 
il valore che esso ha talora alla diatesi media, cioè quello di ‘fingere di non volere’ 
(cfr. LSJ, s.v.: «to be coy and prudish, bridle up, esp. when asked a favour… or when 
one pretends to decline»). In Caill., p. 875, qruvyate è tradotto con l’espressione 
«delicias facite», ma in nota si aggiunge la spiegazione «in delicias vertite gratiam 
sacerdotii». In altri termini, nel negare il principio della piena umanità di Cristo gli 
apollinaristi mostrerebbero una sdegnosa ritrosia perfino nei confronti della grazia 
divina, quasi volessero paradossalmente farsi pregare per accettarla. In Gregorio il 
verbo qruvptw, più che nel significato proprio di ʻridurre in pezziʼ, è documentato 
nell’accezione metaforica di ̒ indebolireʼ, ̒ corrompereʼ: cfr., ad esempio, carm. I,2,2 
v. 299; I,2,29 vv. 2 (vd. Zehles - Zamora, p. 141) e 238; or. 14,16. 24. 
49-51
Costituisce un motivo ricorrente dell’opera gregoriana la denuncia della cattiva con-
dotta di coloro che, trovandosi al potere, dovrebbero fornire agli altri una guida spi-
rituale: il popolo, ispirato da pessimi esempi, cade inevitabilmente in errore pur non 
avendone in realtà colpa perché in effetti ma`llon… eujmivmhton hJ ponhriva (carm. 
II,1,12 v. 720). È dunque da ritenersi turpe che i vescovi, ordinati per essere ʻmaestri 
del beneʼ, divengano modello d’ogni nequizia (ibid., vv. 362-370). D’una tale uma-
na inclinazione approfitta il Maligno che …suvntomon / novmon divdwsi ponhriva~ 
to;n prostavthn (ibid., vv. 645 s.). Sul tema cfr., inoltre, carm. II,1,1 vv. 159 s.; 
II,1,13 vv. 112-115; or. 4,45. 56.
49 Lao;n d∆ ajfhvsw mevmyew"
L’uso del verbo ajfivhmi, che nel significato di ‘assolvere’, ‘prosciogliere’ si co-
struisce in genere con l’accusativo della persona e il genitivo della cosa – cfr. Plat. 
leg. 869a; Demosth. or. 37,59; vd. inoltre R. Bultmann, ajfivhmi, ThWbNT I, 1933, 
pp. 506-509, e, per Gregorio, or. 2,111; 4,33. 39; etc. –, insieme al vocabolo laov" 
sembra ispirarsi all’ ajfh`ka" ta;" ajnomiva" tw`/ law`/ di psalm. 84,3 ovvero all’ a[fe" 
th;n aJmartivan tw`/ law`/ di num. 14,19. Il sostantivo mevmyi~, attestato con una certa 
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frequenza in tragedia (Aesch. Prom. 445; Soph. Phil. 1309; Eur. Alc. 1057; etc.), 
designa per lo più lo yovgo~ wJ~ ojligwrouvntwn h] ajmelouvntwn (Clem. Al. paed. 
1,9,77,3): cfr. Greg. Naz. carm. I,2,34 vv. 73. 102 (Mevmyi" d∆ ajtimwvrhto" ejk 
fivlou yovgo") e 106 (Mevmyi" ajneuvqunov" ti", hJ blasfhmiva); or. 4,34; 7,9; 9,5.
Tiv ga;r xevnon tovde
Sono frequenti in Gregorio, prevalentemente nei testi in prosa, espressioni analoghe 
che servono a introdurre talora, come nel caso del passo in esame, l’amara con-
statazione delle conseguenze inevitabili del male: così in or. 4,45, in riferimento 
all’imperatore Giuliano, corrotto dai principi della filosofia pagana, si legge: Tiv 
ou\n qaumasto;n to;n ejk toiouvtwn me;n oJrmwvmenon dogmavtwn, uJpo; toiouvtwn de; 
kubernhtw`n eujqunovmenon, ou{tw kai; tw`/ pepisteukovti fanh`nai kakovn…… Cfr. 
inoltre carm. II,1,11 vv. 656 s. qaumasto;n oujdevn: h\san ou{tw" hjgmevnoi, / w{st∆ 
ajgnoei`n pantavpasin eujsebh` lovgon. Considerazioni di tutt’altro genere sono 
espresse invece in or. 43,7 con le parole: Tiv gavr ejstin… tw`n ajpivstwn, eij oJ tw`n 
qaumasivwn Qeov"… kai; hJma`" qrevyeie shvmeron toi`" th`" trufh`" tou;" th`" euj-
sebeiva" ajgwnistav". 
50 prostatw`n 
Il vocabolo prostavth~, lett. «one who stands before and protects, guardian» (LSJ, 
s.v.), «patron, supporter» (Lampe, s.v.), per lo più usato dal Cappadoce quale sino-
nimo di provedro~ per designare i vescovi (vd. supra, nota al v. 35 [laou` provedroi 
presbuvtai]), rivela di fatto la nuova funzione sociale assunta dal vescovo nel IV 
secolo (cfr. Crimi in Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 88 nota 83; Rapp, pp. 16 
ss. e 41 ss.; sul ruolo del prostavth~, la persona rivestita di autorità civile, militare 
o religiosa, cui talora Gregorio chiede ʻprotezioneʼ, vd. Coulie, p. 116): parados-
salmente, però, proprio coloro che sono stati eletti come custodi del bene e della 
vera fede agiscono da corrotti operatori del male. Per tale ragione il poeta non può 
che esclamare: wJ~ sfovdra crwvmeq∆ ajnaxivoi~ toi`~ prostavtai~ (II,1,12 v. 357). Il 
sostantivo ritorna a designare i vescovi, ad esempio, in carm. II,1,11 vv. 661. 1480. 
1519; II,1,12 vv. 376. 749; or. 2,44; 43,38. Cfr., inoltre, l’uso del sostantivo astratto 
corrispondente, prostasiva, attestato unicamente nei testi in prosa, dove indica ap-
punto, soprattutto in relazione ai vescovi, l’idea di ‘guida’, ‘cura’, ‘protezione’: così 
in or. 2,43; 22,10; epist. 41,8; 138,5; etc. 
toiau`q∆ aJmartavnein
Loci similes si trovano in Soph. Aiax 1096 e in Greg. Naz. carm. II,1,11 v. 980. Il 
verbo aJmartavnw è usato da Gregorio per lo più con il valore, consueto nel lessico 
cristiano (vd. Lampe, s.v.), di ‘peccare’: cfr. or. 2,2; 4,33 e[dei ti kai; aJmartei`n, 
o[nta~ ajnqrwvpou~; 5,24; 6,16; 7,22; etc. Basi scritturistiche sono gen. 20,6 e Luc. 
15,18. È spesso attestato nel Cappadoce anche il composto diamartavnw, documen-
tato esclusivamente nei testi in prosa e in genere usato, più che nell’accezione di 
‘peccare’, in quella di ‘fallire’, ‘mancare di ottenere’ e talora anche di ‘mancare di 
concedere’: vd. or. 2,40; 8,19. 20; etc. Frequente in Gregorio, su modello tragico, è 
la collocazione in incipit di verso del neutro plurale toiau`ta (carm. I,2,10 v. 757; 
I,2,25 v. 249; I,2,32 v. 20; etc.). V’è comunque l’eccezione di carm. II,1,11 v. 631, 
ove si legge: Kai; lhxavtw toiau`ta eujsebw`n a{pa~. 
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51 
La conclusione qui espressa si chiarisce alla luce di considerazioni come quelle che 
il Nazianzeno fa in merito alla naturale inclinazione dei molti al male, pur senza l’in-
fluenza d’alcuna guida: così, ad esempio, in carm. II,1,12 v. 511 rJa`/on kakou` ga;r 
h] kalou` metousiva; II,1,13 vv. 164 s. Toi`a me;n hJghth`re": oJ d∆ e{spetai ejgguvqi 
laov", / provfrone" ej" kakivhn, kai; hJghth`ro" a[neuqen; II,1,68 vv. 37 s.; II,2,7 
vv. 154 s.; or. 2,11 eujzhvlwton mevn ti kai; provceiron pra`gma hJ mocqhriva kai; 
oujde;n ou{tw rJav/dion wJ" to; genevsqai kakovn, kai; eij mh; tuvcoi pro;" tauvthn hJma`" 
a[gwn mhdeiv". Per tali presupposti, in considerazione, cioè, della forte attrazione che 
il male esercita sugli uomini e della facilità che hanno essi nell’emularlo, Gregorio 
sostiene che, se anche i capi del popolo fossero sapienti, secondo la teorizzazione 
platonica (ad esempio res. 519a.; ma l’espressione hJgoumevnwn sofw`n può anche 
essere messa in rapporto con Sir. 9,17 oJ hJgouvmeno~ laou` sofov~), solo a fatica il po-
polo seguirebbe la via del bene. Oltre che nell’accezione positiva di ‘sapiente’, non 
di rado il termine sofov~ è usato dal Nazianzeno con il valore negativo di ‘astuto’: 
cfr. il v. 58 di II,1,30; carm. I,2,28 v. 48; II,1,11 v. 784; II,1,12 vv. 352. 485. 508; 
or. 4,27. 57: etc. Concetto simile in Eur. Bacch. 395 to; sofo;n d∆ ouj sofiva. Anche 
più frequente è l’uso del vocabolo in chiave fortemente ironica: cfr., ad esempio, 
in aggiunta al v. 76 di II,1,30; carm. I,1,10 v. 37; I,2,14 v. 23; I,2,28 vv. 243. 339; 
II,1,11 vv. 856 s.; or. 2,49; 4,6; 14,29; 18,16 ouj kata; tou;~ nu`n sofou;~ toi`~ kai-
roi`~ sugklinovmeno~; 36,1 oiJ nu`n sofoiv; epist. 101,46. 65. 
Movgi"
L’avverbio movgi~, piuttosto raro nella prosa attica dove è preferita la forma movli~, 
ricorre non di rado in contesti in cui si allude alla ‘fatica’, non fisica quanto piutto-
sto spirituale, che deve affrontare l’uomo nel corso della sua vita: cfr., ad esempio, 
carm. I,2,9A v. 63; II,1,11 vv. 245. 1109. 1750; II,1,12 v. 498; or. 3,3; 43,38; epist. 
217,4. Il sostantivo corradicale movgo~ nel Nazianzeno è documentato unicamente 
nei carmina: cfr., ad esempio, oltre al v. 96 di II,1,30, I,2,10 v. 433; I,2,16 v. 22; 
I,2,38 v. 7; epitaph. 90,5 (= Anth. Pal. 8,52,5). Per l’uso in contesti analoghi di 
movli~, attestato per l’appunto quasi esclusivamente nelle opere in prosa, vd. carm. 
II,1,12 vv. 189. 368; or. 2,74; etc. 
52-61
Dopo aver accennato alla vile ipocrisia dei presbiteri (vv. 34-41) e alla manifesta 
ostilità degli apollinaristi (vv. 42-48), Gregorio non può tacere il risentimento mai 
sopito nei confronti dei vescovi che avevano causato il suo allontanamento da Co-
stantinopoli (vd. supra, nota al v. 13 [fqovnou pavla"]). In particolare il poeta di-
chiara che, ben diversamente dai suoi detrattori, che lo avevano screditato ingiusta-
mente (sulle accuse mosse al Nazianzeno cfr. ad esempio or. 36,6), egli non tentò 
mai di indurre i discepoli a disprezzare le parole e gli insegnamenti di un maestro. 
Al contrario afferma: perifronei`n ga;r oujde; tou`t∆ ejmw`n novmwn, / oi} pavntoqen 
xevousin wJ" a[galmav ti / to;n prostavthn, wJ" mhv ti tou` laou` blabh`/ (carm. II,1,12 
vv. 538-540). È dunque fondamentale, nel rispetto del volere divino (vd. Rom. 13,1; 
Hebr. 13,17), pavsai" ejxousivai" uJperecouvsai" uJpotavssesqai, ouj movnon dia; 
th;n ojrghvn, ajlla; kai; dia; th;n suneivdhsin (or. 17,6). E proprio a causa di coloro 
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che per invidia lo calunniarono, Gregorio, che sempre visse ejnnovmw" macovmeno" 
(or. 42,13), non poté che esortare i fedeli di Costantinopoli con le parole: Mh; ajpi-
sthvshte fwnh`/ didaskavlou: kai; ga;r oujde; hjpisthvsate pwvpote. Kevkmhka kai; 
lovgw/ kai; fqovnw/ macovmeno", kai; polemivoi", kai; hJmetevroi". OiJ me;n ta; stevrna 
paivousi, kai; h|tton ejpitugcavnousi: to; ga;r prodhvlw" ejcqrovn, eujfuvlakton. OiJ 
de; ta; nw`ta throu`si, kai; ma`llovn eijsi luphroiv: to; ga;r ajnuvpopton kairiwvte-
ron (or. 42,20). Come il Nazianzeno, anche Basilio visse nel rispetto dei novmoi 
eujpeiqeiva~ (or. 43,33). 
52 Plh;n 
Assai frequente è l’uso di plhvn a inizio di periodo per indicare il passaggio a un nuo-
vo argomento: cfr. LSJ, s.v.; Robertson, p. 1187; Blass - Debrunner, § 449; Crimi - 
Kertsch, pp. 245 s. Per Gregorio cfr. il v. 108 di II,1,30, ed inoltre, ad esempio, 
carm. II,1,7 v. 4; II,1,12 v. 812; II,1,31 v. 5; II,1,39 v. 82; or. 5,20; 17,1. 4; 29,11; 
37,5 Plhvn, o{per e[legon, i{na pro;~ to;n ejmo;n ajnadravmw lovgon; 43,37; epist. 17,3; 
191,3; 223,1. 
w\ tevkna 
Anche in altri contesti Gregorio, secondo la tradizione evangelica (Marc. 10,24), 
si rivolge direttamente ai discepoli con l’appellativo di ‘figli’, ad esempio in carm. 
I,2,1 vv. 596 s. Aujta;r ejmoi; tokeve" mevn, o{soi kalo;n ejxedivdaxan, / pai`de" d∆, ou}" 
ejdivdaxa…; I,2,2 vv. 403 s. …∆Allav, quvgatre", / kai; pai`de", kai; tevkna, fivlou 
patro;" eijsai>voite; II,1,32 v. 50; II,2,6 v. 1; or. 16,13 tevkna ajgaphtav; 24,2; epist. 
180,1. Sul motivo della paternità spirituale, molto diffuso nell’ambito della letteratu-
ra cristiana a partire dai testi sacri, cfr. Zehles - Zamora, pp. 175 s., nonché M. Serra, 
La carità pastorale in S. Gregorio Nazianzeno, ‘Orientalia Christiana Periodica’ 
21, 1955, 337-374, pp. 351 ss. In diverse occasioni il Nazianzeno, rievocando le 
circostanze che lo indussero ad abbandonare la guida di Costantinopoli, lamenta di 
essere stato privato dei suoi ‘figli’ spirituali: così in carm. II,1,5 v. 9; II,1,6 v. 8-10; 
II,1,33 vv. 13-16; etc. 
divdax∆
Gli editori intervengono sulla lezione divdax∆, quasi concordemente tradita dai co-
dici, tentando di normalizzarla in ejdivdax∆, inaccettabile sotto il profilo metrico: al 
v. 53 è del resto attestato un altro indicativo aoristo senza aumento (nwvmhsa). Da 
rilevare la figura etymologica prodotta con il corradicale didaskavlou del v. 54. Un 
simile gioco di parole, costruito cioè con la ripresa della radice che esprime l’idea 
di ‘insegnare’, si ripresenta in or. 37,20 ejpainw` touv~ te didavskonta~ oJmoivw~ kai; 
tou;~ didaskomevnou~. Il termine didavskalo~ (su cui K.H. Rengstorf, didavskalo~, 
ThWbNT II, 1935, pp. 154-163) si riferisce ai vescovi o, comunque, a coloro che 
possiedono una qualche autorità in campo religioso, anche in carm. II,1,11 vv. 30 
laou` provedroi, tou` kalou` didavskaloi e 1546 OiJ ga;r provedroi kai; laou` di-
davskaloi; in or. 1,2 Gregorio stesso si augura di divenire plavsth" ajgaqo;" kai; 
didavskalo", mentre in or. 25,11 Atanasio è detto th`" sh`" oJmologiva" kaqhghth;" 
kai; didavskalo" toi`" eJautou` peri; th`" eujsebeiva" ajgw`si; cfr. inoltre carm. II,1,12 
v. 362; or. 18,12 oiJ th`" ajkribeiva" didavskaloi; epist. 58,1 dogmavtwn didavska-
lon. Sul motivo dei cattivi maestri vd., in particolare, carm. II,1,11 vv. 1712-1715; 
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II,1,12 vv. 327-329; or. 2,60; 21,9. 24; 38,5. Maestro di corruzione fu certo Lucifero 
che, cacciato dal paradiso per superbia, kavppese su;n pleovnessin, o{sou" kakivhn 
ejdivdaxen (carm. I,1,7 v. 69). 
53
L’inciso pone in rilievo, ritardandone l’enunciazione, la conclusione del periodo 
(v. 54) cui fa riferimento il tavde prolettico del v. 52. Ritorna il riferimento all’e-
sperienza del triennio costantinopolitano, durante il quale il Nazianzeno si trovò a 
impugnare le redini d’una città ‘straniera’. Il passo è in evidente rapporto formale 
con carm. II,1,11 vv. 536 s., in cui Gregorio, riferendosi alla chiesa di Nazianzo 
rimasta priva d’una guida dopo la morte del padre, scrive crovnon bracu;n me;n wJ" 
xevno" ajllotriva" / e[scon tin∆ ejpimevleian… Val la pena notare che il termine hJniva 
è di raro uso metaforico in relazione alla guida episcopale (cfr. Gel. Cyz. hist. eccl. 
3,16,7 [GCS 28, p. 169,13]). Il vocabolo è utilizzato dal Nazianzeno in un’accezio-
ne analoga a quella di calinov~ in carm. I,2,10 v. 586 Gastro;" de; peirw` pa`san 
hJnivan kratei`n. Negli scritti di Gregorio l’immagine della ‘guida’, del ‘timone’ del-
la Chiesa è anche resa con il sostantivo aujchvn, che può significare «handle of the 
steering-paddle in a ship» (LSJ, s.v.): cfr. carm. II,1,12 v. 387 pw`~ panti; dwvsei~ 
aujcevna~ laou` tovsou / …… (intende diversamente Meier, p. 115). 
crovnon bracu;n
L’espressione potrebbe forse essere intesa come un polemico riferimento al poco 
tempo che Gregorio ebbe a disposizione per dirigere Costantinopoli, insufficiente 
per consentirgli di trasmettere al popolo qualsiasi insegnamento. Il nesso crovno~ 
bracuv~, frequente in tragedia (Aesch. Pers. 713; Prom. 939; Soph. Oed. Col. 1648; 
Eur. Alc. 649 s.; etc.), ritorna in carm. II,1,11 v. 536; or. 43,14; epist. 237,2. Cfr. 
anche la litote …moi dih`lqen ouj bracu;~ th/`de crovno~ di carm. II,1,11 v. 551. La 
iunctura parallela crovno~ ojlivgo~ è attestata a partire da Hom. Il. 19,157 e risuona 
in Greg. Naz. or. 2,72 ojligocrovnio~ basileiva; 5,19; 18,16; 43,13; epist. 249,10. 
nwvmhsa hJnivan
Cfr. Hom. Od. 12,218 …nho;" glafurh`" oijhvi>a nwma`/" (vd. anche ibid., 10,32 aijei; 
ga;r povda nho;" ejnwvmwn…); Aesch. Sept. 3 oi[aka nwmw`n… In particolare per l’uso 
in Gregorio del verbo nwmavw, attestato soprattutto in riferimento a Dio e documen-
tato esclusivamente nei testi poetici, cfr. carm. I,1,5 vv. 34 s. …Qeo;" tavde pavnta 
kuberna`/, / nwmw`n e[nqa kai; e[nqa Qeou` Lovgo" o{ssa q∆ u{perqen; I,2,1 vv. 52 
s. …∆Aqanavtoio / nwmw`nto" megavloio sofw`" oijhvi>a kovsmou; I,2,25 vv. 535 s. 
aujto;" [sc. Cristov"] fevrei d∆ oi[axin ajptaivstw" to; pa`n, / nwmw`n brotw`n te kai; 
tw`n ajggevlwn bivon; II,1,1 v. 573; etc. Cfr. infine, dalla medesima radice, gli hapax 
gregoriani nwmhthv~ e nwmeuv~, entrambi riferiti a Cristo: carm. I,1,1 v. 34 kosmo-
qevth" nwmeuv" te, Patro;" sqevno" hjde; novhma; II,1,38 v. 11 nwmhta; kovsmoio…; 
II,2,3 v. 4 …pavntwn genevth", nwmeuv" te fevristo". L’assenza di aumento nell’a-
oristo nwvmhsa sembra potersi spiegare metri causa e per la sua valenza esclusiva-
mente poetica: la facies linguistica del carme in oggetto, infatti, non presenta altrove 
alcuna coloritura epico-ionica che possa giustificare una ipotesi differente. 
54 perifronei`n… novmou"… lovgou"
Cfr. or. 4,5 touvtou" perifronou`men tou;" lovgou"; 6,1 perifronw` to;n ajnqrwv- 
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pinon novmon dia; to;n novmon tou` Pneuvmato"; epist. 112,1 pw`" fulavxei" tou;" 
ajnqrwpivnou" novmou", tou;" qeivou" perifronw`n… Per l’espressione didaskavlou 
novmou" te kai; lovgou" cfr. Theodoret. affect. 1,101 (SC 57, p. 130) novmou" tou` 
didaskavlou tou;" lovgou" poiouvmeno". In diversi contesti Gregorio dichiara di non 
aver mai colpito i suoi nemici con insulti, scegliendo di imitare in questo la ʻmis-
ericordiosa pazienzaʼ di Cristo (cfr. Hofer, Stoning, p. 154; Christ, p. 177). Sulla 
condanna dell’aggressione verbale si veda Agosti, Iambikè Idéa, p. 226. 
didaskavlou
Cfr. supra, nota al v. 52 [divdax∆].
55 s.
Gregorio rammenta di frequente nella sua opera il valore positivo che ha per l’uomo 
l’esperienza della ‘sofferenza’, sottolineato, ad esempio, in Hebr. 5,8. 12,7. Il moti-
vo della sofferenza ‘maestra’ degli uomini affonda le sue radici nell’antica tradizio-
ne letteraria del mondo greco: in Aesch. Agam. 176-178 si ricorda come Zeus abbia 
mostrato agli uomini la via della saggezza: to;n fronei`n brotou;" oJdwv- / santa, 
to;n pavqei mavqo" / qevnta kurivw" e[cein. Sul tema del pavqei mavqo", che diffuse 
una vasta eco nell’ambito della letteratura cristiana, si rinvia, tra i molti studi, a J. 
Coste, Notion grecque et notion biblique de la «Souffrance Éducatrice». (À propos 
d’‘Hébreux’, V,8), ‘Recherches de Science Religieuse’ 43, 1955, pp. 481-523; H. 
Dörrie, Leid und Erfahrung. Die Wort- und Sinn-Verbindung paqei`n-maqei`n im 
griechischen Denken, Wiesbaden 1956; C.H. Talbert, Learning Through Suffering. 
The Educational Value of Suffering in the New Testament and in Its Milieu, Col-
legeville 1991, pp. 17 ss.; N.C. Croy, Endurance in suffering. Hebrews 12.1-13 in 
its rhetorical, religious, and philosophical context, New York 1998, pp. 139 ss. 
Nell’ottica gregoriana, il patire non è soltanto …tou` trovpou / divkh… (carm. I,2,28 
vv. 298 s.), ma è per i giusti una purificazione che fortifica nella fede: …fevrw te 
kai; stevgw pavscwn tovde. / ∆Emou` to; pavscein krei`sson h] sou` to; sqevnein (carm. 
I,2,28 vv. 295 s.). In relazione alla sua personale esperienza il Nazianzeno ricorda, in 
or. 23,5, oiJ peirasmoi; kai; oiJ liqasmoi; ou{" te h[dh pepovnqamen kai; oi|" hujtre-
pivsmeqa ouj to; paqei`n zhmivan to; de; mh; paqei`n krivnonte"; è la sofferenza quel 
che …susfivggei qew`/ (carm. I,2,8 v. 201) e per i cristiani h{dion uJpe;r eujsebeiva" 
to; pavscein, ka]n pavnta" lanqavnwsin, h] a[lloi" to; eujdoxei`n meta; th`" ajsebeiva" 
(or. 4,60). È proprio Cristo colui al quale viene rivolta questa preghiera: …oi|" pev- 
ponqa" eij" to; pavscein ejkkalh`/ / … (carm. II,1,11 v. 1322; vd. anche or. 45,21 o}" 
oi|" e[paqe, to; pavscein didavskwn); Egli, in altre parole, oi|" pevponqen, wJ" a[nqrw-
po", peivqei karterei`n (or. 30,14; cfr., inoltre, or. 25,2 eij" timh;n Qeou` zw`nto" 
kai; to; paqei`n toi`" oijkeivoi" pavqesin ejkdidavskonto"). Come dichiara anche nel 
passo in esame, in cui è messo in evidenza lo stretto rapporto tra sofferenza e soppor-
tazione, così in epist. 36,2 il Nazianzeno osserva che, nell’impossibilità di sottrarsi 
alla sofferenza, non resta che apprendere da essa to; fevrein kai; to; eujcaristei`n 
w{sper ejn toi`" eujquvmoi", ou{tw dh; kajn toi`" ajlgeinoi`". Allo stesso modo in epist. 
223,4 si ricorda che per coloro che servono Dio to; pavscein e[mmisqon, o{tan dia; 
to;n Qeo;n karterw`men. In proposito cfr. anche or. 5,37.
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pavsconti… / …paqei`n
Per un analogo poliptoto, costruito con voci diverse del verbo pavscw, cfr., ad esem-
pio, carm. I,2,25 v. 465 pavscein… pavsconto~…; II,1,11 v. 1322; II,1,12 vv. 2 s. 
…paqovnto~… paqovnta…; II,1,52 vv. 1 s. Pevponqa… / …paqei`n; or. 4,58; 15,4 
pavsconta~… to; mh; paqei`n; 38,11; 45,7 ; epist. 135,1. 
55 Tau`t∆
Da rilevare l’uso di tau`ta con funzione prolettica rispetto alla successiva proposi-
zione epesegetica (per un uso analogo vd., ad esempio, Hom. Od. 2,306; cfr., al con-
trario, il valore assunto da tavde al v. 32). Secondo una diversa linea interpretativa, 
tau`ta potrebbe essere semplicemente inteso come il complemento oggetto retto da 
karterei`n: «Queste cose io riuscivo ancora a sopportarle».
h\n e[ti sqevno" moi
Cfr. carm. II,1,11 v. 1440 …wJ" h\n moi sqevno". Il vocabolo sqevno", d’uso esclusi-
vamente poetico, ricorre generalmente in Gregorio con il valore postomerico, fre-
quente nella tragedia, di «strength, might, power, moral as well as physical» (vd. 
LSJ, s.v.; cfr. carm. I,2,28 v. 175; II,1,1 vv. 111. 193; II,1,43 v. 3; II,2,1 vv. 1. 245; 
II,2,5 v. 219; etc.); esso designa inoltre il ‘vigore’ che occorre per adorare nel giu-
sto modo Dio, che è a sua volta aJplw`n te plektw`n te now`n sqevno" uJyiqeovntwn 
(carm. I,1,4 v. 40): vd., ad esempio, carm. I,1,1 v. 4 …oujd∆ oujranivoisi sevbein 
sqevno", o{sson ejoikov"; II,1,50 vv. 105 s. … {Ilaqi, Cristev: / eij dev t∆ ajpokruv- 
ptei", do;" sqevno" ajqlofovron; II,2,1 v. 131. L’ajsqevneia designa, al contrario, la 
‘debolezza’ insita nella natura umana, soggetta al peccato (Rom. 6,19 ∆Anqrwvpinon 
levgw dia; th;n ajsqevneian th`" sarko;" uJmw`n): così, ad esempio, in or. 2,74; 14,8; 
19,9; 40,12; epist. 11,12 Qeo;~ bohqhvsai sou th`/ ajsqeneiva/. 
sqevno"… karterei`n
Cfr. la variatio dell’espressione in carm. II,1,11 v. 732 …fevrein pavnta sqevnwn. 
moi… pavsconti 
Anche in altri casi (carm. II,1,12 v. 105; or. 37,4) il Nazianzeno utilizza il pronome 
di prima persona concordato con il participio del verbo pavscw: l’elemento autobio-
grafico trova in tal modo specificazione in un verbo che dichiara la sofferenza che 
dovette affrontare il poeta nel corso della sua vita. 
pavsconti karterei`n
Cfr. carm. II,1,11 v. 1900 to; karterei`n pavscousan…; II,1,12 v. 3 …paqovnta 
karterei`n…; or. 4,98; epist. 77,5; 213,2. Sull’importanza della ‘sopportazione’ del 
dolore, soprattutto per coloro la cui vita deve fornire un insegnamento agli altri, 
cfr. or. 18,28 eij" paivdeusin tw`n ajsqenestevrwn ejn ejkeivnoi" manqanovntwn to; 
karterei`n, ajlla; mh; ejkkakei`n toi`" pavqesin; epist. 32,1 Eu\ g∆ o{ti filosofei`" 
ejn toi`" pavqesi kai; givnh/ polloi`" uJpovdeigma th`" ejn toi`" ajlgeinoi`" karteriva"; 
36,1 ∆Algw` th`/ novsw/ kai; caivrw: oujc o{ti ajlgw`, ajll∆ o{ti tou` karterei`n toi`" 
a[lloi" eijmi; didavskalo"; 66,1 tuvpon labei`n th`" ejn toi`" paqhvmasi karteriva"; 
inoltre or. 25,13 sigw`n th`" karteriva" didavskalo". Per quanto in questo contesto 
karterevw e fevrw (v. 56) siano usati quali sinonimi per esigenze di variatio, in 
realtà il primo dei due verbi ha implicita in sé, piuttosto che l’idea di una paziente 
rassegnazione, quella di una forte sopportazione: derivato dalla medesima radice di 
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kravto~ (cfr. Chantraine, Dictionnaire, s.v. kravto~: «le mot, qui relève d’une racine 
exprimant la notion de ʻduretéʼ…, signifie ʻforceʼ, notamment force physique qui 
permet de triompher, d’où ʻvictoire, pouvoir, souverainetéʼ»), esso esprime propria-
mente l’idea di ʻperseverareʼ, talora anche in riferimento a guerre e battaglie (LSJ, 
s.v.; cfr. Eur. Heracl. 837; Plat. Lach. 193a; in rapporto al passo in esame vd., in 
particolare, Eur. Alc. 1078 rJa`/on parainei`n h] paqovnta karterei`n). Altri esempi 
di un uso contestuale di karterevw e fevrw in carm. II,1,11 vv. 1052 s. …fevrein ouj 
karterw`n / ajndrov" ti pavscw…; II,1,12 v. 103; etc. Cfr., inoltre, carm. II,1,89 v. 
12 …dov" ge karterw`" fevrein; or. 4,91 ouj fevronta to; polueide;" th`" tou` ajndro;" 
aijkiva" kai; karteriva". 
56 to;… paqei`n… tou` fevrein
All’aoristo paqei`n, con cui è espresso l’aspetto momentaneo della sofferenza, è 
contrapposto il presente fevrein, che indica al contrario il carattere durativo della 
sopportazione. Per esprimere concetti astratti sono attestati con una certa frequenza 
in Gregorio gli infiniti sostantivati. È ricorrente to; paqei`n (carm. II,1,14 v. 20; or. 
5,37; etc.); assai frequente è l’infinito presente sostantivato to; pavscein, con cui è 
posto in rilievo l’aspetto durativo dell’azione espressa dal verbo: cfr. carm. I,2,10 
v. 830; I,2,28 v. 284; II,1,11 v. 1322; or. 4,60; 14,24; etc. Tra gli altri esempi: to; 
fevrein (carm. I,2,34 v. 93; epist. 36,2); to; kratei`n (carm. I,2,25 v. 144); to; la-
bei`n (carm. I,2,28 v. 137); to; trufa`n (ibid., v. 275); to; sqevnein (ibid., v. 296); 
to; loidorei`sqai (carm. II,1,12 v. 19); to; ajmuvnein (or. 25,10); to; diamartavnein 
(or. 27,10); etc. Vd., inoltre, carm. II,1,68 vv. 26. 62. 100.
wJ" plei`sta
Il nesso avverbiale wJ" plei`sta, documentato già in Thuc. 6,14,1, non ha altre at-
testazioni negli scritti del Nazianzeno. Rispetto alla locuzione in oggetto si nota 
la leggera variatio di or. 4,89 mevro" eujsebeiva" a{pasin ejnomivzeto o{ti plei`sta 
ejkei`non dra`sai kakav (cfr. Thuc. 6,64,1).
didavskalon
Il sostantivo didavskalo~ è spesso usato da Gregorio in riferimento a un concet-
to astratto personificato: cfr., ad esempio, carm. I,2,8 v. 103 e[moige plou`to" wJ" 
kakw`n didavskalo"; I,2,10 v. 242 (su cui Crimi - Kertsch, p. 244); I,2,25 v. 364 
Logismo;n oi\da tw`n kalw`n didavskalon; II,1,11 v. 67 fovbo" ga;r h\gen, o}" mevga" 
didavskalo"; II,2,4 v. 57; or. 22,10 to;n novmon… kakiva" didavskalon. 
57-61
Chiamato a dirigere la comunità nicena di Costantinopoli, Gregorio, dhmosiva/ pro-
tiqevmeno" kai; ijdiva/ katafronouvmeno" (or. 26,18), fu accusato dai suoi nemici di 
sfrenata ambizione (cfr. carm. II,1,68 vv. 39 s.). Egli commenta allora l’ironia della 
sorte con le parole: ÔW" dh; suv ge, w\ bevltiste, kai; eij nhi? ceimazomevnh/ cei`ra 
wjrevgomen h] poliorkoumevnh/ povlei h] uJpo; puro;" oijkiva/ dapanwmevnh/,… pavntw" 
a]n h] katapontista;" hJma`" wjnovmasa", h] th`" povlew" h] th`" oijkiva" ejrastav", ajll∆ 
ouj prostavta" kai; khdemovna" (or. 36,6). Tutto ciò ha reso quanto mai amara la 
condizione del Nazianzeno, che si dichiara ferito a morte, più che dagli assalti degli 
eretici, dalle nascoste manovre dei suoi colleghi dell’episcopato, i quali ta; nw`ta 
throu`si, kai; ma`llovn eijsi luphroiv: to; ga;r ajnuvpopton kairiwvteron (or. 42,20). 
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Sono proprio i vescovi infatti coloro che …dh`rin stonovessan ejp∆ ajllhvloisin 
e[conte", / …ou[ moi tau`ta noou`si fivla (carm. II,1,10 vv. 17 s.). 
57
Val la pena rilevare come nella maggior parte dei casi Gregorio utilizzi il verbo 
thvkw in riferimento alla passione che più di tutto ‘logora’ l’animo umano, cioè lo 
fqovno~ (carm. I,2,2 v. 50; I,2,8 v. 47; II,1,68 v. 9; or. 6,6; 32,27; etc.): il mavlista 
che precede l’aggettivo possessivo sembra pertanto avere lo scopo di sottolineare 
implicitamente che ciò che consumò il cuore del poeta non fu certo l’invidia (cfr., ad 
esempio, carm. II,1,2 v. 19), quanto piuttosto l’inganno ordito da coloro che erano 
realmente rosi dall’invidia, come afferma in carm. II,1,12 vv. 136 s. (…oiJ kaloiv te 
kajgaqoi; sumpoivmene" / fqovnw/ rJagevnte"…). Per l’uso del composto ejkthvkw, at-
testato in undici occorrenze e utilizzato in genere nella medesima accezione del sem-
plice thvkw, cfr., ad esempio, carm. II,1,8 vv. 8 s. …savrka~ ejktakei;~ ajqlhvmasi 
/ polloi`~…; II,1,12 v. 577; or. 14,30; 39,19 tou;~ ejktakevnta~ toi`~ davkrusin. 
Infine, sul nesso ejxevthxe kardivan vd. Eur. Hec. 433 …ejktevthka kardivan. Lo-
cuzioni simili in Hom. Od. 19,263 s. …qumo;n / th`ke…; Eur. Electr. 208 …yuca;n 
takomevna; Plat. res. 411b ejkthvxh/ to;n qumovn; Bas. hom. 4,6 (PG 31,232B); mor. 
a Sym. Met. coll. 12,3 (PG 32,1284D); Greg. Naz. carm. I,2,10 v. 487 …kai; ga;r 
ejkthvkei frevna~; Ioh. Chrys. poenit. 7,5 (PG 49,330) kai; ejtavkh hJmw`n hJ kardiva. 
Vd., infine, Crimi - Kertsch, pp. 286 s.
58 e[k m∆ hjpavthsan
Il composto ejxapatavw, con il preverbio in tmesi come avviene esclusivamente nei 
testi poetici (vd., ad esempio, Hom. Od. 14,341, e, in particolare, Greg. Naz. carm. 
II,1,15 v. 25 …ejk d∆ ojlevsa" Aijguvption aujtivka mu`qon), ricorre solo altre sei volte 
negli scritti del Nazianzeno (carm. I,1,10 v. 48; II,1,11 v. 960; II,1,67 v. 1; or. 4,56; 
22,6; 40,46). Ben più presente è invece il semplice ajpatavw (usato anche al v. 62 di 
II,1,30) con cui si designa con una certa frequenza l’inganno di false parole, come 
quelle che a Eva rivolse il serpente (gen. 3,13 ed Eph. 5,6 Mhdei;" uJma`" ajpatavtw 
kenoi`" lovgoi"; sull’uso nei testi sacri di ajpatavw ed ejxapatavw si rimanda a A. 
Oepke, ajpatavw…, ThWbNT I, 1933, pp. 383-384): in carm. II,1,54 vv. 3 s., ad 
esempio, Gregorio, rivolgendosi al Maligno, esclama …oujk ajpathvsei" / yeudov-
meno"…; così pure in carm. I,2,29 vv. 129 s., nel combattere la menzogna dei finti 
ornamenti, scrive: Oujk ajivei", kai; provsqe teo;n patevr∆ wJ" ajpavthsen / ajndro-
fovnoio futou` eu[croo" ajglai?h; anche in or. 37,7 è ricordato esplicitamente che 
h{marten hJ gunhv, tou`to kai; oJ ∆Adavm: ajmfotevrou" oJ o[fi" hjpavthsen. Vd. inoltre 
carm. II,1,11 v. 960; or. 14,27; 26,5; epist. 78,6; 101,12. In un’accezione analoga a 
quella di ajpatavw sono documentati in alcuni contesti i verbi ejmpaivzw, pternivzw e 
klevptw: cfr., ad esempio, oltre al v. 68 di II,1,30, carm. I,1,9 v. 10 klevya" ajndro-
fovnoio futou` dhlhvmoni karpw`/; epist. 153,1 Di;" h[dh tou`to ejptevrnismai par∆ 
uJmw`n kai; hjpavthmai. Sull’uso di espressioni e termini concettualmente vicini ad 
ajpatavw vd. J.-M. Mathieu, Hubris et péché des origines: remarques sur le cas de 
Grégoire de Nazianze, ‘Kentron’ 22, 2006, 115-134, pp. 126 s. 
oiJ sofoi; law`n ejpivskopoi 
Cfr. carm. II,1,11 vv. 1632 s. …ejk sumyuciva" / laou` te panto;" kai; sofw`n ejpi-
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skovpwn; II,1,12 v. 508 krivsei dikaivwn kai; sofw`n ejpiskovpwn. Sull’uso in chiave 
ironica dell’aggettivo sofov~ vd. supra, nota al v. 51. In rapporto al passo in esa-
me, che si riferisce a quel genere di vescovo …pavnta plh;n freno;" sofov" (carm. 
II,1,12 v. 651), cfr., in particolare, carm. II,1,11 vv. 856 s. 968. 1923; II,1,37 v. 5; 
II,1,41 v. 6 sofou;" strathgouv", eujgenei`" ejpiskovpou". Una connotazione forte-
mente ironica si rileva anche nell’espressione usata in epist. 87,3, in cui il Nazian-
zeno dà voce alla sua frustrazione con le parole: Kekmhvkamen ajgwnizovmenoi pro;" 
to;n fqovnon kai; tou;" iJerou;" ejpiskovpou". L’astio non è invece in alcun modo 
celato in carm. II,1,12 v. 35, dove Gregorio senza finzioni esclama e}n ejktrevpou 
moi, tou;" kakou;" ejpiskovpou". 
59 lovgou
Per quanto il lovgw/ tradito dai codici PS ed accolto nelle edizioni a stampa possa 
considerarsi una plausibile anticipazione del lovgw/ del v. 120, contrapposto al suc-
cessivo e[rgw/, la lezione lovgou dei testimoni CGDL è da ritenersi potior: dopo aver 
implicitamente criticato coloro che inducono a disprezzare ‘leggi e insegnamenti’ di 
un maestro, Gregorio denuncia apertamente i vescovi suoi rivali che, opponendoglisi 
nei fatti, furono suoi sostenitori solo a parole (in tal modo acquisterebbe senso anche 
la congiunzione te che segue il sostantivo yhvfou). Da rilevare, inoltre, ai vv. 59 
s., la disposizione chiastica dei due poliptoti lovgou… fivloi~… fivlh~… lovgw/ e 
la polisemia del termine lovgo~ (= Parola, Verbo e, nel contempo, parola, dottrina). 
Quanto alla struttura del periodo si può ritenere che wJ~ (v. 60), che reggerebbe il 
participio o[nte~ anticipato in anastrofe al v. 59, dipenda da ejk… hjpavthsan (v. 58): 
per una analoga costruzione di ejxapatavw (LSJ, s.v.) cfr. Xenophon anab. 5.7.6 a]n 
duvnaito uJma`" ejxapath`sai wJ" h{lio" e[nqen me;n ajnivscei; mem. 4,2,17; Plat. Crat. 
413d i[sw" ga;r a[n se kai; ta; ejpivloipa ejxapathvsaimi wJ" oujk ajkhkow;" levgw. Sul 
ricorrente Wortspiel basato sulla polisemia del sostantivo lovgo~, inteso come Lov-
go~ divino e al tempo stesso parola, dottrina, cfr. Guignet, Grégoire, pp. 103 s.; Mo-
reschini, Filosofia, pp. 97 ss.; vd., inoltre, G.J.M. Bartelink, Jeux de mots autour de 
lovgo~, de ses composés et dérivés chez les auteurs chrétiens, in: AA.VV., Mélanges 
offerts à Mademoiselle Christine Mohrmann, Utrecht-Anvers 1963, pp. 23-37.
ejn fivloi"
Cfr. carm. I,2,24 v. 189 caivrwn, stenavzwn, ejn fivloi", ejn sumpovtai"; II,1,11 v. 
954 Tiv ou\n; su; tou`ton ouj cqe;" ei\ce" ejn fivloi"; or. 7,10 kajn toi`" fivloi" tou` 
basilevw" eujqu;" ajriqmouvmeno". Esempi nella tragedia si riscontrano in Soph. Oed. 
Col. 612 s. …ou[t∆ ejn ajndravsin / fivloi" bevbhken…; Eur. Alc. 630 ou[t∆ ejn fivloisi 
sh;n parousivan levgw. 
yhvfou
Con il termine yh`fo~ Gregorio potrebbe forse alludere alla sua ‘elezione’ a vescovo 
di Costantinopoli (per l’uso del vocabolo in una simile accezione vd. Lampe, s.v.): 
in questo, come in altri contesti, infatti, il poeta, facendo esplicito riferimento al 
‘duplice inganno’ di cui fu vittima (ricordato anche al v. 68), vuole richiamare alla 
memoria due episodi in particolare, l’uno legato al triste epilogo dell’esperienza co-
stantinopolitana, l’altro al periodo immediatamente successivo. Rievocando perciò 
le parole di Esaù in gen. 27,36 (ejptevrniken gavr me h[dh deuvteron tou`to), il Na-
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zianzeno rammenta di essere stato ‘ingannato due volte’, una prima volta allorché fu 
contestata la sua elezione a vescovo di Costantinopoli e una seconda volta nel tempo 
in cui, di ritorno dalla capitale, i vescovi cappadoci si rifiutarono di eleggere un 
suo sostituto sul seggio episcopale nazianzeno (cfr. Bauduer, p. 366 nota 1; Gallay, 
Lettres, II, p. 155; McLynn, Voice, p. 304 nota 27). 
60 ajrrepou`" 
L’aggettivo ajrrephv~ si contrappone chiaramente al neneukovte~ del v. 61: a diffe-
renza di colui il cui giudizio non subisce alcun tipo di influenza (proprio come una 
bilancia «inclining to neither side»: LSJ, s.v. ajrrephv~), i vescovi corrotti, condizio-
nati dalle circostanze, ‘inclinano’ al peggio. L’immagine della bilancia, implicita-
mente evocata dall’aggettivo ajrrephv~ nel passo in oggetto, è richiamata in modo 
esplicito in carm. I,2,10 v. 151 per indicare il finale giudizio divino. A proposito del-
la locuzione yhvfou… / …ajrrepou`" si veda la variatio in or. 18,22 ajrrepei` gnwv- 
mh/. Altrove, riguardo alla yh`fo" del padre, Gregorio scrive: ou{tw" ojrqw`" te kai; 
uJgiw`" e[cousa, wJ" meta; Qeou` yhfizomevnh (epist. 41,9).
60 s. lovgw/, / e[rgw/ 
Gregorio ricorre con una notevole frequenza all’antitesi lovgw/… e[rgw/, documentata 
nei contesti più diversi (il nesso è attestato già nei tragici: Aesch. Prom. 336; Soph. 
Electr. 357 s.; etc.): cfr. carm. I,2,33 vv. 233 s. Pevra" lovgou, disshv ti" a[rnhsi" 
Qeou`, / e[rgw/, lovgw/ te…; I,2,34 v. 127 Didaskaliva, tuvpwsi" e[rgw/ kai; lovgw/; or. 
2,3. 51; etc. Simili sono le antitesi di carm. II,1,12 v. 39 mh; toi`" lovgoi" me pei`qe, 
toi`" de; pravgmasi; or. 6,22 ejn ojnovmasin ajll∆ ouj pravgmasi; 43,68 oujde; ga;r ejn 
rJhvmasin hJmi`n ei\nai th;n swthrivan ma`llon h] pravgmasi; epist. 192,4. 
61 o{pou neneukovte"
Nell’orazione funebre in memoria del fratello Cesario, Gregorio ricorda che, con 
l’avvento al potere dell’imperatore Giuliano, qevatronde; ajmfotevrwqen, tw`n te th`/ 
eujsebeiva/ leipomevnwn e[ti, kai; tw`n uJp∆ ejkeivnou sunhrpasmevnwn, o{ph neuvsh/ ta; 
kat∆ aujtou;" ajposkopouvntwn (or. 7,12). Non di rado, però, il Cappadoce sceglie di 
rappresentare l’umiltà che si nasconde dietro la povertà materiale con l’espressione 
kavtw neuvein: in carm. II,1,11 vv. 696 s., ad esempio, egli descrive se stesso come … 
a[ndra to;n penevstaton, / rJiknovn, kavtw neuvonta kai; duseivmona. Vd. anche carm. 
I,1,6 v. 90; II,1,12 v. 638; or. 44,9. La medesima espressione assume valenza nega-
tiva in carm. I,2,10 v. 473; or. 28,4; 38,14 (così anche in or. 45,26); 43,61.
levgein tovd∆ oujk ejmovn
Con queste parole Gregorio intende probabilmente dire che il compito di giudicare 
la condotta degli altri vescovi non spetta ad un altro uomo, ma solo a Dio. Per un 
simile costrutto (su cui vd., ad esempio, Soph. Electr. 1470 s.; Plat. leg. 664b; LSJ, 
s.v. ejmov~) cfr. carm. II,1,11 v. 1071; II,1,68 v. 61; or. 14,28; 37,14 (ripreso da Matth. 
20,23). 
62 hjpathvqhn
In or. 45,28 Gregorio apertamente rivela: ∆Hpathvqhmen, ejpeidh; ejfqonhvqhmen. 
Sull’uso del verbo ajpatavw vd. supra, nota al v. 58 [e[k m∆ hjpavthsan].
Tria;"… laloumevnh
Cfr. carm. II,1,4 v. 1 Tria;" laloi`to…; II,1,11 v. 1120 tou;~ me;n ga;r h\gen hJ tria;" 
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laloumevnh. In diversi contesti (carm. I,2,10 v. 979; or. 2,95; 4,13; 8,9; etc.) Grego-
rio utilizza il verbo lalevw, attestato con significativa frequenza nel greco biblico, 
con il valore di ‘proclamare’, ‘annunciare’ (vd. I Thess. 2,2 e G. Kittel, lalevw…, 
ThWbNT IV, 1942, pp. 3-5). 
63-71
Con toni di amaro pessimismo il poeta – che nell’esclamazione iniziale ripercor-
re per rapidi cenni le dure prove che dovette affrontare in difesa della fede, come 
lo scontro con il clero corrotto e il tentativo di lapidazione subito agli inizi della 
missione costantinopolitana (vd. supra, nota ai vv. 27 s.) – ribadisce il motivo del 
faticoso cammino che devono percorrere i fedeli, i quali, guidati da vescovi corrotti, 
sono di fatto privi di modelli positivi cui ispirarsi. Sulle forti critiche che il Nazian-
zeno rivolge ai vescovi suoi contemporanei cfr., in particolare, K. Demoen, Acteurs 
de pantomimes, trafiquants du Christ, flatteurs de femmes… Les évêques dans les 
poèmes autobiographiques de Grégoire de Nazianze, in: AA.VV., Vescovi e pastori 
in epoca teodosiana: in occasione del XVI centenario della consacrazione episcopa-
le di S. Agostino, 396-1996. XXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 
8-11 maggio 1996, Roma 1997, pp. 287-298.
63 ‘W… w]
Le formule di interiezione (vd. Crimi - Kertsch, p. 225, nota al v. 140) sono attestate 
piuttosto spesso nell’opera gregoriana. Poche sono quelle costruite con il nominati-
vo: cfr. carm. I,1,9 v. 47 …w] qavmbo~ ajfaurotavtoisin a[piston (lo stesso verso 
ritorna in carm. I,2,1 v. 148); I,2,2 v. 185; II,1,12 v. 354. Le altre presentano il 
genitivo esclamativo: carm. I,1,10 v. 45; II,1,11 vv. 901. 966; etc.; cfr., in propo-
sito, Domiter, p. 162. In or. 8,14 a una successione di interiezioni al genitivo se ne 
alternano altre come ‘W Dauiv>d,… ouj makra; melw/dhvsa"; ‘W phgai; dakruvwn…; 
‘W gunaikeiva fuvsi"…; ‘W Cristou` kevnwsi", kai; douvlou morfhv, kai; paqhvma-
ta…; vd. inoltre, su modello sofocleo, or. 9,1 «‘W tavla"… ejgwv…». 
bhvmat∆ 
Il vocabolo ha largo impiego nell’opera del Nazianzeno, in cui è utilizzato per desi-
gnare, oltre all’autorità episcopale (or. 17,8), soprattutto una parte della chiesa (cfr. 
Lampe, s.v.). Inoltre in alcuni contesti il bh`ma rappresenta, agli occhi di Gregorio, 
il potere che rende i vescovi superbi e insaziabilmente invidiosi: cfr., ad esempio, 
carm. I,2,33 v. 17; II,1,11 vv. 38 …to; bh`ma tou` trovpou kathvgoron e 815-817 
…ti tw`n ejn bhvmati / labw;n novshma, lei`mma th`" prwvth" novsou, / to; d∆ h\n a[pau-
sto" zh`lo", e[mfuton kakovn; II,1,12 v. 437; or. 18,29; 26,1; 43,26. Dal senso let-
terale il vocabolo è passato talora a indicare metonimicamente il ‘clero’ (come, ad 
esempio, in or. 43,78). Il sostantivo ritorna con accezione differente negli scritti di 
Gregorio, ove designa talora gli ‘altari dei martiri’ (cfr. carm. II,2,3 v. 248; or. 7,15), 
ovvero i ‘tribunali’ (carm. II,1,12 v. 240; II,1,43 v. 28 …bh`ma Qeoi`o; II,1,65 v. 4; 
etc.). 
liqasmavtwn 
Il poeta menziona assieme povnoi e liqavsmata in carm. II,1,40 vv. 20-22, in cui 
lamenta il fatto che gli sia stato preferito il turpe Massimo il cinico: ejmw`n aJgni-
smw`n, kai; povnwn th`sde trico;" / ejmw`n liqasmavtwn te kai; kaqarmavtwn / 
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prou[qhkan… Inoltre è da rilevare che in questi unici due passi in cui è attestato il 
vocabolo livqasma (documentato solo in Gregorio ed in altre cinque occorrenze a 
partire dal decimo secolo), esso, oltre che riferirsi all’episodio ben noto della tentata 
lapidazione, deve probabilmente essere inteso in senso più ampio come metafora 
delle violente opposizioni che il Nazianzeno incontrò in ogni fase della sua vita. Le 
‘pietre’ simboleggiano infatti i travagli che il Cappadoce dovette affrontare in difesa 
della fede anche in carm. II,1,11 vv. 665. 1658; II,1,14 v. 32; II,1,17 v. 47; etc. 
povnoi, povnoi barei`"
Il secondo emistichio del v. 63, tradito solo dai testimoni PS, è del tutto omesso da 
L e in corrispondenza di esso si trova uno spazio vuoto nei codici CGD. Delle due 
differenti lezioni trasmesse da P (iJdrwvtwn te kai; povnwn o{lwn, donde si è ricava-
to il te kai; povnwn o{lwn delle edizioni a stampa) e da S (povnoi, povnoi barei`"), 
la prima, del tutto sbagliata sotto il profilo metrico, può forse interpretarsi come 
un tentativo di ‘abbellimento’ della seconda, corretta metricamente: quest’ultima 
lezione mostrerebbe nella reduplicatio del sostantivo povnoi la scelta di accrescere 
il pathos dell’interiezione (è simile Aesch. Agam. 1167 ijw; povnoi povnoi povleo~ 
ojlomevna~ to; pa`n). Va inoltre rilevato che, se S è un codice non esente da sospetti 
di interventi congetturali, la lezione tradita da P, altro codice latore di congetture, 
può essere stata influenzata dalla consueta iunctura iJdrw`te~ kai; povnoi, che diverrà 
frequente nella letteratura bizantina a indicare proprio l’ascesi monastica: cfr. Greg. 
Naz. carm. I,2,10 v. 212 …murivoi~ iJdrw`si kai; polloi`~ povnoi~; or. 1,6; 2,50. 52; 
4,35; 19,5; 22,14; epist. 19,1; Eus. in Psalm. 17,37 (PG 23,181D); Bas. ad adol. 5,3; 
Greg. Nyss. Eunom. 3,9,45 (II, p. 280); Psalm. tit. 2,6 (V, p. 86,10 s.). Il nesso ap-
pare peraltro già molto diffuso a partire dal greco d’epoca classica: vd., ad esempio, 
Xenophon Cyr. 8,8,8; mem. 2,1,29; Plat. Phaedr. 239c; Aristot. probl. 865b 36. Nel 
valutare, dunque, le varianti tradite dai soli due testimoni che trasmettono il verso si 
è ritenuto opportuno accogliere la lezione di S, cui corrisponde anche la traduzione 
di Leuv. («o labores labores molesti»), che parrebbe presupporre un analogo testo 
greco. Tale lezione fornisce una precisa interpretazione del passo in oggetto, in base 
alla quale l’antecedente dell’accusativo plurale maschile ou}~ del v. 64 è da ritenersi 
per l’appunto povnoi: con povno~ Gregorio non di rado esprime i travagli di chi lotta, 
anche contro se stesso, in difesa della fede, nonché, in senso più tecnico, i labores 
imposti dalla disciplina ascetica (cfr. Lampe, s.v. povno~): carm. I,2,17 v. 61; II,1,45 
v. 170; II,2,1 v. 309; or. 2,53. Vd. inoltre Ps.-Athan. doctr. mon. (PG 28,1424A); 
Evagr. Pont. pract. 12,21 (SC 171, p. 526); Cyrill. Al. ador. 5 (PG 68,380C); in 
Ioel. 1 (I, p. 322,16 Pusey); epist. pasch. 11,2 (SC 392, p. 260,89); in Is. 4,2 (PG 
70,972B). Per quel che concerne infine la supposta iunctura povnoi barei`", che non 
ha altre attestazioni nell’opera del Nazianzeno, cfr. Phil. congr. 164 baru;n ajntivpa-
lon hJghsavmenoi to;n povnon; Lucian. merc. cond. 22 barei`" de; kai; ajlhqei`" kai; 
ajparaivthtoi kai; sunecei`" oiJ povnoi; Orig. hom. in Ier. 20,9 (SC 238, p. 298,95). 
64 ejk neva" ajskhvsew"
In epist. 89,1 il Nazianzeno menziona «i travagli affrontati fin dalla giovinezza» 
(tou;~ ejk neovthto~ povnou~). La ripresa di questo motivo trova giustificazione anche 
alla luce di considerazioni quali ejn ajrcai`~ bivou… h] th;n kalh;n h] th;n ponhra;n 
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dovxan e{kasto~ eJautw`/ katabavlletai (epist. 206,8; cfr. Conte, Epistole, p. 154 
nota 556). Cfr., inoltre, carm. I,2,15 vv. 51 s., in cui il poeta racconta: Eijkosevth" 
sunavgeira mevno", kai; phvmasi polloi`" / provsqen uJphntivasa, w{" ti" ajeqlofov- 
ro". Sin dalla giovinezza il Nazianzeno riuscì a condurre, seppur per brevi periodi, 
quella vita appartata per la quale avvertì una profonda inclinazione (or. 2,6 e[rw" tou` 
kalou` th`" hJsuciva" kai; th`" ajnacwrhvsew", h|" ejrasth;" genovmeno" ejx ajrch`"): 
al ritorno in Cappadocia, ad esempio, conclusasi ad Atene la sua formazione cul-
turale (intorno al 358/359; cfr. Gallay, Vie, pp. 62 s.; sul soggiorno di Gregorio 
ad Atene vd. in particolare McGuckin, Biography, pp. 35 ss.), egli intraprese con 
l’amico Basilio esperienze di vita monastica nel Ponto, dove sceglierà poi di rifu-
giarsi una seconda volta, in fuga dall’ordinazione sacerdotale impostagli dal padre 
nel 361 (cfr. Gallay, Vie, pp. 67 ss.; McGuckin, Biography, pp. 88 ss.). Il vocabolo 
a[skhsi~, presente solo quattro volte in Gregorio, unicamente nel passo in esame è 
utilizzato per designare l’‘ascetismo’ (Lampe, s.v.); altrove, invece, il sostantivo è 
attestato nell’accezione generica di ʻesercizioʼ, ʻpraticaʼ: vd. or. 7,7; 30,19 ajskhv- 
sei tw`n ajretw`n; 32,11. Per l’ascesi in Gregorio cfr. Moreschini, Padri Cappadoci, 
pp. 318 ss. 
65 “Olwle… o[lwle
Per rimarcare la gravità di una situazione inaccettabile il poeta ricorre anche altrove, 
con vari artifici retorici, quali il poliptoto o la geminatio, alla ripresa del verbo o[l-
lumi (cfr. carm. II,1,27 v. 11; II,1,77 v. 15; II,1,89 v. 29; epitaph. 119,11 s. [= Anth. 
Pal. 8,3,5 s.]). L’espressione o[lwle pivsti~ può essere messa in rapporto con l’ 
ajpovlwle pa`sa ejlpiv" di or. 17,2 (vd. anche carm. II,1,89 v. 21 oiJ me;n gelw`si, 
toi`" d∆ ojlwvlas∆ ejlpivde"). Cfr., infine, carm. II,1,45 v. 8 …ojllumevnh" eijkovno" 
oujranivh" e or. 40,42 i{na mh; Qeo;n ajpolevsw dia; th`" u{brew" kai; th`" ajdivkou 
katatomh`".
ejk brotw`n
Con questa espressione il poeta non intende alludere probabilmente alla «fides hu-
mana», come si interpreta in Caill. (p. 874, nota): nel passo in esame, infatti, sembra 
che egli affermi che la ‘fede in Dio’ perì non «tra i mortali» (così Crimi in Gregorio 
Nazianzeno, Poesie/2, p. 136), ma ‘per colpa dei mortali’, come attestano, con un 
uso analogo di ejk con il genitivo, esempi tragici (Aesch. Agam. 1279 ouj mh;n a[timoiv 
g∆ ejk qew`n teqnhvxomen; Soph. Trach. 1133; Oed. Tyr. 854 …paido;" ejx ejmou` 
qanei`n; Eur. Phoen. 1602). Val la pena rilevare che in Euripide, così come nel passo 
in esame, il genitivo brotw`n è per lo più attestato in clausola (cfr. Alc. 417. 882; 
Med. 215. 219. 579; etc.). 
66 
Per una analoga sequenza di interrogative cfr. or. 2,4 Pou` d∆ a]n e[ti kai; para;  
tivnwn; 4,124 Pou` de; kai; para; tivsin ajnqrwvpwn… 
Pou` ti" metasth`/
Anche in carm. II,1,11 v. 484 il poeta, dopo aver tristemente constatato la perdita di 
ogni speranza, si chiede con rammarico, nei modi propri della tragedia (cfr. Soph. 
Aiax 403; Eur. Orest. 598; etc.): Pou` ti" planhqh`/…… Vd. pure carm. II,1,72 v. 5 
Feu` hJmevra" moi th`" kakh`": h}n pou` fuvgw… 
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plhsivon
Sulle valenze che può assumere il vocabolo plhsivon, a partire dal mondo greco 
sino ai testi sacri, cfr. H. Greeven - J. Fichtner, plhsivon, ThWbNT VI, 1959, pp. 
309-316. Il v. 66 riporta alla memoria le parole di Pietro in Ioh. 6,68: Kuvrie, pro;" 
tivna ajpeleusovmeqa; rJhvmata zwh`" aijwnivou e[cei", kai; hJmei`" pepisteuvkamen 
kai; ejgnwvkamen o{ti su; ei\ oJ a{gio" tou` qeou`. 
67
Il passo è chiaramente influenzato da Matth. 6,23 Eij ou\n to; fw`" to; ejn soi; skovto" 
ejstivn, to; skovto" povson… Il motivo ritorna anche in carm. I,2,33 vv. 17-20, in 
cui Gregorio si rivolge esplicitamente ai vescovi con queste parole: ÔUmi`n levgw 
mavlista toi`~ tou` bhvmato" / ojfqalmo;n ei\nai mh; skovtou" peplhsmevnon, / mh; 
kai; provedroi tou` kakou` fainwvmeqa. / Eij ga;r to; fw`" toiou`ton, to; skovto" 
povson… Analogamente, in carm. II,1,29 v. 12, si ritrova l’espressione Eij ga;r to; 
fw`" toiou`ton, to; skovto" povson… La netta antitesi tra ‘tenebre’ e ‘luce’, che co-
stituisce un motivo topico della letteratura cristiana (Ioh. 1,5; cfr. Domiter, pp. 207 
ss.; G. Sfameni Gasparro, Luce, NDPAC II, coll. 2928-2929), diviene strumento di 
amaro sarcasmo e di paradosso: in una realtà in cui è ormai «morta la fede in Dio» 
e in cui i vescovi sedotti dal male guidano il cammino dei fedeli non vi è più alcuna 
vera contrapposizione tra tenebre e luce. Il tema è declinato in molti modi: in carm. 
I,2,14 vv. 95 s., ad esempio, la tenebra è assimilata alla carne che tiene lontani dalla 
luce divina: tivpt∆ ajgaqo;n biovtoio; Qeou` favo"; ajll∆ a[ra kai; tou` / ei[rgei me 
fqonerh; kai; stugerh; skotivh (cfr. anche carm. I,1,4 vv. 32-34); in carm. I,2,15 
v. 99 si rammenta lo skovto" aijnovn che attende coloro che sono ajpovproqi fwtov", 
mentre in or. 19,14 si ricorda che il Maligno seminò zizzania tra gli uomini i{n∆ ajrch; 
tou` kakou` gevnhtai to; ajmelh`sai tou` ajgaqou`, w{sper kai; skovtou" hJ tou` fwto;" 
uJpocwvrhsi". Sull’opposizione di tenebra e luce cfr., ancora, carm. I,1,32 vv. 7 s.; 
II,1,13 v. 176; or. 6,13; 24,18; 30,20; etc. Per la iunctura ricorrente luvcnoi - fw`~, 
con cui nel passo in esame il poeta si riferisce ai vescovi (luvcnoi) e alla loro ‘luce’ 
spirituale (fw`~), che dovrebbe essere fonte di ‘illuminazione’ morale per i semplici 
fedeli, cfr. carm. II,1,11 v. 600, in cui il Nazianzeno scrive di essere stato chiamato 
a Costantinopoli affinché trofh`/… ejlaivou sugkraqh`/ luvcnw/ to; fw`"; vd. inoltre 
carm. II,1,11 vv. 552-555. Sul valore simbolico di luvcno~ cfr., in particolare, W. 
Michaelis, luvcno~…, ThWbNT IV, 1942, pp. 325-329; Moroni, Nicobulo, p. 168; 
vd. inoltre Kertsch, pp. 174 ss. Il vocabolo fw`~ (su cui cfr. H. Conzelmann, fw`~…, 
ThWbNT IX, 1973, pp. 302-349; Kertsch, pp. 122 ss.), attestato per lo più con valo-
re metaforico, ritorna più volte in Gregorio con diversi significati: esso si riferisce 
spesso a Dio e alla sua luce (carm. I,1,3 v. 32; II,1,45 v. 74; or. 32,15), a Cristo 
(carm. I,1,38 v. 6; II,1,22 v. 1; II,2,7 v. 300; or. 45,30), allo Spirito Santo (carm. 
II,1,11 v. 297; or. 31,3), alla Trinità (carm. II,1,13 v. 213; II,1,62 v. 2; II,2,4 v. 88; 
or. 11,6; 33,11; 45,2); designa non di rado l’illuminazione battesimale (carm. I,1,3 
v. 45; or. 40,6) o l’illuminazione morale conseguente alla purificazione dal peccato 
(carm. II,2,3 v. 268; or. 2,71); è usato in riferimento agli angeli (carm. I,1,4 v. 47; 
I,1,7 v. 11; II,1,38 v. 23; or. 6,12; 28,12), in rapporto alla luce divina che si mani-
festa nelle teofanie (Lampe, s.v.: or. 18,13; 40,6) o anche per definire ‘la luce della 
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conoscenza’ (or. 2,39; 32,12), e gli esempi addotti sono sempre tratti da liste più lun-
ghe. In particolare, nel passo in esame, fw`~ indica, in chiave ironica, il modello che 
una certa condotta di vita dovrebbe fornire ai fedeli, illuminandone il cammino (cfr. 
carm. II,2,5 v. 238 Muvqwn d∆ hJghth`rsi pevloi~ favo~…). Talora, infine, il vocabo-
lo è usato in un’accezione fortemente negativa, per indicare, cioè, la luce ajpathlo;n 
kai; perivergon kai; tou` ajlhqinou` fwto;" ajntivqeton (or. 40,37). Sulla «teolo-
gia della luce» in Gregorio vd. Pellegrino, pp. 66 ss.; Špidlík, pp. 15 ss.; Crimi - 
Kertsch, pp. 378 s.; F. Gautier, Grégoire de Nazianze. Le miroir de l’Intelligence ou 
le dialogue avec la Lumière, ‘Théologiques’ 16/2, 2008, pp. 31-47.
skovpei 
Il Nazianzeno utilizza molto spesso l’imperativo del verbo skopevw in relazione al 
carattere dialogico della diatriba (cfr. Zehles - Zamora, p. 220): in tal modo egli, 
rivolgendo improvvisamente la parola a un interlocutore reale o fittizio, crea una 
pausa che spinge il lettore a una riflessione (cfr., ad esempio, carm. I,2,8 v. 240; 
I,2,10 v. 413; I,2,24 vv. 35. 278; or. 25,12; 40,26; epist. 50,6). Nella stessa funzione 
di skovpei, usato in questo contesto anche ai fini del gioco paronomastico costru-
ito con il successivo skovto~ (cfr. anche Luc. 11,35 skovpei ou\n mh; to; fw`~ to; ejn 
soi; skovto~ ejstivn, un passo che Gregorio ha di certo in mente in questo caso), si 
incontrano talora gli imperativi dei verbi skevptomai (carm. II,2,5 v. 39; or. 28,24; 
etc.), ajqrevw (carm. I,1,4 v. 11; I,2,2 v. 499; I,2,15 v. 41; etc.), fravzw (carm. I,2,29 
v. 252; II,2,7 v. 153). 
skovto"
Il vocabolo skovto" (come pure il corrispondente skotiva, diffuso in particolar modo 
nel greco tardo: vd. H. Conzelmann, skovto"…, ThWbNT VII, 1964, pp. 424-446) in 
Gregorio esprime il manifestarsi del male, sia come personificazione di un concetto 
astratto (carm. I,1,4 v. 24; I,2,14 v. 96; or. 9,3; 39,2; etc.) sia come personificazione 
concreta del Maligno (in particolare carm. II,1,45 v. 335; inoltre I,1,7 v. 59; I,2,34 
v. 7; or. 6,13; 30,6; 38,9; etc.). Con la nozione di ‘tenebra’ si designano anche la 
malvagità (carm. I,1,4 v. 41), la punizione del peccatore che è spinto lontano da Dio 
(carm. I,2,34 v. 260; II,1,62 v. 4; or. 18,28; etc.) e l’oscurità che avvolge quanti ne-
gano o ignorano le verità di fede (carm. II,1,12 v. 327; or. 29,11; 30,20; etc.). Come 
però avviene talora nel greco cristiano, anche in Gregorio il termine, spogliatosi di 
qualsiasi connotazione negativa, è usato in riferimento alla «divine darkness of light 
inaccessible» (Lampe, s.v.; sulla valenza mistica dei concetti luce/buio si veda M. 
Laird, Gregory of Nyssa and the Mysticism of Darkness: a Reconsideration, ‘The 
Journal of Religion’ 79, 1999, pp. 592-616), sulla base di exod. 20,21 e psalm. 17,12 
(cfr., in proposito, carm. I,2,10 v. 954; or. 2,76; etc.). Quali sinonimi di skovto" 
sono attestati il sostantivo zovfo~ (carm. I,1,4 v. 38; I,1,17 v. 10; I,2,10 vv. 718. 955; 
II,1,1 v. 205; II,1,32 v. 40; II,2,7 v. 158; epitaph. 40,4 [= Anth. Pal. 8,104,4]; 65,3 
[= 8,23,3]; or. 10,3; 29,11; etc.) e gnovfo~ (or. 2,92; 32,15; etc.). 
68 Di;" ejmpevpaigmai
Il riferimento al ‘duplice inganno’ subito dal Nazianzeno ritorna in carm. II,1,31 v. 
1 Div", oi\da tou`to, feu`: di;" ejpternismevno"; epist. 153,1 Di;" h[dh tou`to ejptevr-
nismai par∆ uJmw`n kai; hjpavthmai (oi\da" o} levgw); è simile carm. II,1,11 v. 425 
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aujto;" pathvr te div" me tou`to pternivsa". 
kai; paqw;n
Sul motivo di quel che si apprende per averne fatta diretta esperienza cfr. Hes. op. 
218; Soph. Oed. Tyr. 403. Nel successivo v. 69 Gregorio usa l’ironia per affermare 
di aver scoperto gli inganni orditi dai nemici grazie a quel «po’ di senno» ricevuto 
da Dio. 
69 mevtestin ejk Qeou`
Cfr. carm. II,1,12 v. 247 soi; d∆ ouj mevtesti pneuvmato~……
70 ejndakw;n
Il composto ejndavknw, attestato anche in carm. II,1,11 vv. 952 s. …ejndavknw d∆ ejgw; / 
tw`n provsqen aijdoi`…, è usato nella medesima accezione del semplice davknw, che 
può indicare il ‘mordersi’ le labbra «as a mark of stern determination» (LSJ, s.v.), 
ovvero «to refrain from speaking» (così in Soph. Trach. 976): in particolare il par-
ticipio del passo in esame potrebbe rievocare l’immagine dell’impetuoso cavallo da 
corsa, metafora dell’ira, che …calinovn… / ou[pw dakw;n ojdou`sin e[rcet∆ eu[dromo" 
(carm. I,2,25 vv. 66 s.). Da rilevare anche l’uso in senso traslato del verbo davknw 
per esprimere il ‘rimorso’, che ritorna poi anche al v. 107 (cfr., in proposito, Plut. 
virt. moral. 4 [442f]). Ai ‘morsi’ del peccato Gregorio allude in carm. II,1,11 vv. 395 
s. …ejmautou` ta;" aJmartiva"… / ai} polla; dhv me pollavki" dedhvcasin (per l’uso 
di una tale immagine cfr. Trisoglio Autobiografia, p. 170), mentre in carm. II,1,35 
vv. 7 s. egli rievoca le ‘molestie’, ajkhdivai, che …polla; pollai; dhv me kai; par∆ 
ajxivan / dedhvcasin… Alla diatesi medio-passiva davknw assume talora nel Cappa-
doce il valore di ‘essere colpito’, ‘essere travagliato’ (cfr. carm. I,2,1 v. 399; I,2,25 
v. 155; epist. 72).
tiv" tovd∆ oi\den h] Qeov"… 
Anche in altri passi con simili incisi Gregorio chiama in causa Dio stesso, che legge 
nel cuore degli uomini e conosce ogni verità (vd. II Cor. 12,2), quale testimone di 
lotte e sofferenze: cfr. carm. II,1,11 vv. 1658 s. tau`t∆ oi\den hJ triav" te kai; to; su;n 
livqoi" / khvrugma lampro;n th`" ejmh`" parrhsiva"; II,1,37 vv. 1-3; or. 28,19; etc. 
71 Qeou` to; crhstovn… mimouvmeno"
Nel delineare il suo ideale di carità pastorale Gregorio insiste molto sull’importan-
za di insegnare ai fedeli l’imitazione di Dio attraverso cui preservare nell’uomo la 
nobiltà dell’immagine divina: cfr. carm. I,2,8 vv. 14 s. qeo;" pathvr moi kai; qew`/ 
sunezuvghn, / morfh`" poqw` mivmhsin, h|" ajperruvhn. In proposito cfr. Nikolau, pp. 
65 s.; Špidlík, pp. 107 ss.; Gautier, Retraite, p. 221. In or. 6,14 il Nazianzeno ricorda 
che l’unica cosa che possa garantire la concordia è hJ Qeou` kai; tw`n qeivwn mivmhsi", 
mentre in carm. I,2,25 vv. 397 s. il poeta, rivolgendosi a colui che è preda dell’ira, 
chiede: ‘H kai; fronei`" suv g∆ wJ" Qeo;n mimouvmeno"; / Zhvlwson, ajlla; th;n nov-
son g∆ au[rai" divdou. Nell’imitazione di Cristo si distinsero perfetti modelli di virtù 
quali Atanasio di Alessandria che, nell’esercizio del potere episcopale, kaqaivrei 
mevn ge to; iJero;n tw`n qeokaphvlwn kai; cristempovrwn, i{na kai; tou`to tw`n Cri-
stou` mimhvshtai (or. 21,31), e Basilio Magno che, servendo i poveri, imitò th;n 
tou` Cristou` diakonivan (or. 43,35). Anche degli antenati del vescovo di Cesarea 
si dice che, combattendo per la fede, paraskeuh`~… ou{tw~ ei\con kai; gnwvmh~ wJ~ 
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pavnta rJa/divw" oi[sonte" ejx w|n stefanoi` Cristo;" tou;" th;n ejkeivnou mimhsamev-
nou" uJpe;r hJmw`n a[qlhsin (or. 43,5). Ben diversamente da tutti costoro il pessimo 
imperatore Giuliano visse invece to;n e[noikon aujtw`/ ponhro;n th`" polutecniva" 
mimouvmeno" (or. 21,32). L’esortazione a imitare la ‘bontà’ di Dio si ritrova in diversi 
contesti: è in or. 17,9, ad esempio, dove Gregorio esorta il governatore di Nazianzo 
a non perdere l’occasione della ‘divinizzazione’, imitando la filanqrwpiva divina. 
Analogamente l’imitazione della divina misericordia costituisce un tema centrale 
nelle epistole commendatizie: cfr. Conte, Epistole, p. 15.
eij qevmi" fravsai 
Anche in altri contesti il poeta si serve di analoghi incisi (sotto il profilo formale cfr. 
Men. Perik. 799; Cyrill. Al. dial. trin. 4 [SC 237, p. 148,21]) per fingere di attenuare 
una affermazione che egli intende in realtà porre in forte rilievo: cfr. carm. I,2,1 v. 
674; I,2,15 v. 163 …fqovno~… tukto;n kakovn, eij qevmi~ eijpei`n; II,1,12 v. 464 to; 
qei`on hJmi`n pevprat∆, eij qevmi~ levgein; or. 20,12; 24,17; etc. Come nel passo in esa-
me, l’inciso è espressione di finta modestia anche in carm. II,1,38 v. 3 aJgnotavtou 
iJerh`o~ aJgno;n quvo~, eij qevmi~ eijpei`n.
72-98
Gregorio, ben consapevole del processo di corruzione che le eresie hanno innescato 
nei membri del clero, ritiene di essere il solo a non fingere che nulla sia cambiato 
rispetto al passato. In particolare il poeta muove le sue accuse nei confronti del 
dilagante apollinarismo, che è riuscito a penetrare nel corpo della Chiesa per la cor-
ruzione di coloro che ne sono a capo. Le deliranti dottrine eretiche, che sono il parto 
immondo dell’‘ebbrezza’ pagana, aggrediscono, come ‘lupi’, l’ortodossia del ‘greg-
ge’ nazianzeno, rimasto privo di una guida dopo la morte di Gregorio il Vecchio.
72 Mhvt∆ ou\n ajkouvein mhvq∆ oJra`n
Il passo sembra rievocare Ezech. 12,2 UiJe; ajnqrwvpou, ejn mevsw/ tw`n ajdikiw`n aujtw`n 
su; katoikei`", oi} e[cousin ojfqalmou;" tou` blevpein kai; ouj blevpousin kai; w\ta 
e[cousin tou` ajkouvein kai; oujk ajkouvousin. Come Gregorio, anche Atanasio scelse 
di non ignorare i problemi legati alla corretta affermazione del dogma: egli tau`t∆ 
ou\n oJrw`n kai; ajkouvwn… oujk wj/hvqh dei`n paridei`n th;n a[topon ou{tw kai; a[logon 
tou` Lovgou katatomhvn (or. 21,35).
movno"
Anche in altri contesti l’aggettivo movno" è usato per rimarcare la solitudine del poeta 
nelle lotte e nella sofferenza: cfr., in proposito, carm. II,1,1 vv. 171. 599; II,1,19 v. 
17; II,1,42 v. 6; II,1,67 v. 7; or. 26,18.
73 dh`la kai; safh`
Val la pena evidenziare come, da una parte, l’aggettivo dh`lo~ designi propriamente 
quel che è chiaro a vedersi (LSJ, s.v.) e si trovi dunque in corrispondenza con il verbo 
oJra`n del v. 72, mentre, dall’altra, safhv~ indichi quel che è chiaro a udirsi (LSJ, s.v.) 
ed è posto in rapporto con ajkouvein, sempre al v. 72. I due aggettivi sono accostati 
in Aristot. phys. 184a 21; Phil. leg. 3,120; Eus. in Psalm. 21,17-19 (PG 23,209B); 
Epiph. haer. 16,2,3 (GCS 25, p. 213,4); etc. Iuncturae simili in Gregorio si trovano, 
ad esempio, in carm. I,2,10 v. 584 Pa`sin gavr ejsti perifanh` kai; gnwvrima; or. 5,2 
ejnargh` kai; fanera; gnwrivsmata e 39; 18,13. 30; 24,6. 
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prokeivmena
Il verbo provkeimai, in dipendenza del quale leggiamo la proposizione finale co-
struita con wJ" a[n e il congiuntivo mevnh/, ritorna con un costrutto simile, ma con 
l’ottativo, in Greg. Nyss. anim. et resurr. (III,3, p. 40,5-7) ÔO de; dh; peri; touvtwn 
lovgo" hJmi`n wJ" ejn gumnasivw/ prokeivsqw, wJ" a]n diafuvgoi tw`n sukofantikw`" 
ajkouovntwn ta;" ejphreiva". 
74 to; crw`ma 
I colori sono per lo più intesi da Gregorio quali realtà ingannevoli e fittizie (cfr. 
Crimi, Colori, pp. 349 s.): nel passo in esame il termine crw`ma indica in particolare 
tutto ciò che maschera, con i colori di una realtà passata, la condizione di un ‘corpo’ 
ormai in putrefazione (carm. II,1,1 vv. 515-517 …tavfon yeuvsthn merovpessin / 
e[mmenai, o}" mudovwsi nekroi`" e[ntosqen ojdwdw;" / e[ktoqen ajstravptei konivh/ 
kai; crwvmasi terpnoi`"). Tra le altre attestazioni del vocabolo cfr. or. 8,10; 18,23. 
tou` provsqe swvmato"
Il vocabolo sw`ma è usato per indicare metaforicamente il ‘corpo’ della Chiesa (come 
già in Eph. 1,22 s.; Col. 1,18; etc.) anche in or. 2,44; 5,35; 43,28; epist. 41,6; 101,72; 
etc. Con l'espressione ‘antico corpo’ il poeta intende alludere alla condizione del-
la Chiesa non ancora infestata da dottrine eretiche: in carm. II,1,13 vv. 27-30, ad 
esempio, egli ricorda con rimpianto che sw`ma mevga Cristoi`o, to; tivmion eu\co" 
a[nakto", / lao;" o{lh" gaivh" basilhvi>o", e[qno" a[piston, / h\n o{t∆ e[hn. Nu`n au\te 
Qeou` ktevar e[nqa kai; e[nqa / seivetai. Vd. in proposito anche or. 21,12; 25,8. 
75 pareimevnou
In varie occasioni Gregorio ricorre al verbo parivhmi, soprattutto nei testi in prosa, 
per esprimere l’idea di ‘tralasciare’, ‘trascurare’, costruendo così una preterizione: 
carm. I,2,10 v. 347; II,1,11 v. 665; or. 3,4; etc. Alla diatesi passiva il valore di ‘es-
sere abbattuto’, ‘essere sfinito’ (frequente in Euripide: cfr., ad esempio, Phoen. 852; 
Orest. 881) ritorna in or. 17,2. Per swvmato"… pareimevnou cfr. carm. II,1,77 vv. 
8-10 …to; sw`mav soi / to; so;n to; th`" sh`" plavsma prosrivptw cerov": / wJ" le ptovn, 
wJ" ojdwdov", wJ" pareimevnon; or. 40,33 th`" kakh`" tou` swvmato" ajnapauvsew" par-
eimevnou tai`" hJdonai`". Loci similes in Eur. Suppl. 1070; Bacch. 683; Dion. Hal. ant. 
Rom. 9,58,1; Bas. Anc. (?) virginit. 11 (PG 30,692C) tou` swvmato", uJp∆ ajsqeneiva" 
de; pareimevnou; 13 (PG 30,697B). 
pesovnto" ajqlivw"
Cfr. carm. I,2,8 vv. 225 s. w|n ga;r kratouvntwn timiwvteron kravto", / touvtwn pe-
sovntwn ptw`si" ajqliwtevra. Sul motivo della ‘caduta’ quale immagine del peccato 
vd. supra, nota al v. 4 [Lovgw/ pesovnti]. L’avverbio ajqlivw", attestato in Gregorio in 
dieci occorrenze (carm. I,2,10 v. 400; II,1,11 v. 462; etc.), ha piuttosto spesso, insie-
me all’aggettivo da cui deriva, connotazione moralmente negativa: cfr., ad esempio, 
carm. II,1,11 v. 1409; II,1,12 v. 333; II,1,68 v. 21; or. 22,6; epist. 58,15; 161,2. In 
unione al verbo pivptw, ajqlivw" è documentato in Cyrill. Al. in Mich. 3 (I, p. 707,15 
s. Pusey). Di sapore tragico è il nesso swvmato"… pesovnto": vd. Eur. Hel. 970 s.
76 s.
Gregorio esorta ironicamente i suoi avversari a dimostrare come le eresie possano 
essere ‘gradite’ al Logos: ancora una volta egli intende probabilmente riferirsi in 
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modo particolare agli apollinaristi. 
76 ajresta; tw`/ Lovgw/
Simili locuzioni sono attestate, ad esempio, in Bar. 4,4; Ios. ant. Iud. 6,266; Clem. 
Al. strom. 7,3,21,3; Eus. dem. ev. 8,2,117. Nelle opere di Gregorio l’aggettivo ajre-
stov~ ritorna solo in or. 30,16 ta; ajresta; aujtw`/ [sc. a Dio] pavntote pepoihkevnai. 
Variazioni dell’espressione documentata nel passo in esame sono quelle di carm. 
II,2,7 v. 102 …Qew`/ kecarismevnon…; or. 27,6 tau`ta oiJ plei`on uJpe;r tou` Lovgou 
macovmenoi, h] o{son ajrevskei tw`/ Lovgw/…
didavxat∆, w\ sofoiv
Lʼimperativo didavxate, provocatoriamente rivolto a coloro che non hanno certo 
nulla da insegnare agli altri, ritorna in carm. II,1,11 vv. 1407-1409 tiv ou\n me poiei`n, 
pro;" qeou`, divkaion h\n; / didavxaq∆ hJma`", ei[paq∆, oiJ nu`n ejntelei`", / oJ meirakiv-
skwn suvllogo" tw`n ajqlivwn e 1291; or. 25,15.
78-80
Gregorio descrive la violenta irruzione delle dottrine eretiche nel corpo della Chie-
sa con immagini espressivamente efficaci. Da rilevare come, al v. 78, rJagevnto", 
costruito propriamente con il sostantivo teicivou, secondo una iunctura già presen-
te, ad esempio, in Hom. Il. 12,90; Xenophon hist. gr. 5,2,5; Ios. bell. Iud. 4,543, 
sia associato per zeugma a rJovou. Per questa associazione cfr. carm. II,1,1 v. 531 
rJhgnuvmeno" rJivzh/si rJovo" dhlhvsato geivtwn; II,1,11 v. 188 povntou rJagevnto"…; 
or. 32,16 Poivan e[rrhxa" qavlassan rJavbdw/… L’immagine del muro che si rompe 
(v. 78 teicivou rJagevnto") ha paralleli in carm. II,1,11 v. 192 …teicw`n… por-
qoumevnwn; or. 4,19 teivch kataseiovmena; 6,18 teivch kateskammevna. In or. 
6,13 Gregorio afferma che il Maligno agisce kaqavper ajristeu;" stratw`/ kata; to; 
pararrhgnuvmenon tou` teicivou; in or. 43,31 il Teologo assimila l’eresia ariana ad 
una barbarikh; katadromh;… kaqairou`sa ouj teivch… ajlla; ta;" yuca;" aujta;" 
katasuvrousa. Al contrario, colui che, come Basilio, è forte nella fede, è assimilato 
a un tei`co~ ojcurovn (sulla scorta di Ier. 1,18); così pure in or. 4,65 Gregorio defi-
nisce gennai`on tei`co~ quella parte dell’esercito che riuscì a opporsi all’imperatore 
Giuliano, mentre in or. 5,26 è posto in risalto il fatto che solo la speranza in Dio 
è per i fedeli o{plon kai; tei`co~ kai;… ajmunthvrion. Il verbo rJhvgnumi, qui usato 
per esprimere l’idea di ʻrompereʼ, ʻfrantumareʼ (LSJ, s.v.), ricorre spesso nell’opera 
del Nazianzeno con il valore postomerico di ʻrompere il silenzioʼ, ʻparlareʼ (per 
quest’uso si rinvia a Crimi - Kertsch, p. 323). Oltre che nelle accezioni sopra men-
zionate, rJhvgnumi è anche usato con il valore di ʻlacerare le vestiʼ, in segno di lutto, 
in carm. II,1,11 v. 169; II,1,12 v. 686.
78 rJovou
Per rJovo", che ha largo impiego nell’opera gregoriana, in particolar modo in poesia 
(quarantadue attestazioni contro le due della prosa), cfr., ad esempio, carm. II,1,83 
vv. 21 s., in cui il poeta descrive l’infido insinuarsi del Maligno nell’uomo come una 
novso~ nascosta ed un rJovo" che …krateroi`sin ejruvgmasi th`/de biasqeiv", / ejkei` 
bihvsat∆, ajqrovw" t∆ ejxerravgh; analogamente in carm. II,1,54 vv. 10-13 Gregorio, 
rivolgendosi direttamente al Nemico dell’uomo, scrive: Tutqai`" me;n prwvtiston 
aJmartavsin, oi|a rJeveqron, / ejmpivptei" kradivh/sin: e[peita de; cw`ron ajnoivgei" / 
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eujruvteron: metevpeita rJovo" qolerov" te mevga" te / h[luqe"… Numerose le at-
testazioni di rJovo", documentato sia in senso letterale sia metaforico, in riferimento 
a quel che è del tutto privo di stabilità o alle conseguenze dell’essere privi di una 
guida: in proposito si rinvia a Meier, p. 113; Zehles - Zamora, pp. 86 s.; Moroni, 
Nicobulo, p. 230. Nella proposizione principale del passo in esame l’immagine del 
‘corso d’acqua’ è ripresa dall’eijserruvh del v. 79, etimologicamente connesso al 
sostantivo rJovo". 
79 s.
Il vocabolo sporeuv~, che in Gregorio conta solo tre attestazioni, è usato in riferi-
mento a un personaggio storico in or. 21,21, dove sembra che il Nazianzeno, con le 
parole: oJ tou` ponhrou` qeravpwn, oJ tw`n zizanivwn sporeuv", oJ tou` ∆Anticrivstou 
provdromo", si riferisca, senza farne il nome, ad Acacio, vescovo di Cesarea dal 340 
(cfr. Mossay - Lafontaine, Discours 20-23, p. 154 nota 2). Questi fu tra i principali 
ispiratori di un’ambigua formula di fede semiariana, accolta dall’imperatore Co-
stanzo durante il Concilio di Seleucia del 359, in base alla quale si sosteneva che il 
Figlio, oujsiva" ajparavllakto" eijkwvn, ma non oJmoouvsio" (cfr. Athan. syn. 38,2), 
era genericamente o{moio" tw`/ Patriv (J-M. Leroux, Acace, évêque de Césarée de 
Palestine (341-365), in: AA.VV., Studia Patristica VIII. Edited by F.L. Cross, Ber-
lin 1966, pp. 82-85; G. Corti, Lucifero di Cagliari. Una voce nel conflitto tra chiesa 
e impero alla metà del IV secolo, Milano 2004, pp. 113 ss.; R. Cantalamessa, Dal 
kerygma al dogma. Studi sulla cristologia dei Padri, Milano 2006, p. 184 note 113 
s.; M. Simonetti, Acacio di Cesarea, NDPAC I, coll. 36-37). Se si cogliesse anche 
nel passo in esame una criptica allusione al vescovo antiniceno Acacio, si potreb-
be essere indotti a supporre che proprio alle formule del credo filoariano, sottil-
mente congegnate, Gregorio voglia riferirsi con l’espressione nevai plavke" kakw`" 
gegrammevnai del v. 80. Altra ipotesi (cfr. Crimi, Gregorio Nazianzeno/Poesie 2, 
p. 137 nota 18) è che qui si alluda al radicale Eunomio. In realtà, però, il contesto 
antiapollinaristico del carme può condurre in altra direzione: dal momento che in 
epist. 101,73 il Cappadoce definisce i ‘nuovi salteri’ di Apollinare come il ‘Terzo 
Testamento’ (Eij de; oiJ makroi; lovgoi kai; ta; neva yalthvria kai; ajntivfqogga tw`/ 
Dau>i;d kai; hJ tw`n mevtrwn cavri" hJ trivth Diaqhvkh nomivzetai, kai; hJmei`" yal-
mologhvsomen kai; polla; gravyomen kai; metrhvsomen), l’empia trivth Diaqhvkh 
potrebbe identificarsi con le nevai plavke", scritte dal Laodiceno e nettamente con-
trapposte alle ‘antiche tavole’ della Legge, scritte da Dio (exod. 31,18 ta;" duvo plav- 
ka" tou` marturivou, plavka" liqivna" gegrammevna" tw`/ daktuvlw/ tou` qeou`), più 
volte menzionate dal Nazianzeno. Sulla metafrasi dei Salmi attribuita ad Apollinare 
di Laodicea, si veda supra, «Introduzione», pp. 25 s. nota 3. Cfr., inoltre, Agosti - 
Gonnelli, pp. 360 ss.; G. Agosti, L’epica biblica nella tarda antichità greca. Autori 
e lettori nel IV e V secolo, in: AA.VV., La scrittura infinita. Bibbia e poesia in età 
medievale e umanistica, Firenze 2001, pp. 85-92. 
79 xevnwn lovgwn sporeuv"
L’espressione lovgwn sporeuv" è costruita con un sottile gioco di rimandi: nel Nuovo 
Testamento infatti Cristo, il Logos, è definito come ‘colui che semina’ (cfr. Matth. 
13,37 ÔO speivrwn to; kalo;n spevrma ejsti;n oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou; Marc. 4,14; 



200 A SE STESSO (CARM. II,1,30)

Luc. 8,11; inoltre Greg. Naz. or. 27,2 speivrei me;n oJ speivrwn to;n lovgon ejpi; pa`-
san diavnoian). Gli eretici, al contrario, dice il Cappadoce, seminano non il buon 
seme della Parola divina, ma l’empietà di ‘parole malvagie’. Per quanto riguarda 
in particolare il vocabolo sporeuv" cfr., ad esempio, Eus. in Psalm. 88,30-35 (PG 
23,1108D); Aster. Soph. in Psalm. 25,15 (p. 194 Richard) oJ th`" ajfrosuvnh" spo-
reu;" oJ diavbolo"; Theodoret. haer. 4,12 (PG 83,432C) oJ ajnqrwpoktovno" daivmwn, 
oJ tou` yeuvdou" pathvr, oJ tw`n zizanivwn sporeuv"; Cyrill. Al. in Psalm. 95,11 (PG 
69,1245D). Sembra che all’immagine dell’eretico ‘che semina dottrine straniere’ 
faccia da contrappunto quella di Gregorio che in carm. II,1,68 v. 17, contestando la 
corruzione dei vescovi che avevano causato il suo allontanamento da Costantinopo-
li, dichiara ironicamente di essere divenuto ejqw`n patrwv/wn kai; novmwn diafqoreuv". 
Per quanto concerne la locuzione xevnwn lovgwn cfr., ad esempio, Aesch. Prom. 688 
s. ou[poq∆ w|d∆ ou[pot∆ hu[coun xevnou" / molei`sqai lovgou" ej" ajkoa;n ejmavn; Orig. 
princ. 4,1,5; Epiph. haer. 76,42,7 (GCS 37, p. 397,2). 
80 nevai plavke" 
Vd. supra, nota ai vv. 79 s. In opposizione alle ‘nuove tavole’ del credo eretico si 
trova il ‘nuovo decalogo’ del cristianesimo di or. 40,45 ejggravfw daktuvlw/ Qeou` 
nevan dekavlogon. Il sostantivo plavx, quasi unicamente attestato nell’opera grego-
riana in riferimento alle tavole della Legge (con la medesima accezione ricorre se-
liv~: cfr., ad esempio, carm. I,1,3 v. 10), è documentato con altri significati in carm. 
I,2,10 v. 378; I,2,28 v. 92; II,1,11 vv. 877. 1883; etc.
kakw`" gegrammevnai
Alle ‘tavole’ kakw`" gegrammevnai (per la iunctura cfr., ad esempio, Plat. Phaedr. 
258d,5; Aristot. rhet. 1410a 36; in particolare Greg. Naz. or. 40,44 Mivmhsai to;n 
Pila`ton ejpi; to; krei`tton, kakw`" gravfonta kalw`" gegrammevno") sono impli-
citamente contrapposte aiJ plavke" e[rgon qeou` di exod. 32,16. Cfr., in proposito, 
anche Clem. Al. paed. 3,12,94,1 ejn plaxi; liqivnai" daktuvlw/ gegrammevnoi (sc. 
lovgoi) kurivou; Eus. dem. ev. 3,2,22; Bas. hom. 1,5 (PG 31,169C). 
81 to;n Qeovn mou to;n mevgan
Da notare la sequenza allitterante delle nasali, che conferisce all’espressione una 
fluidità interrotta bruscamente dalle velari del successivo oujk ejndivkoi". Il nesso 
formulare Qeo;~ mevga~ (sulla ‘grandezza’ di Dio vd., in particolare, W. Grundmann, 
mevga~…, ThWbNT IV, 1942, 535-547, pp. 544 ss.), frequente nei testi sacri, ma 
attestato già a partire da Hom. Il. 16,531, ricorre continuamente nell’opera poetica 
gregoriana (vd. Trisoglio, Trinità, pp. 718 s.; Palla - Kertsch, p. 136; Sundermann, 
p. 64), nella maggior parte dei casi anche per ragioni metriche. Cfr., inoltre, il gioco 
di parole di carm. I,1,1 v. 28 mounogenou`" megavloio Path;r mevga~…, connotato 
dall’allitterazione, e l’uso del superlativo mevgisto~ in carm. I,2,10 v. 114; II,1,2 v. 
1; II,1,88 vv. 66. 173. Νel Nazianzeno Dio è anche definito Nou`~ mevga~: cfr., ad 
esempio, carm. I,1,5 v. 2; I,2,10 v. 651 (con Crimi - Kertsch, p. 213); II,1,36 v. 12; 
II,1,38 v. 5. Per quanto riguarda invece l’uso del possessivo mou è possibile rilevare, 
con Trisoglio (Autobiografia, p. 156), come in effetti esso conferisca al discorso 
un tono di ʻintimitàʼ che nel passo in oggetto rende ancora più accesa la riflessione 
polemica.
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oujk ejndivkoi" tomai`"
Analoga locuzione in or. 40,42 th`" ajdivkou katatomh`". In or. 25,8 l’arianesimo 
che irrompe nella Chiesa è definito oJ tufw;n th`" ajdikiva"… hJ katatomh; th`" qeov-
thto". Cfr., infine, carm. II,1,68 v. 73 …lao;n ejspavrasson eujwvnoi" tomai`". Da 
notare anche, in enjambement con il verso successivo, la figura etimologica tomai`" / 
tevmnousin – esempi simili in carm. I,2,25 v. 10 tevmnonte", wJ" oi|ovn te, th`/ lov-
gou tomh`/ ed epist. 171,3 o{tan ajnaimavktw/ tomh`/ sw`ma kai; ai|ma tevmnh/" despo-
tikovn –, che pone l’accento sul concetto cardine del passo: negli scritti di Gregorio 
le parole derivanti dalla radice che esprime l’idea di ‘tagliare’, ‘dividere’, ‘separa-
re’, costituiscono dei veri e propri ʻtecnicismiʼ (Trisoglio, Autobiografia, p. 182), di 
solito utilizzati nelle controversie teologiche. Il motivo della illegittima ‘scissione’ 
dell’unità divina operata dagli eretici ritorna con insistenza: in carm. II,1,11 v. 635, 
ad esempio, a proposito degli apollinaristi (le cui dottrine sono …tomai; / th`" ojrqov-
thto"…: così in carm. II,1,11 vv. 1186 s.), si dice che essi, negando la piena umani-
tà di Cristo, cadono in errore, …th;n kavtw tevmnonte" eujarmostivan. Analogamente 
in carm. I,1,10 vv. 37-39 Gregorio accusa Apollinare con queste parole: Tiv fhv"… / 
oJ toi`" tevmnousi th;n qeovthta dusforw`n; / Ouj kai; su; tevmnei" tou` Qeou` to; suvn-
qeton… Diverse le accuse rivolte dagli apollinaristi agli ortodossi: kathgorou`sin 
hJmw`n wJ" duvo fuvsei" eijsagovntwn ajphrthmevna" h] macomevna" kai; merizovntwn 
th;n uJperfua` kai; qaumasivan e{nwsin (epist. 102,28). Nel carme I,1,2 il poeta, nel 
quadro della polemica contro Eunomio (Moreschini - Sykes, pp. 93 s.), sostiene il 
principio dell’assoluta indivisibilità di Padre e Figlio, cui non è lecito applicare al-
cuna tomh; kakoaischv~ (v. 14). In or. 21,35, con un implicito riferimento all’eresia 
acaciana, Gregorio ricorda che Atanasio volle contrastare la a[topo~… kai; a[logo~ 
tou` Lovgou katatomhv. Ancora, tevmnw designa le posizioni ariane in or. 2,37 mhvte 
ta;" fuvsei" tevmnonta" kata; th;n ∆Areivou kalw`" ojnomasqei`san manivan (cfr., in 
proposito, anche carm. II,1,11 vv. 579-581; or. 18,12; 34,8; etc.). In carm. I,1,11 vv. 
5 s., con la contestuale allusione ad ariani e ad apollinaristi, il Nazianzeno biasima la 
stoltezza di colui che tevmnei d∆ h] megavloio Patro;" Lovgon, hje; Lovgoio / morfh;n 
ajndromevhn, kai; pavco" hJmevteron. Così pure in or. 40,44, alludendo alle eresie in 
genere, il Cappadoce spiega: ∆Emoi; de; ouj scolh; tevmnein qeovthta… wJ" o{ ti a]n 
uJfevlh/" tw`n triw`n th`" qeovthto", to; pa`n e[sh/ kaqh/rhkw;" kai; seautw`/ th;n te-
leivwsin. Anche l’idea dell’empio ‘lacerare’ la Trinità ritorna all’interno delle opere 
di Gregorio con molteplici espressioni appartenenti alla medesima area semantica 
del verbo tevmnw o che sono ad esso connesse etimologicamente: cfr., ad esempio, 
carm. II,1,2 vv. 7 s. Eij Triavdo" qeovthta diatmhvxaimi faeinh`", / eJspovmeno" 
kairw`n neuvmasin ajntipavlwn; II,1,55 vv. 14 s.; or. 36,10. 
82 s.
In questo passo è da ravvisare un riferimento polemico a una concezione di stam-
po subordinazionistico, che distingue gerarchicamente i tre gradi del divino (cfr. 
M. Simonetti, Subordinazionismo, NDPAC III, col. 5155). Tale concezione, tipica 
dell’arianesimo, non è certo estranea al pensiero di Apollinare, cui non v’è dub-
bio che Gregorio intenda particolarmente riferirsi in questi versi (cfr. Lietzmann, p. 
74; McGuckin, Biography, p. 389; Carter, p. 216). Secondo quel che il Nazianzeno 
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scrive in epist. 101,67, il Laodiceno teorizzò una vera e propria kli`max qeovthto": 
To; ga;r ejk megavlou kai; meivzono" kai; megivstou sunista`n th;n Triavda… tou` 
Pneuvmato" kai; tou` UiJou` kai; tou` Patrov" (o{per safw`" ejn ejkeivnou gevgraptai 
lovgoi"), kli`max ejsti; qeovthto", oujk eij" oujrano;n ajnavgousa, ajll∆ ejx oujranou` 
katavgousa. Allo stesso modo Gregorio di Nissa, all’incirca in quegli anni, indagò 
in prospettiva antiapollinaristica le questioni teologiche, utilizzando contro Apol-
linare molte delle argomentazioni antieunomiane che aveva elaborato (cfr. A. Me-
redith, Gregory of Nyssa, London-New York 2003, pp. 46 ss.; Moreschini, Padri 
Cappadoci, pp. 300 ss.; S.-P. Bergjan, Anti-arianische Argumente gegen Apollina-
rios. Gregor von Nyssa in der Auseinandersetzung mit Apollinarios in Antirrhe-
ticus adversus Apolinarium, in: AA.VV., Gregory of Nyssa: The Minor Treatises 
on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th International 
Colloquium on Gregory of Nyssa (Tübingen, 17-20 September 2008). Edited by 
V.H. Drecoll and M. Berghaus, Leiden-Boston 2011, pp. 481-498; V.H. Drecoll, 
Antirrheticus adversus Apolinarium e Ad Theophilum, in: AA.VV., The Brill Dic-
tionary of Gregory of Nyssa. Edited by L.F. Mateo-Seco - G. Maspero, Leiden - 
Boston 2010 [Diccionario de San Gregorio de Nisa, Burgos 2006], pp. 48 ss. e 734 
s.; Carter, pp. 103 ss.; Capone, Polemica, pp. 513 ss.). Per lo stretto rapporto tra 
apollinarismo e arianesimo cfr. A. Grillmeier, Gesù il Cristo nella fede della Chie-
sa, I. Dall’età apostolica al concilio di Calcedonia (451), Brescia 1982 [Jesus der 
Christus im Glauben der Kirche, I. Von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von 
Chalcedon (451), Freiburg im Breisgau-Basel 1979], pp. 609 ss. Come Gregorio 
di Nissa, anche il Nazianzeno si schierò in molteplici occasioni contro la dottrina 
di Eunomio, oJ sukofavnth" tw`n ojnomavtwn (or. 31,24): nella prima delle cinque 
orazioni teologiche, composta appunto adversus Eunomianos, Gregorio lamenta con 
profonda amarezza il fatto che i fedeli in Cristo avevano colpevolmente concesso 
agli eretici la libertà di parola dell’ ajsevbeia (or. 27,7). E proprio nel quadro della 
dura polemica contro la glwssalgiva degli empi il Teologo chiarisce i principi del 
rapporto intertrinitario. Per l’abilità dialettica degli eretici e la loro ‘blasfema verbo-
sità’, cfr. Plagnieux, pp. 13 ss. 
82 oi[moi
L’interiezione oi[moi, posta in rilievo all’interno del verso, secondo un uso attestato 
in tragedia (cfr. Aesch. Agam. 1225; Soph. Trach. 986; Phil. 363; Eur. Alc. 914; 
Med. 899; etc.), ha lo scopo di creare un intervallo nella frase Oi} to;n Qeovn… tev- 
mnousin… th;n mivan… uJperbolh;n… tiqevnte".
th;n mivan… uJperbolh;n
Il vocabolo uJperbolhv, «preeminence, perfection, without any notion of excess» 
(LSJ, s.v.), usato da Gregorio quasi esclusivamente nei testi in prosa (in un totale 
di diciassette attestazioni il termine è presente in poesia solo nel passo in esame), è 
riferito alla ‘eccellenza’ divina anche in Phil. sacr. 55; Orig. princ. 4,1,7; in Ioh. 4,2; 
Greg. Nyss. hom. 5 in Cant. (VI, p. 165,6). Altre attestazioni del vocabolo, che in 
Gregorio è generalmente accompagnato da un genitivo di specificazione, si trovano, 
ad esempio, in or. 16,6; 18,11; 28,26; 37,14; epist. 44,2. 
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83 
Il polisindeto e la disposizione dei membri nel periodo, con a[nw… mevson agli estre-
mi del verso, creano delle pause che contribuiscono ad isolare e a porre in rilievo 
i termini in anticlimax. La successione di a[nw… mevson kavtw te, tutti riferiti al 
sostantivo uJperbolhv (con questa interpretazione si rileva più efficacemente l’i-
dea della scissione di ciò che è unico), serve appunto a rappresentare quella «sca-
la gerarchica» (E. Peroli, Dio, uomo e mondo. La tradizione etico-metafisica del 
Platonismo, Milano 2003, p. 428) in cui le correnti apollinarista e ariana radicale 
disponevano le tre Persone divine. Nel giudizio di Gregorio, come degli altri Padri 
cappadoci, non può dunque che essere aspramente condannata l’eresia dei metrhtai; 
th`" qeovthto", di∆ w|n e{n ti plevon h] kalw`" e[cei semnuvnousi to; pa`n ejlattou`nte" 
kai; kaqubrivzonte" (or. 3,6). Simili formulazioni ricorrono con una certa frequenza 
negli scritti del Nazianzeno: cfr., ad esempio, or. 23,6; 31,20; 41,6. In particolare 
nell’orazione de Spiritu Sancto (31,14) Gregorio spiega il mistero dell’unità nella 
Trinità con queste parole: ÔHmi`n ei|" Qeov", o{ti miva qeovth":… Ouj ga;r to; me;n 
ma`llon, to; de; h|tton Qeov": oujde; to; me;n provteron, to; de; u{steron:… ajll∆ ajmev-
risto" ejn memerismevnoi". Sull’affermazione dell’eguaglianza trinitaria contro il 
rischio del subordinazionismo cfr. Plagnieux, pp. 441 ss. 
mevson
Il vocabolo mevson riferito al Figlio riporta alla mente in modo indiretto la connota-
zione di Cristo quale ‘mediatore’ tra Dio e gli uomini (cfr. Špidlík, pp. 89 s.): tale 
connotazione è rifiutata, esclusivamente nel contesto della polemica antiapollinarista, 
da Gregorio di Nissa, al fine di «contrastare l’idea di una natura intermedia, che non è 
né Dio né pienamente uomo» (G. Ferro Garel, Gregorio di Nissa. L’esperienza misti-
ca, il simbolismo, il progresso spirituale, Torino 2004, p. 66). Nel Nazianzeno sono 
talora presentati nel ruolo di intermediari i grandi testimoni della fede, quali Pao lo 
(or. 2,53) e Basilio (or. 43,75). Cristo è detto mesivth" Qeou` kai; ajnqrwvpwn (or. 
30,14) sulla base di Tim. 2,5, mentre in or. 38,13 si legge: oJ ajcwvrhto" cwrei`tai, 
dia; mevsh" yuch`" noera`" mesiteuouvsh" qeovthti kai; sarko;" pacuvthti. 
kavtw te to; trivton
Da rilevare la sequenza allitterante delle dentali che richiama l’assonanza di …to-
mai`~ / tevmnousin… ai vv. 81 s. Il numerale trivto~ è talora usato da Gregorio per 
indicare la posizione degli esseri umani nel creato: cfr. carm. I,1,7 vv. 47-52 prwvth 
me;n Qeovthto" aJgnh; fuvsi" a[tropo" aijeiv, / … / … / deuvteron ajkrotavtoio favou" 
megavloi qeravponte", / … / …to; de; trivton hjevre" hJmei`"; or. 40,5 Trivton fw`" 
a[nqrwpo". In antitesi rispetto alla polemica antieretica sottesa al passo in esame, 
in carm. II,1,14 vv. 33-36 si legge: i[sw" to; Pneu`ma bavlletai, fevrw safw`", / to; 
Pneu`m∆ (ajkouvsaq∆), wJ" Qeov", pavlin levgw. / ∆Emoi; Qeo;" suv, kai; trivton bow`, 
Qeo;" / tou`t∆ e[sti… Proprio nell’orazione 31 Gregorio si trovò ad affrontare la 
difficile questione della divinità della Terza Persona, per la quale egli polemizzò 
persino con l’amico Basilio, autore, nel 375, del Peri; tou` ÔAgivou Pneuvmato~ (sul-
la polemica cfr. Bas. epist. 71; Greg. Naz. epist. 58; Moreschini, Padri Cappadoci, 
pp. 254 ss.). Il vescovo di Cesarea, pur non nutrendo alcun dubbio sulla divinità del-
lo Spirito Santo, si era limitato a riconoscergli parità di timhv rispetto alle altre due 
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Persone della Trinità, senza riferirgli però il termine oJmoouvsion (cfr. in proposito 
Moreschini, Discorsi, p. 22). Del resto le grandi controversie teologiche, inizialmente 
impegnate a definire soltanto la complessa questione del rapporto tra Padre e Figlio, 
solamente a partire dal decennio 360-370 si focalizzarono sul tema della piena divi-
nità della Terza Persona, inizialmente posto in ombra dall’importanza fondamentale 
assunta, nel contesto della religione cristiana, dalla figura del Cristo (cfr. Simonetti, p. 
362). In or. 31,10 il Nazianzeno afferma invece per la prima volta in modo esplicito il 
principio della consustanzialità dello Spirito rispetto al Padre e al Figlio: Tiv ou\n; Qeo;" 
to; Pneùma; Pavnu ge. Tiv ou\n, oJmoouvsion; Ei[per Qeov". L’affermazione si pone 
in aperta polemica con l’eresia degli pneumatomachi che, pur riconoscendo la piena 
divinità del Figlio secondo il credo niceno, negavano però, al pari degli ariani, la divi-
nità dello Spirito (cfr. P. Meinhold, Pneumatomachoi, RE 40, 1951, coll. 1066-1101; 
Hanson, pp. 760 ss.; Moreschini, Padri Cappadoci, pp. 265 ss.). Sulla lotta intrapresa 
per il riconoscimento della divinità dello Spirito Santo e sulle ragioni delle dimissioni 
di Gregorio dal seggio costantinopolitano cfr. Gautier, Témoignage, pp. 67 ss.
84-86
Il riferimento all’apollinarismo diviene quanto mai perspicuo con l’uso del termine 
a[nou~, ripreso in poliptoto all’inizio e alla fine del primo emistichio del v. 85, che ne 
caratterizza il principio fondamentale, ovvero la negazione della presenza in Cristo 
di un’anima razionale (vd. supra, nota ai vv. 42-45; inoltre Beeley, Trinity, pp. 287 
s.). Il Nazianzeno spiega invece la coesistenza in Cristo di natura umana e natura 
divina in rapporto al dogma trinitario, sostenendo che il Salvatore è composto di 
‘altro e altro’ (a[llo… kai; a[llo), cioè di due sostanze, a differenza della Trinità che 
si compone di un’unica sostanza in tre Persone distinte (a[llo"… kai; a[llo"): a[llo 
me;n kai; a[llo ta; ejx w|n oJ Swthvr… oujk a[llo" de; kai; a[llo": mh; gevnoito. Ta; 
ga;r ajmfovtera e}n th`/ sugkravsei… Levgw de; a[llo kai; a[llo, e[mpalin h] ejpi; th`" 
Triavdo" e[cei. ∆Ekei` me;n ga;r a[llo" kai; a[llo", i{na mh; ta;" uJpostavsei" sugcevw-
men: oujk a[llo de; kai; a[llo, e}n ga;r ta; triva kai; taujto;n th`/ qeovthti (epist. 101,20 
s.). Sulla cristologia gregoriana e degli altri Padri Cappadoci cfr. R.E. Olson, The 
Story of Christian Theology. Twenty Centuries of Tradition and Reform, Downers 
Grove 1999, pp. 173 ss.; G. Strzelczyk, Communicatio idiomatum. Lo scambio delle 
proprietà: storia, status quaestionis e prospettive, Roma 2004, 85-97, pp. 92 ss.; 
J. Behr, The Nicene Faith, II, New York 2004, pp. 379 ss.; Hanson, pp. 676 ss.; 
Moreschini, Padri Cappadoci, pp. 287 ss. Il Nazianzeno centra la sua riflessione 
sul piano soteriologico: solo assumendo interamente la natura umana, corrotta dal 
peccato, nell’intelletto, nell’anima e nel corpo, Cristo ha potuto interamente salvar-
la perché to;… ajprovslhpton, ajqeravpeuton (epist. 101,32). Nell’ottica salvifica 
eunomiani e apollinaristi convergono dunque in un errore comune (cfr. E. Cavalcan-
ti, Interpretazioni di 1Cor. 15,24.28 in Gregorio di Nissa, in: AA.VV., Origene e 
l’Alessandrinismo cappadoce (III-IV secolo). A cura di M. Girardi e M. Marin, Bari 
2002, 139-169, p. 151). 
84 Qeou` mevgan broto;n
Il nesso Qeou` brotov~ (su cui vd. Bénin, pp. 515 s.; Simelidis, p. 213) ritorna, 
ad esempio, in carm. I,1,4 v. 95. Cfr., inoltre, carm. I,1,2 v. 62 h\n brotov~, ajlla; 
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Qeov~…; I,1,10 v. 27 …Qeovn te kai; broto;n swthvrion; II,1,13 v. 34 …mivcqh 
merovpessi, Qeo;" broto;" eij" e}n ajgerqeiv"; II,1,19 v. 88 …h\ mevga qau`ma, Qeo;" 
brotov"…; etc. In epist. 101,12 Cristo è definito anche a[nqrwpo" oJ Kuriakov" (vd. 
in proposito Gallay - Jourjon, Lettres Théologiques, p. 41 nota 5). Cfr. infine carm. 
II,1,11 v. 1602 …Qeou` paqovnto" ajnqrwvpou tuvpon; or. 45,22 aJgiasqh`nai tw`/ 
ajnqrwpivnw/ tou` Qeou` to;n a[nqrwpon; epist. 101,21 ajnqrwvpou de; qewqevnto".
85
Sotto il profilo contenutistico e formale il passo presenta numerose corrispondenze 
con carm. II,1,11 vv. 612-621, in cui trovano espressione alcuni punti nodali della po-
lemica antiapollinaristica; qui il poeta inveisce proprio contro colui o}" th;n pro;" hJma`" 
tou` qeou` lovgou kra`sin, / h}n ouj trapei;" ejdevxat∆ a[nqrwpon labwvn / e[myucon, 
e[nnoun, ejmpaqh` ta; swvmato", / ∆Ada;m o{lon to;n provsqe plh;n aJmartiva", / tauv- 
thn temw;n a[noun tin∆ eijsavgei qeovn / w{sper dedoikwv", mh; qew`/ mavchq∆ oJ nou`" / 
… / … / h] tw`n me;n a[llwn deomevnwn swthriva" / to;n nou`n d∆ ojlevsqai pantelw`" 
dedogmevnou. Per a[nou" nel contesto della polemica cfr. anche epist. 101,32 Ei[ ti" 
eij" a[noun a[nqrwpon h[lpiken, ajnovhto" o[ntw" ejsti; kai; oujk a[xio" o{lw" swv/ze-
sqai, nonché carm. I,1,10 v. 28 Su; sarkolavtrh", eijsavgwn a[noun ejmev; or. 32,5; 
epist. 101,12. 34. Cfr., inoltre, Greg. Nyss. Apoll. (III,1, p. 145,13-16 e p. 186,24-
27). L’unico passo dell’opera del Nazianzeno in cui l’aggettivo a[nou" non è riferito 
all’apollinarismo, ma indirettamente all’arianesimo, è costituito da carm. II,1,11 v. 
577. Quale sinonimo di a[nou" sono documentate le forme e[knoo~ (cfr., in particola-
re, carm. II,1,19 v. 71) e ajnovhto~ (or. 2,47; 5,14; 6,19; epist. 101,35; etc.). 
a[noun… a[nou
Nel quadro della polemica con gli apollinaristi, che non riconoscono al Figlio di Dio  
la potenza dell’intelletto (or. 22,13), Gregorio utilizza spesso figure di iterazione 
basate sulla ripresa della radice da cui deriva il termine nou`~ (per il rapporto con 
l’apollinarismo vd. in particolare Lampe, s.v. [G]), come in carm. I,1,10 vv. 45 s.; 
or. 22,13; epist. 102,5. Al pari di altri scrittori cristiani, tra cui Origene, e come del 
resto lo stesso Apollinare di Laodicea (vd. Beeley, Trinity, p. 287 nota 87; Contro-
versy, pp. 383 s.), Gregorio si ispira all’insegnamento platonico nel distinguere la 
forza vitale dell’anima dall’intelletto che, dell’anima, costituisce la guida e la parte 
più nobile: cfr. Plat. Phaedr. 247c yuch`~ kubernhvth/… nw`/; vd. anche Phil. leg. all. 
1,39 w{sper swvmato~ hJgemonikovn ejsti to; provswpon, ou{tw~ yuch`~ hJgemonikovn 
ejsti oJ nou`~; Clem. Al. paed. 2,2,28,3; Orig. Cels. 6,19. Su tali temi cfr. G.H. Van 
Kooten, Paul’s Anthropology in Context, Tübingen 2008, pp. 269 ss. Sulla traduzio-
ne del termine nou`~/mens e sul modo di concepire tale principio dell’anima umana 
in un’ottica tricotomica cfr. D. Bertrand, Traduction de nou`~/mens dans les écrits 
patristiques, in: AA.VV., Studia Patristica XL. Edited by F. Young - M. Edwards - 
P. Parvis, Leuven-Paris-Dudley 2006, pp. 177-181. 
peptwkovto"
Cfr. carm. I,1,9 v. 44 o{lo" pevptwken ∆Ada;m dia; geu`sin ajlitrhvn; II,1,1 v. 384; or. 
2,25; epist. 101,33 Eij h{misu" e[ptaisen oJ ∆Adavm, h{misu kai; to; proseilhmmevnon 
kai; to; sw/zovmenon; 101,51. Per il tema della ‘caduta’ dell’uomo vd. supra, nota al 
v. 4 [Lovgw/ pesovnti].
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86
Ritorna con insistenza, in Gregorio, il motivo della salvezza dell’uomo ‘intero’ in 
prospettiva antiereticale: l’uomo, che ha peccato nella sua interezza, nella sua inte-
rezza deve essere redento: vd. carm. I,1,9 vv. 42-44; I,1,10 vv. 23 ”Olo" Qeov" te 
kai; brotov", swv/zwn m∆ o{lon e 55; or. 22,13; epist. 101,32 s.; nonché carm. II,1,11 
vv. 626 s. mh; toivnun h{misuvn me sw/zevtw lovgo" / o{lon paqovnta… Cfr., in propo-
sito, anche Orig. dial. Heracl. 7 (SC 67, p. 70,1-7) ÔO toivnun Swth;r kai; Kuvrio" 
hJmw`n qevlwn a[nqrwpon sw`sai w{sper hjqevlhsen sw`sai, dia; tou`to ou{tw" hjqev-
lhsen sw`sai sw`ma, wJ" hjqevlhsen oJmoivw" <sw`s>ai kai; yuchvn, hjqevlhsen kai; 
to; lei`pon tou` ajnqrwvpou sw`sai, to; pneu`ma. Oujk a]n de; o{lo" a[nqrwpo" ejswvqh, 
eij mh; o{lon to;n a[nqrwpon ajneilhvfei; Greg. Nyss. Apoll. (III,1, pp. 193,8-10 e 
195,16-19). Sotto il profilo tematico e formale il v. 86 può esere accostato a Greg. 
Naz. carm. I,1,6 vv. 7 s.; I,1,10 vv. 41 s.; II,1,11 vv. 617-621; or. 2,37; 14,32; 29,13. 
Per il costrutto wJ"… mh;… swqw` dedoikovte" vd., ad esempio, anche Greg. Naz. or. 
41,7; Ps.-Athan. Apoll. 1,14 (PG 26,1120A) wJ" dedoikw;" mh; kai; aujto;" mevtoco" 
gevnhtai th`" aJmartiva", eij tevleio" gevnhtai a[nqrwpo", Qeo;" w[n; Bas. mor. a 
Sym. Met. coll. 4,7 (PG 32,1165D) w{sper dedoikovte", mh; kai; th`" duspragiva" 
aujth`" ejk tou` scolaivteron badivsai metavscwmen; Greg. Nyss. hom. 2 in Cant. 
(VI, p. 58,19 s.) w{sper dedoikovte" mh; to; kako;n ajpolevswsin. 
teleivw" 
L’avverbio teleivw", come pure l’aggettivo corrispondente (su cui cfr. LSJ, s.v. tev-
leio~: «perfect, of victims, entire, without spot or blemish»; vd. inoltre Lampe, s.v. 
[B5], che ne rileva l’uso proprio in relazione alla controversia con gli apollinaristi), 
è usato talora in riferimento alla perfetta umanità del Figlio, che ha purificato l’uomo 
in maniera completa: così, ad esempio, in or. 7,23 i{na genwvmeqa oiJ pavnte" e}n ejn 
Cristw`/ genomevnw/ ta; pavnta ejn pa`sin hJmi`n teleivw", o{sa pevr ejstin aujtov". Cfr., 
inoltre, carm. II,1,11 v. 1185; or. 45,13; epist. 102,11. In epist. 101,37 s., in merito 
alle obiezioni degli apollinaristi, si legge: ∆All∆ oujk ejcwvrei, fhsiv, duvo tevleia. 
Oujde; gavr, ei[per swmatikw`" skopei`"… eij de; wJ" nohta; kai; ajswvmata, skovpei 
o{ti kai; yuch;n kai; lovgon kai; nou`n kai; Pneu`ma a{gion oJ aujto;" ejcwvrhsa. Quale 
sinonimo di teleivw" è talora documentato, in contesti non dissimili, l’avverbio pan-
telw`~: vd. carm. II,1,12 vv. 476. 482; etc.
87 s.
Gregorio intende sottolineare con forte ironia le conseguenze paradossali cui con-
duce l’eresia apollinarista che, negando la presenza in Cristo di ciò che nell’uomo 
costituisce la sostanza, cioè l’intelletto, ne salva solo l’esteriorità, qui definita come 
devrma. Per l’uso di questo sostantivo a designare anche in senso metaforico ciò che 
riveste l’essenza di qualcosa vd. epist. 101,56 perixevousi [sc. gli apollinaristi] tou` 
ajnqrwvpou to; kavlliston, w{sper oiJ skutei`" ta; pacuvtera tw`n dermavtwn, i{na 
Qeo;n sarki; sugkollhvswsin. Da rilevare la presenza di un poliptoto (tucei`n… / 
…tugcavnein) nella struttura di una epanadiplosi, con la ripresa del verbo tugcavnw 
costruito al v. 87 con il genitivo swthriva" e al verso successivo in modo assoluto. Il 
poliptoto realizzato con l’iterazione di tugcavnw è documentato, ad esempio, anche 
in carm. II,1,11 v. 667; or. 32,17; epist. 147,4. 
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87 devrma mou movnon
Si rilevi l’allitterazione delle nasali, che pone in rilievo l’antitesi che si intende iro-
nicamente creare tra il nesso devrma mou movnon e tucei`n swthriva" nella chiusa del 
verso. 
tucei`n swthriva" 
Il nesso tucei`n swthriva" è attestato con una certa frequenza nell’ambito della let-
teratura greca: documentato a partire dall’età classica (cfr., ad esempio, Aesch. Pers. 
508; Choeph. 203; Eur. Hel. 1291; Isocr. or. 8,105; Xenophon Cyr. 4,1,2; Plat. leg. 
779a. 946b; Aristot. polit. 1254b 12) e non estraneo al Nuovo Testamento (vd. II 
Tim. 2,10), ritorna nell’opera gregoriana in or. 8,15; 20,4; 40,26 Tuvce th`" swth-
riva", h|" oujde;n uJyhlovteron oujde; timiwvteron toi`" ge nou`n e[cousi. Con swthriva 
qui si indica la salvezza dell’anima liberata dal peccato (Luc. 1,77. 19,9; Ioh. 4,22; 
act. 4,12; etc.), come in carm. I,2,34 v. 232; II,1,25 v. 6; or. 30,14; 40,1; epist. 
101,14. 33. 
88 pareimevna 
Per l’uso del verbo parivhmi, vd. supra, nota al v. 75 [pareimevnou]. Gregorio qui 
si riferisce ironicamente a quella parte dell’uomo, l’intelletto, che nella concezione 
degli eretici Dio avrebbe scelto di non assumere, abbandonandola così, di fatto, al 
peccato originale. 
89-91
Gregorio individua in seno all’apollinarismo delle dottrine, peraltro estranee al pen-
siero di Apollinare (vd. Gallay - Jourjon, Lettres Théologiques, p. 77 nota 5), che 
sono oggetto di critica anche nelle epistulae theologicae. Del ‘secondo Giudaismo’, 
che avrebbe implicato una reintroduzione di antiche pratiche cultuali, il Nazianze-
no fa menzione, oltre che in epist. 101,63 (deuvteron ∆Ioudai>smo;n kai; deutevran 
peritomh;n kai; qusiva" deutevra" eijsavgonte"), anche in epist. 102,14, in cui egli 
rivolge le sue accuse alle grossolane interpretazioni che del testo sacro forniscono gli 
eretici: ejnteu`qen ga;r aujtoi`" oJ deuvtero" ∆Ioudai>smo;" w{rmhtai kai; hJ cilioevth" 
kai; lhrwvdh" ejn tw`/ paradeivsw/ trufhv. Cfr. Capone, Apollinarismo, pp. 466 s. e 
nota 40. Per quanto concerne invece il millenarismo, secondo il quale, prima della 
fine dei tempi, vi sarebbe stato un millennio in cui i giusti avrebbero vissuto con 
Cristo sulla terra, cfr. J. Daniélou, La teologia del giudeo-cristianesimo, Bologna 
1964 [Théologie du Judéo-Christianisme, Tournai 1958], pp. 427 ss.; Kelly, pp. 566 
ss.; E. Prinzivalli, Il millenarismo in Oriente da Metodio ad Apollinare, ‘Annali di 
storia dell’esegesi’ 15, 1998, pp. 125-151; M. Simonetti, Millenarismo, NDPAC II, 
coll. 3280-3282. Sull’ʻescatologia millenaristaʼ di Apollinare si rinvia a R. Pouchet, 
Basile le Grand et son univers d’amis d’après sa correspondance. Une stratégie de 
communion, Roma 1992, pp. 497 ss.
89 oujk oi\d∆ o{qen kai; tiv" 
L’inciso, che separa in iperbato l’aggettivo deuvtero~ dal nome cui si riferisce, sot-
tolinea l’atteggiamento di critica nei confronti della dottrina che il poeta si appresta 
a citare. Sugli incisi nell’opera gregoriana vd. supra, nota ai vv. 27 s.
90 lhrhvmata 
Il sostantivo lhvrhma, documentato per la prima volta in Plat. Gorg. 486c, è poi at-
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testato con una certa frequenza, sempre al plurale, proprio a partire dal Nazianzeno: 
cfr., ad esempio, carm. I,2,10 v. 208; II,1,39 v. 6; or. 4,104. 118; 5,32. 41. Si noti 
l’omeoptoto con ajmblwvmata (v. 91).
91 eJllhnikh`"… mevqh" te kai; plavnh"
Cfr. or. 2,60 th;n kakivan ajpokalw`n kai; tou` nou` mevqhn kai; plavnhn; 5,28 th`" 
pollh`" ajnanhvyante" plavnh" kai; mevqh"; 39,1 th`" ÔEllhnikh`" plavnh" kai; mev- 
qh" – ou{tw ga;r ejgw; kalw` ta; ejkeivnwn semnav, oi\mai de; kai; tw`n eujfronouvntwn 
e{kasto", ed anche Eus. praep. ev. 3,3,20; 15,1,2; Theodoret. provid. 1 (PG 83,557D) 
th`" poluqevou plavnh" th;n mevqhn toi`" ajnqrwvpoi" proshvnegken. L’espressione 
eJllhnikh`"… plavnh" ha paralleli in Eus. eccl. theol. 1,8,1 th`" ÔEllhnikh`" kai; 
poluqevou plavnh"; Marcell. 1,1,14; Bas. Eunom. 2,22 (SC 305, p. 88); spir. 18,47 
(SC 17bis, p. 198); epist. 226,4; Greg. Naz. or. 4,88; 18,5; etc. In Gregorio il termi-
ne mevqh ritorna con valore metaforico a indicare l’assenza di lucidità spirituale in 
carm. I,2,1 v. 136; I,2,10 v. 443; I,2,25 v. 531; or. 4,84 ajnanh`yai th`~ mevqh~; 16,17; 
22,7; epist. 179,3 th`/ tou` bivou mevqh/. Per le attestazioni del vocabolo in accezione 
positiva (vd. Lampe, s.v.) cfr. carm. II,1,12 v. 829; or. 41,15. Il sostantivo plavnh, 
che, in senso figurato, si avvicina al valore di aJmartavnw e vocaboli corradicali (cfr. 
H. Braun, planavw…, ThWbNT VI, 1959, pp. 230-254), ricorre non di rado nel Na-
zianzeno per designare il vano errare di coloro che non hanno intrapreso ancora o 
hanno scelto di non intraprendere il cammino della retta fede: vd. carm. II,1,11 v. 55; 
II,1,12 v. 86 lavlwn te glwssw`n kai; poluscidou`" plavnh"; or. 2,50; 4,44 ajfeggei` 
zovfw/ plavnh" kai; ajgnoiva" sunekaluvfqh; 5,33; 24,4; etc.
ajmblwvmata
Con il vocabolo a[mblwma Gregorio designa l’abominio di quelle dottrine che non 
avrebbero dovuto neppure venire alla luce (vd. Lampe, s.v.): cfr. carm. II,1,12 v. 779 
perifronw`n a{panta", wJ" ajmblwvmata; II,1,39 v. 70 ijambopoiov", suggravfwn 
ajmblwvmata. Significativa la ripresa di Greg. Presb. v. Greg. Naz. 22 (CCG 44, p. 
198,27) ta; th`" ajsebeiva" ∆Apolinarivou ajmblwvmata. 
92-96
Traendo ispirazione dalla parabola del ‘Buon Pastore’ (Ioh. 10,1-21), Gregorio uti-
lizza molto spesso la metafora neotestamentaria in riferimento ai ministri cristiani e 
alla comunità ortodossa di cui essi dovrebbero essere guida (cfr. Guignet, Grégoire, 
p. 146; J. Jeremias, poimhvn…, ThWbNT VI, 1959, pp. 484-501; L.B. Porter, Sheep 
and Shepherd: An Ancient Image of the Church and a Contemporary Challenge, 
‘Gregorianum’ 82, 2001, 51-85, pp. 64 ss.). Egli distingue pertanto il ‘buon pasto-
re’ che ha cura del suo ‘gregge’ (epitaph. 61,1 s. [=Anth. Pal. 8,18,3 s.]; or. 1,6 oJ 
poimh;n oJ kalov", oJ tiqei;" th;n yuch;n uJpe;r tw`n probavtwn; 2,34; 6,4; 18,4; etc.) 
dal ‘cattivo pastore’ che abbandona le pecore ai ‘lupi’ (or. 2,66; 9,6 mh; gevnwmai 
kako;" poimhvn, to; gavla katesqivwn, kai; ta; e[ria periballovmeno", kai; ta; 
pacuvtera katastravttwn h] ajpempolw`n, kai; ta; a[lla parei;" toi`" qhrivoi" kai; 
toi`" krhmnoi`"; etc.). Nel passo in esame il Cappadoce fa chiaramente riferimento 
alla situazione di Nazianzo che, senza vescovo, è preda degli eretici, i luvkoi barei`~ 
che stravolgono i principi della retta dottrina. Vd. supra, nota ai vv. 25-31.
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92
Si rilevi la disposizione chiastica dei membri kalo;n poivmnion ~ luvkoi barei`", che 
marca la contrapposizione tra gli aggettivi, posti agli estremi, ed i sostantivi cui essi 
si riferiscono, che costituiscono il fulcro della metafora. 
to; kalo;n poivmnion
Il sostantivo poivmnion, che Gregorio usa quasi esclusivamente in prosa (quaranta oc-
correnze contro le cinque della poesia: vd., oltre ai vv. 92 e 95 II,1,30, carm. II,1,11 
v. 1077; II,1,68 v. 101; II,1,88 v. 20) torna a designare metaforicamente il ‘gregge’ 
ortodosso in or. 1,7; 2,9. 15. 116. 117; 3,6; epist. 41,1; 139,4; 152,2; etc.. Si trova 
con una certa frequenza anche poivmnh, documentato, ad esempio, in carm. I,2,17 
v. 15; II,1,11 v. 1910; II,1,12 vv. 115 s. …e[phxa lao;n ejn mevsw/ luvkwn, / poivmnhn 
a[nudron toi`" lovgoi" ejphvgasa; II,1,13 vv. 141 s. …Kevkmhka luvkoi" dhlhvmosi 
poivmnh", / poimevsi marnavmeno" dhro;n crovnon; II,1,16 v. 10; epitaph. 56,2 (= 
Anth. Pal. 8,13,2); 61,1. 5 (= Anth. Pal. 8,18,3 e 19,3); 63,3 (= Anth. Pal. 8,21,3); or. 
2,78. 117; 3,6; 6,10; epist. 101,2 diaspa`n th;n poivmnhn kalw`" hjgmevnhn. 
luvkoi barei`"
Il nesso ha una matrice biblica (act. 20,29 s.; per luvko~ vd. in particolare G. Born-
kamm, luvko~, ThWbNT IV, 1942, pp. 309-313). Gregorio utilizza la locuzione in ri-
ferimento agli eretici che, come lupi, tentano di ̒ straziareʼ i principi del dogma, in or. 
24,19 tou;" barei`" luvkou" ajpopempovmeno", tou;" qhreuta;" tw`n sullabw`n kai; 
tw`n levxewn; cfr. inoltre or. 25,9 Kai; luvkoi barei`", a[llo" a[lloqen dialabovn te" 
hJma`", th;n ∆Ekklhsivan sparavttousin; 26,3 ÔW" ejgw; devdoika me;n tou;" barei`" 
luvkou", mh; th;n skotovmainan hJmw`n thrhvsante", th;n poivmnhn sparavxwsi 
lovgoi" sunarpaktikoi`" te kai; biaivoi". Analogamente Basilio definisce marcio-
niti e valentiniani luvkoi barei`" diaspw`nte" to; poivmnion tou` Qeou` (hex. 2,4; 
cfr. anche epist. 28,2; 90,2). La locuzione ha svariate attestazioni, sia greche (Eus. 
hist. eccl. 1,1,1; Epiph. haer. 66,11,5 [GCS 37, p. 32,14]), sia latine (Tert. praescr. 
haer. 4,2 s. Instruit Dominus multos esse venturos sub pellibus ovium rapaces lupos. 
Quaenam istae pelles ovium nisi nominis christiani extrinsecus superficies? Qui lupi 
rapaces nisi sensus et spiritus subdoli, ad infestandum gregem Christi intrinsecus 
delitescentes?). L’aggettivo baruv~, «heavy to bear, grievous…; in Trag. and Prose, 
burdensome, grievous, oppressive» (LSJ, s.v.), è spesso utilizzato da Gregorio come 
attributo di vocaboli che rievocano i penosi fardelli della vita e per designare ciò che 
vincola alla terra e impedisce di elevarsi al cielo: in carm. I,1,8 v. 115, ad esempio, 
si ricorda che l’uomo, dopo aver gustato il frutto proibito, dermativnou" de; citw`na" 
ejfevssato savrka barei`an (il nesso savrx barei`a ritorna in carm. I,2,2 v. 565; 
I,2,9A vv. 7. 83); così in or. 26,14 il poeta, calunniato dai suoi nemici, esclama: eij 
ga;r kai; to;n baru;n ajpeqevmhn citw`na tou`ton wJ" tavcista, i{na lavbw koufovte-
ron. Altre occorrenze, ad esempio, in carm. I,2,1 vv. 631 s. …barei`a / …moivrh; 
II,1,37 vv. 6 s. …ejskotismevno" / novsw/ bareiva/…; II,1,45 v. 283 …gavmoio baru;n 
zugovn…; or. 14,17 gastevra, to; baru; fortivon kai; ajrcevkakon; epist. 105,1. 
93 ejpeispesovnte"
Il composto ejpeispivptw, attestato per la prima volta nella tragedia (Soph. Oed. 
Col. 915; Eur. Hec. 1042; Herc. fur. 34; Bacch. 753; Eur. (?) Rhes. 448), non ha 
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altre occorrenze in Gregorio, dove troviamo invece, nella medesima accezione, 
ejpipivptw: cfr. or. 5,26; 26,3 qhrivon e}n ajqrovw" ejpipesovn; 42,2; epist. 29,7 ∆Epi-
peptwvkasi d∆ oiJ ejcqroiv.
nhlew`" 
L’avverbio nhlew`" ritorna, nella forma nhleiw`~ propria dell’epica (vd. LSJ, s.v. 
nhlhv~), solo in carm. II,1,1 v. 190. L’aggettivo corrispondente nhlhv~ è per lo più 
impiegato dal Nazianzeno in unione al sostantivo qumov~, secondo un uso attestato a 
partire da Omero (Il. 19,229; Od. 9,272; etc.): cfr., ad esempio, carm. II,1,1 vv. 371. 
373; epigr. 54,3 (= Anth. Pal. 8,181,3).
e[rhmon poimevno"
Vd. supra, nota al v. 26 [e[rhmon oijakostrovfou].
94 klevptousin, aJrpavzousin 
Il verso rievoca Ioh. 10,12. I due verbi sono attestati nel medesimo contesto, ad 
esempio, anche in Soph. Phil. 644 …klevyai te cajrpavsai biva/; Isocr. or. 15,124; 
Aristoph. Plut. 372; Xenophon Cyr. 1,2,2; mem. 2,7,14 w{ste mhvte uJp∆ ajnqrwvpwn 
klevptesqai mhvte uJpo; luvkwn aJrpavzesqai; Polyb. 16,24,5; Phil. spec. leg. 1,278; 
Lib. or. 64,77; Ioh. Chrys. hom. 6 in II Cor. 3 (PG 61,439) o{tan aJrpavzh/" wJ" oiJ 
luvkoi, o{tan klevpth/" wJ" aiJ ajlwvpeke".
eij" povnon yuch`" ejmh`" 
I povnoi affrontati dal Nazianzeno divengono oggetto di una accorata esclamazione 
in carm. II,1,11 v. 737 w] pw`" a]n ejkfravsaimi tou;" ejmou;" povnou". Vd. supra, nota 
al v. 63 [povnoi, povnoi barei`"]. Cfr., inoltre, carm. I,2,1 v. 357; I,2,2 v. 151; I,2,8 
v. 190; I,2,10 v. 141; I,2,17 v. 61; etc. Talora, sul modello di psalm. 9,28 e 89,10, il 
termine povno~ è associato a kovpo~: vd. or. 2,60 moi e[deixa" kovpou" kai; povnou" e 
79; 40,38. Simili iuncturae in carm. I,2,10 v. 274 ta;" frontivda" de; kai; povnou"…; 
II,1,1 v. 156 …movqo" te povno" te…; or. 36,6 tou;" ejmou;" kamavtou" kai; povnou".
95
Con queste parole Gregorio ribadisce implicitamente che non avrebbe dovuto essere 
sua la responsabilità della diocesi nazianzena e dello stato d’abbandono in cui si 
trovava, poiché egli aveva ricevuto il compito di dirigere non Nazianzo ma il gregge 
costantinopolitano (a[llon poivmnion).
bakthrivan labwvn 
Locuzione di matrice biblica: cfr. I reg. 17,40 e[laben th;n bakthrivan aujtou`; IV 
reg. 4,29 labe; th;n bakthrivan mou. Non mancano ulteriori esempi: Aristot. Ath. 
pol. 65,2 (p. 60 Chambers); Men. Sam. 577; Phil. v. Mos. 1,91; 1,210 labw;n Mwu-
sh`" th;n iJera;n bakthrivan; etc. 
96
Si rilevino l’insistita sequenza del suono w, che rende cupo l’andamento della frase, 
e l’iperbato patrikw`n… movgwn, che pone in particolare rilievo l’aggettivo patri-
kw`n collocato prima della dieresi.
ajsw`mai
Il verbo ajsavomai («metaph., to be disgusted or vexed at a thing»: LSJ, s.v.) è un 
hapax in Gregorio.
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movgwn
Il vocabolo movgo~ («harte Anstrengung»: M. Meier-Brügger, Zu griechisch mogevw 
und Familie, ‘Glotta’ 70, 1992, pp. 134-135) ritorna a designare i ‘travagli’ affron-
tati da chi lotta per la vera fede, ad esempio, in carm. II,1,15 v. 47; II,1,42 v. 9. Per 
le altre attestazioni del sostantivo movgo~, documentato esclusivamente in poesia, vd. 
supra, nota al v. 51 [Movgi"]. 
luvsin 
Sull’uso in Gregorio del sostantivo luvsi~ cfr. supra, nota a carm. II,1,68 v. 53 [hJ luv-
si~ tou` swvmato~]. L’affanno che il poeta dichiara di provare nell’assistere «al va-
nificarsi delle fatiche paterne» si riconnette alla concezione della chiesa di Nazianzo 
come una sorta di ʻcimelio paternoʼ (cfr. Abrams Rebillard, De seipso, p. 140). 
97 Pw`" d∆ oujciv; 
Frequente nel Nazianzeno, secondo un uso spesso attestato in tragedia (vd., ad esem-
pio, Aesch. Suppl. 918; Soph. Oed. Tyr. 567), è la presenza di simili interrogative 
retoriche attraverso cui il poeta dà enfasi ad una propria affermazione: cfr. carm. 
I,2,8 v. 245; I,2,24 v. 40; I,2,25 vv. 149; etc. Vd. supra, nota ai vv. 46-48.
metrivw"… pavqoi 
Per espressioni analoghe, ove figura l’avverbio metrivw" («moderately, within due 
limits; in due measure, neither exaggerating nor depreciating»: LSJ, s.v. mevtrio~ 
[B]), cfr. or. 17,1 ouj metrivw~ fevrei ta; pavqh tou` ∆Israhvl; epist. 4,13 eij me;n 
oi[sei~ metrivw" th;n paidiavn; 5,1.
98 
La iunctura dru`~… livqo~ (o pevtra) è di sapore proverbiale e già in antico si discu-
teva attorno ad essa (cfr. LSJ, s.v. dru`~; E.L. Leutsch, Corpus Paroemiographorum 
Graecorum, II, Gottingae 1851, p. 158 [Macario Crisocefalo III,40]). Nel contesto 
del carme l’elemento rilevante è il riferimento a due oggetti parimenti inanimati e 
dalla ben nota durezza (la ʻquerciaʼ è citata metaforicamente per indicare la durezza 
d’animo in carm. II,1,11 vv. 257 s. …h\n druo;" movnh" / qrhvnoi" tosouvtoi" ajnti-
bh`nai kai; lovgoi"). Con una intonazione fortemente ironica, marcata dall’uso di 
movnon, Gregorio intende dire che ʻsolamenteʼ da parte sua ci si attendeva un misura-
to autocontrollo nell’assistere alla deriva della chiesa nazianzena. In altre parole, la 
comune condizione umana, caratterizzata da una sensibile fragilità, opposta alla co-
riacea forza di querce e sassi, rendeva più che legittima una reazione di prorompente 
sdegno, tutt’altro che mevtrio~. Sotto il profilo letterario l’uso congiunto di dru`~ e 
livqo~ rievoca chiaramente le parole che, in Od. 19,163, Penelope rivolge a Odisseo, 
travestito da mendicante, chiedendogli di rivelarle la sua stirpe: ouj ga;r ajpo; druov" 
ejssi palaifavtou oujd∆ ajpo; pevtrh". L’abbinamento di dru`~ a pevtrh ritorna, inol-
tre, in Il. 22,126 s. (Ettore, in procinto di scontrarsi con Achille e nella certezza che 
il nemico non avrà alcuna pietà di lui, afferma: ouj mevn pw" nu`n e[stin ajpo; druo;" 
oujd∆ ajpo; pevtrh" / tw`/ ojarizevmenai…), nonché nell’esiodeo ajlla; tivh moi tau`ta 
peri; dru`n h] peri; pevtrhn (theog. 35). In particolare il verso della Theogonia, se-
condo la più comune interpretazione degli studiosi, avrebbe carattere proverbiale e 
alluderebbe all’inutilità di fare divagazioni su argomenti irrilevanti, mentre un’altra 
interpretazione vi ravvisa l’espressione dell’allontanamento di Esiodo dal mondo 
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bucolico, simboleggiato appunto da ‘quercia e sasso’ (sulla questione si rinvia a E.A. 
Schmoll, Hesiod’s ‘Theogony’: Oak and Stone Again, ‘Scholia’ 3, 1994, pp. 46-52; 
cfr. inoltre M.L. West, Hesiod: Theogony, Oxford 1966, pp. 167 ss.; R. Hamilton, 
The Architecture of Hesiodic Poetry, Baltimore 1989, pp. 11 ss.; J. Strauss Clay, He-
siod’s Cosmos, Cambridge 2003, pp. 52 s. nota 12). Nei contesti omerici ‘quercia’ 
e ‘pietra’ parrebbero abbinati, invece, in rapporto ad una riflessione relativa alle re-
mote tradizioni, di origine incerta già per gli antichi, sulla stirpe degli uomini: cfr., in 
proposito, J. Fontenrose, Python. A Study of Delphic Myth and its Origins, Berkeley 
1980, p. 423. Ma il locus similis cronologicamente più vicino a Gregorio è costituito 
da un epigramma di Pallada, che svolge con acre umorismo il tema della misoginia, 
ponendo l’accento sulla ʻdebolezzaʼ dell’uomo, come accade appunto, con diverso 
intento, anche nel carme in esame: ‘An pavnu kompavzh/" prostavgmasi mh; uJpa-
kouvein / th`" gameth`", lhrei`". Ouj ga;r ajpo; druo;" ei\ / oujd∆ ajpo; pevtrh", fhsivn… 
(Anth. Pal. 10,55,1-3). Cfr., infine, Plat. apol. 34d tou`to aujto; to; tou` ÔOmhvrou, 
oujd∆ ejgw; ajpo; druo;" oujd∆ ajpo; pevtrh" pevfuka ajll∆ ejx ajnqrwvpwn.
ti 
Non occorre intervenire sulla lezione ti, concordemente trasmessa dai codici, ed 
accolta dagli editori fino a Caill., dove il testo tradito è corretto in ti~, nel rispetto 
della norma grammaticale (per la concordanza con dru`~) ma a scapito del metro. In 
realtà in questo contesto si può supporre che ti abbia un valore avverbiale e sia usato 
pleonasticamente (tale uso è ben documentato con la negazione: cfr. Eur. Alc. 210. 
417; Heracl. 384). Come suggerisce inoltre la posizione della particella disgiuntiva 
h[, il ti" concordato con dru`" segue, in questo caso, il vocabolo cui si riferisce, men-
tre l’aggettivo indefinito concordato con livqo~ è sottinteso. 
99-113 
Nella sezione conclusiva il poeta si rivolge, con un ʻtuʼ diatribico, al vescovo di una 
diocesi non lontana da Nazianzo, un ‘cattivo vicino’ (così Lietzmann, p. 69), cui 
Gregorio apparirà di certo ‘falso e maligno’ nel suo proposito di rivelare che nessu-
no può ritenersi superbamente immune dal ‘morbo’ dell’eresia. Con tale premessa 
il carme, polemicamente pervaso dal tema della ‘doppiezza’, si chiude in modo si-
gnificativo con l’auspicio di trovare un giorno, a conclusione della vita, l’agognata 
aJplovth".
99 ejrw` d∆ o{mw" lovgon
La figura retorica della prodiovrqwsi~ (cfr., ad esempio, Eur. Hec. 219; Ion 934, 
e Meier, p. 112) ritorna con una certa frequenza nell’opera del Nazianzeno, in cui 
serve spesso a sottolineare l’audace parrhsiva del poeta: cfr., in proposito, carm. 
II,1,11 v. 390; II,1,12 v. 361; II,1,23 v. 6; II,1,74 v. 3 ∆Erw` lovgon, qrasu;n mevn, ajll∆ 
o{mw" ejrw`;  or. 3,2 ojknw` me;n eijpei`n, eijrhvsqw de; o{mw"; etc.
100-105
Il passo sembra possa contenere un indizio cronologico di rilievo: secondo un’ipo-
tesi suggerita da alcuni studiosi (cfr. Tillemont, p. 508; Bauduer, p. 367; Lietzmann 
p. 70), infatti, l’ammonimento di Gregorio, tutt’altro che generico, sarebbe rivolto 
in realtà a un personaggio in particolare, e precisamente a Elladio, successore di 
Basilio sul seggio episcopale di Cesarea. Sulla base delle informazioni ricavabili 
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dall’epistolario del Nazianzeno il rapporto di amicizia tra Gregorio e il nuovo ve-
scovo di Cesarea (rapporto testimoniato dalle lettere 127 e 167, databili nel 382: cfr. 
Limberis, Bishops, pp. 160 s.) si sarebbe incrinato, intorno alla fine del 382 (Gallay, 
Lettres, II, p. 58 nota 1, e p. 171), per via del rifiuto di Elladio di eleggere un so-
stituto del Cappadoce a Nazianzo: cfr. epist. 183,5. Sulle ragioni di tale rifiuto vd. 
in particolare Bauduer, p. 367; Limberis, Bishops, pp. 163 ss. Ammettendo allora 
l’identificazione con Elladio del personaggio cui il poeta si rivolge ai vv. 100-105, 
il tono, certo non amichevole, del passo confermerebbe l’ipotesi che il carme sia 
stato composto dopo la fine del 382, quando cioè Gregorio ha ormai personalmente 
assunto la guida di Nazianzo dopo Cledonio.
100 th`~ novsou 
Per l’uso in senso figurato del termine novso~ (sul rapporto tra malattia e peccato 
cfr., in particolare, A. Oepke, novso~…, ThWbNT IV, 1942, 1084-1091, pp. 1085 ss.; 
Conte, Peccati capitali, pp. 118 ss.) vd., ad esempio, carm. I,2,1 v. 142; I,2,25 v. 
76; II,1,11 v. 1152 …aiJ novsoi tw`n dogmavtwn; II,1,19 v. 104; or. 20,5 i{na mh; th;n 
Sabellivou novson noshvswmen; 27,7; epist. 202,4.
ejleuvqero"
Nel greco cristiano l’aggettivo ejleuvqero" indica non di rado la condizione dell’uo-
mo libero dal peccato (cfr. Lampe, s.v.) e da tutto ciò che vincola alla realtà terrena: 
cfr., ad esempio, carm. I,2,6 v. 3; I,2,8 v. 21 …desmw`n kai; fqora`" ejleuvqeron; 
I,2,10 v. 632; or. 18,3 pavsh" ejleuqevrw/ tarach`" kai; sugcuvsew"; epist. 102,14.
101 e[pofru"
Per caratterizzare l’insolente alterigia di quanti si trovano al potere e guardano sprez-
zanti l’altrui sventura il Nazianzeno utilizza talora termini quali ojfru`~ (ad esempio 
in carm. II,1,11 vv. 39. 712; II,1,44 v. 12; II,1,50 v. 82; II,2,1 v. 7; vd. Conte, Peccati 
capitali, pp. 144 ss.), e[pofru~ (hapax legomenon), ojfruavw (carm. I,2,10 v. 26: vd. 
Crimi - Kertsch, p. 195) e ojfruovomai (carm. I,2,25 v. 450; II,1,12 v. 241). Cfr., 
in proposito, J. Taillardat, Les images d’Aristophane. Étude de langue et de style, 
Paris 1962, p. 173: «dans la langue familière, lever le sourcil, c’est affecter un air de 
gravité hautaine». 
w\ fivltate 
Per l’uso in chiave ironica del vocativo fivltate cfr., ad esempio, carm. I,1,6 v. 50; 
I,1,10 v. 30; I,2,28 v. 159.
102 ajsfalw`" bebhkevnai
L’espressione riporta alla memoria l’immagine del soldato archilocheo ajsfalevw~ 
bebhkw;~ possiv (frag. 114,4 West). Cfr. inoltre, ad esempio, Aristot. part. an. 690b 
2 to; bebhkevnai ajsfalw`~; Polyb. 8,4,10; Plut. v. Lucull. 12,3; Greg. Naz. carm. 
II,1,11 v. 1286 sterra`~ ejf∆ e{dra~ ajsfalw`~ bebhkovtwn. 
kairivw" 
L’avverbio kairivw", d’ispirazione tragica (cfr. Aesch. Agam. 1372; Eur. Hel. 909; 
etc.), è attestato nelle opere di Gregorio, oltre che in questo passo, solo in or. 2,40; 
28,28; epist. 51,3.
103
L’immagine evocata trova ulteriore spiegazione in epist. 249,2 dove, in merito alla 
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giusta prudenza di chi s’affretta a soffocare l’incendio che devasta le terre dei vicini, 
recando ad essi aiuto, è scritto: ÔUmei`" de; oiJ tevw" e[xw o[nte" tou` toiouvtou kakou` 
katarra/qumei`te tou` pau`sai nemomevnhn ejn th`/ geitoniva/ th;n flovga, w{sper oujk 
eijdovte" o{ti oiJ kalw`" peri; tw`n ijdivwn bouleusavmenoi to;n tw`n geitovnwn ejm-
prhsmo;n ejn pollh`/ th`/ spoudh`/ katastevllousi, di∆ w|n toi`" plhsivon bohqou`si 
to; mh; dehqh`nai th`" ejpi; toi`" oJmoivoi" bohqeiva" pragmateuovmenoi. Cfr. Conte, 
Epistole, p. 315 nota 1328. Il verbo geitonevw, d’uso tragico (cfr. LSJ, s.v.), ritorna 
in carm. I,2,25 v. 36; I,2,28 v. 21; or. 42,21; epist. 14,3; 157,2. 
Pu`r… a[piston
La stessa locuzione in carm. I,2,2 v. 581 …ouj puri; davmnat∆ ajpivstw/. L’aggettivo 
a[pisto~ è attestato in Gregorio, oltre che nell’accezione negativa di ʻinfidoʼ e di 
ʻmiscredenteʼ, in opposizione ai cristiani (carm. I,2,2 v. 312; I,2,10 v. 217; II,1,17 v. 
45; etc.), anche con il valore di ʻincredibileʼ (carm. I,1,9 v. 47; I,2,1 v. 148; I,2,2 vv. 
503. 508; etc.), da cui deriva il significato di ʻincredibilmente grandeʼ (Lampe, s.v.; 
cfr. carm. I,2,2 v. 607; II,1,13 v. 28).
104
I versi traggono ispirazione da Zach. 11,1 s., con l’immagine dei tiranni travolti dalla 
punizione divina: Diavnoixon, oJ Livbano", ta;" quvra" sou, kai; katafagevtw pu`r 
ta;" kevdrou" sou: ojloluxavtw pivtu", diovti pevptwken kevdro" (vd. anche or. 16,19 
devon crhstou;" ei\nai toi`" proempesou`si, kai; tw`/ ejlevw/ kta`sqai to;n e[leon: 
ojloluvzein pivtun, o{ti pevptwke kevdro", kai; nouqetei`sqai th`/ tw`n plhsivwn 
plhgh`/, kai; dia; tw`n ajllotrivwn kakw`n ta; oijkei`a eu\ tivqesqai, tosou`ton plevon 
e[conta" tw`n proeilhfovtwn, o{son aujtou;" di∆ ejkeivnwn swqh`nai, ajlla; mh; di∆ 
aujtw`n eJtevrou" swfronisqh`nai). Sull’uso in senso allegorico del vocabolo kevdro~ 
cfr. Greg. Naz. or. 4,12; 42,5. Vd., inoltre, Lampe, s.v.; M.P. Ciccarese, Didimo e 
i cedri del Libano. Ambivalenza simbolica di una pianta biblica, in: AA.VV., Cla-
vigero nostro. Per Antonio Nazzaro. A cura di R. Palla, M.G. Moroni, C. Crimi, A. 
Dessì, Pisa 2014, pp. 45-63; in particolare sul ‘cedro’ quale emblema dell’uomo 
giusto cfr. M. Feuillet, Lessico dei simboli cristiani, Roma 2007 [Lexique des Sym-
boles Chrétiens, Paris 2004], pp. 26 s. Per il vocabolo pivtu~ cfr., ad esempio, carm. 
I,2,10 v. 759; or. 22,9. In carm. II,1,1 vv. 529-534 Gregorio spiega come facilmente 
la corrente possa danneggiare un pino o un platano che hanno poche radici. Nel con-
testo del carme in esame il Nazianzeno intende dire che se il morbo eretico scuote la 
comunità di chi è saldo nella fede, cioè la kevdro~, non può non travolgere la diocesi 
di colui che non è altrettanto fermo, ossia la pivtu~. 
tinavssetai
In diversi contesti il Cappadoce ricorre al verbo tinavssw per indicare l’azione del 
vento e delle acque: cfr., ad esempio, carm. I,2,1 vv. 372. 637 …o{rphx ti" o{pw" 
ajnevmoio tinacqeiv"; II,1,1 v. 316; II,1,13 v. 31 …futo;n zamenevssi tinassovmenon 
ajnevmoisi. 
105
Si rilevino la contrapposizione antitetica tra l’espressione Povrrwqen ei\rge da una 
parte e pevla" poqei`" dall’altra, nonché la sequenza allitterante di p-, che modula il 
verso secondo la cadenza solenne della gnome. 



 COMMENTO 215

Povrrwqen ei\rge 
Cfr. or. 4,123 cei;r de; fonikh;… povrrwqen ei[rgetai. 
106 Memnhvsetaiv ti" tw`n ejmw`n… lovgwn
L’espressione ricorda il monito pronunciato da Temistocle in Herodot. 8,62,2 uJmei`" 
de; summavcwn toiw`nde mounwqevnte" memnhvsesqe tw`n ejmw`n lovgwn.
107 to; davknesqai
Per l’uso in senso traslato di davknw vd. supra, nota al v. 70 [ejndakwvn]. 
108-113
La sezione conclusiva del carme si ricollega, in una sorta di Ringkomposition, alla 
riflessione incipitaria sulle molteplici vicissitudini che l’uomo deve accettare di so-
stenere nel corso della sua vita per volere di Dio (vv. 1 s.). Il poeta, ancora al centro 
della tempesta terrena (v. 108), si dichiara disposto a sopportare qualsiasi prova cui 
Cristo voglia ancora sottoporlo (vv. 109 s.), traendo forza dal pensiero della morte 
imminente che porrà fine a ogni sua sofferenza, portando in dono, dopo una vita 
afflitta dalla ‘doppiezza’, il privilegio della ‘semplicità’ (vv. 111-113).
108
Questo passo sembra confermare implicitamente l’ipotesi che Gregorio avesse ac-
cettato di assumere la guida di Nazianzo dopo Cledonio, trovandosi così personal-
mente coinvolto nella ‘tempesta di mali’ scatenata dagli eretici. Sotto il profilo con-
tenutistico e formale il verso può essere messo in rapporto con carm. I,2,25 v. 62 
«ejpistavta, kluvdwn me deino;" ajmfevpei», e II,1,69 v. 1, che traggono ispirazione 
da Matth. 8,24 s.; Marc. 4,37 s.; Luc. 8,23 s. (vd., in proposito, Oberhaus, p. 68). 
Plh;n 
Per l’uso di plhvn in inizio di periodo vd. supra, nota al v. 52 [Plh;n].
perizevei 
Cfr. or. 43,33 pollou` de; tou` kluvdwno" perizevonto". Il composto perizevw ritorna, 
ad esempio, in Greg. Nyss. epist. 29,4 (VIII,2, p. 87,24) th`" kardiva" perizeouvsh" 
tw`/ pavqei; beat. 2 (VII,2, p. 96,19).

polu;" kluvdwn kakw`n
L’espressione rievoca chiaramente l’immagine del popolo di Nazianzo «sconvolto 
da una tempesta di mali grandissimi» (vv. 26 s. …strobouvmenon zavlh/ / kakw`n 
megivstwn…; vd. supra, nota ai vv. 26 s. [zavlh/ / kakw`n]). 
109 oi[sei"
Anziché il significato di ‘sopportare’ (vd. Crimi, Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, p. 
138, che traduce «Cosa di peggio sopporterai, o Cristo mio?») si è preferito attribuire 
al verbo fevrw la medesima accezione che ha nell’incipit del carme, in cui il poeta, 
richiamando implicitamente l’evangelico genhqhvtw to; qevlhmav sou (Matth. 6,10; 
vd. supra, nota al v. 2), esorta gli uomini ad accettare «tutto quel che ci presenta Dio, 
che governa la nostra vita». 
Puroi`" 
Il verbo purovw è talora utilizzato da Gregorio, come già nei testi sacri (cfr. psalm. 
16,3; 25,2; etc., ed inoltre F. Lang, purovw, ThWbNT VI, 1959, pp. 948-950), con 
il valore di ʻsaggiare al fuocoʼ (cfr. Lampe, s.v.). In particolare il passo in esame 
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sembra trarre ispirazione da I Cor. 3,13-15, dove, in relazione alla ‘prova del fuoco’, 
si legge: eJkavstou to; e[rgon fanero;n genhvsetai, hJ ga;r hJmevra dhlwvsei: o{ti ejn 
puri; ajpokaluvptetai, kai; eJkavstou to; e[rgon oJpoi`ovn ejstin to; pu`r [aujto;] doki-
mavsei. ei[ tino" to; e[rgon menei` o} ejpoikodovmhsen, misqo;n lhvmyetai: ei[ tino" 
to; e[rgon katakahvsetai, zhmiwqhvsetai. Vd. Meier, p. 78, a proposito di questo 
passo paolino: «Eine Stelle, die für die Kirchenväter (zuerst Orig. Cels. 5,15) grund-
legend für die Lehre vom Ort der Läuterung wurde, obwohl Paulus nicht expressis 
verbis von einem Fegfeuer spricht»; cfr. inoltre Crimi - Kertsch, p. 223. Tra le altre 
attestazioni di purovw, che ricorre non di rado in contesti non dissimili da quello del 
carme oggetto di analisi, cfr. carm. I,2,10 v. 129; II,1,12 v. 52; II,1,27 v. 3.
110 
Da rilevare la sequenza allitterante di labiali, che conferiscono un’andatura lenta e 
austera al passo. 
Pavnta proquvmw" devxomai
Cfr. or. 19,5 pavnta proquvmw" uJpevsthsan; 39,18 devcomai tou`to proquvmw"; 
43,68 fugh;n kai; qavnaton kai; ta;" pro; tou` qanavtou kolavsei" proquvmw" ejdev- 
xato a]n wJ" kevrdo".
i{lao" pevloi"
Locuzioni simili in carm. I,1,11 v. 10; I,1,29 v. 15; I,1,33 v. 5; I,1,34 v. 19; etc. 
Sull’uso dell’aggettivo i{lao~ vd. Sundermann, pp. 98 s.; Domiter, p. 239.
111 Mikrovn ti 
Per questa locuzione con valore temporale cfr. carm. I,2,28 v. 141; II,1,11 v. 1797; 
Beuckmann, p. 76.
parhvlqomen 
L’aoristo parhvlqomen è usato in questo passo in prospettiva escatologica. Per l’ao-
risto indicativo in relazione al futuro vd. Kühner - Gerth, I, p. 166; Robertson, pp. 
846 s.; Blass - Debrunner, § 333; vd., inoltre, Eur. Alc. 386, e, negli scritti neotesta-
mentari, Matth. 18,15; I Cor. 7,28; apoc. 10,7. Nel senso figurato di ‘morire’ il verbo 
ricorre in carm. I,2,12 v. 12.
to; tou` bivou tracuv
Cfr. carm. I,2,38 v. 3 …tracevo" biovtoio; II,1,11 v. 309; or. 33,14 th`/ tou` bivou 
tracuvthti; 38,18 tw`/ tracei` tou` kata; Qeo;n bivou. Sull’uso di aggettivi neutri 
sostantivati per esprimere concetti astratti vd. supra, nota al v. 16 [to; gnwvrimon]. 
112 Ta; kei`qi
L’avverbio ejkei`qen, qui attestato nella forma kei`qi, d’esclusivo uso poetico, ritor-
na a designare l’aldilà anche in carm. I,2,10 v. 151; I,2,25 v. 325; I,2,28 v. 272; etc. 
Cfr., inoltre, epist. 80,3 Miva moi tw`n kakw`n luvsi", oJ qavnato". Kai; ta; ejkei`qevn 
moi foberav, toi`" ejnteu`qen tekmairomevnw/. 
Crhstav moi, ka]n h\/ livan kakav 
Gregorio sembra riferirsi ai supplizi che attendono gli uomini nell’aldilà per la puri-
ficazione delle loro anime. L’antitesi crhstav… kakav è di ispirazione tragica: cfr., 
ad esempio, Soph. Oed. Tyr. 609 s. Ouj ga;r divkaion ou[te tou;" kakou;" mavthn / 
crhstou;" nomivzein ou[te tou;" crhstou;" kakouv".
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113 diplovh… aJplovth" 
Sulla ‘doppiezza’ del male vd. supra, nota al v. 38 [diswvmatoi kai; divcrooi]. Tra 
le altre attestazioni del sostantivo diplovh nell’accezione negativa di ʻambiguitàʼ, 
ʻdoppiezzaʼ (Lampe, s.v.) cfr., ad esempio, carm. I,2,24 v. 267; I,2,34 vv. 63 s. ÔH 
d∆ aJplovth" e{xi" ti" ajrgh; pro;" kakovn. / ÔH diplovh dev, tou` trovpou kakourgiva; 
II,1,11 vv. 860. 1753; II,1,39 v. 79; or. 40,16. Che doppiezza e finzione siano esse 
stesse frutto d’invidia è quanto rivela Basilio di Cesarea nell’omelia dedicata al vizio 
funesto che w{sper… ijo;" sivdhron, ou{tw"… th;n e[cousan aujto;n yuch;n ejxanaliv-
skei (hom. 11,1 [PG 31,373A]). In particolare nella conclusione Basilio, con parole 
che possono facilmente essere messe in rapporto con i vv. 37-41 di II,1,30, evi-
denzia come l’odio, che trae alimento dall’invidia, possa celarsi sotto ingannevoli 
sembianze (hom. 11,6 [PG 31,385B]): Oujc oJra`/" hJlivkon kako;n hJ uJpovkrisi"; Kai; 
au{th karpov" ejsti tou` fqovnou. To; ga;r diplou`n tou` h[qou" ejk fqovnou mavlista 
toi`" ajnqrwvpoi" ejggivnetai, o{tan, to; mi`so" ejn tw`/ bavqei katevconte", ajgavph/ 
deiknuvwsi katakecrwsmevnhn th;n ejpifavneian: kata; ta;" uJfavlou" pevtra", ai{, 
bracei` u{dati kaluptovmenai, kako;n ajproovraton toi`" ajfulavktoi" givnontai. 
Al contrario l’aJplovth~ («simplicity, singleness, moral and spiritual… as an ordi-
nary Christian virtue»: Lampe, s.v.) designa una delle virtù imprescindibili del buon 
cristiano: …aJplou`~ to;n trovpon… è, ad esempio, Gregorio il Vecchio nel ricordo 
del figlio (carm. II,1,11 v. 52; vd. anche or. 12,3; 18,24), e …ajnh;r eujsebevstato~, 
/ aJplou`~, a[tecno~ to;n trovpon, qeou` gevmwn è definito Melezio di Antiochia (ibid., 
vv. 1514 s.). Anche per quel che riguarda se stesso il Nazianzeno, presa la decisione 
di allontanarsi da Costantinopoli, dichiara: ouj… scolhv moi plekta; ginwvskein ka-
kav / th;n aJplovthta kardiva~ ajskoumevnw/, / ejx h|~ to; sw/vzesq∆, ou| movnou pa`~ moi 
lovgo~ (carm. II,1,11, vv. 1865-1868). Sul motivo della aJplovth~, che si determina 
in opposizione ai concetti espressi da diplovh e yeu`do~, cfr. Trisoglio, Autobiogra-
fia, pp. 147 s., con relativa bibliografia. 
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IL «COMMENTARIO» DI COSMA DI GERUSALEMME
a cura di Antonella Conte

Il Commentario di Cosma di Gerusalemme1, tradito in un codex unicus, 
il Vaticanus graecus 12602, del XII secolo (= cod.), e dato alle stampe da An-
gelo Mai (= Mai), nel 18393, trasmette cinque versi di II,1,68 (63-65. 77 s.) 
ed il v. 45 di II,1,30, riportato su un unico stico. Nel primo caso il Gerosoli-
mitano cita i passi in cui Gregorio ricorre agli esempi di Giona e Lazzaro per 
rappresentare, secondo modelli biblici, la propria personale esperienza: Co-
sma si limita a rimandare a quanto aveva scritto prima nel commento a carm. 
II,1,1 v. 6 (Giona) e vv. 593 s. (resurrezione di Lazzaro), dove i due personag-
gi sono menzionati dal Nazianzeno sempre in rapporto alle proprie vicende. 
Nel caso di II,1,30 v. 45 il ‘Belfagor’ empiamente venerato dagli eretici, nella 
poetica ricostruzione gregoriana, offre spunto all’esegeta per richiamare, con 
rapido cenno, quanto già detto a proposito di carm. II,1,13 vv. 184 s., in cui 
si allude al passo veterotestamentario relativo a Moabiti e Ammoniti esclusi 
dalla comunità del Signore (deut. 23,4 s.). 

L’edizione segue i criteri adottati da Crimi nella pubblicazione della se-
zione del Commentario relativa al carme I,2,104, utilizzati poi anche per gli 
altri volumi della collana dedicati ai carmi di Gregorio5.

1 Sul personaggio di Cosma e la sua cronologia cfr. Moroni, Commentario, p. 196 nota 
6; Crimi - Kertsch, pp. 59 ss.; C. Crimi - K. Demoen, Sulla cronologia del Commentario di 
Cosma di Gerusalemme ai Carmi di Gregorio Nazianzeno, ʻByzantionʼ 67, 1997, pp. 360-
374; Lozza, pp. 5 ss.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CLXVIII ss.

2 Sul codice cfr. Canart - Peri, p. 563; Palla - Kertsch, pp. 44 ss.; Buonocore, II, p. 885; 
Palla, Studi, pp. 77 s.; Menestrina, pp. 221 s.; Crimi - Kertsch, p. 383; Ceresa, 1986-1990, p. 
443; Lozza, pp. 29 s.; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. CLXVIII ss.; Ceresa, 1991-2000, p. 558; 
Moroni, Nicobulo, pp. 281 s. 

3 La sezione relativa ai componimenti II,1,68 e II,1,30 si trova alle pp. 284 e 303. 
Lʼeditio princeps del Commentario fu ristampata, con alcune correzioni, in PG 38,341-680, 
in cui la parte inerente ai carmi in esame è alle coll. 600 e 616. L’opera del Gerosolimitano 
ha conosciuto una nuova edizione, curata da Giuseppe Lozza (in essa le note relative ai carmi 
II,1,68 e II,1,30 si trovano rispettivamente alle pp. 276 e 292).     

4 Cfr. Crimi - Kertsch, pp. 383 s.
5 Cfr. Bacci, p. 136; Moroni, Nicobulo, pp. 283 s.



COSMAE HIEROSOLYMITANI
IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN AD SE IPSUM

(II,1,68)
COMMENTARIUS∗

Lovgo~ rmgV
Eij" ejmauto;n iJstorivai

63 Oujk hjgnovoun1 ∆Iwna`n o~ Qeou` lovgon
  e[fugen ajllʼ ejlhvfqh
65 kluvdwni klhvrw/ qhrivw/ gastri; bravsei2.

Kei`tai hJ kata; to;n ʼIwna`n ejxhvghsi" ejn tw/` aV lovgw/.

77 wJ" Lavzarovn me tetrahvmeron tavfwn   5
  ejxhvgage" bohvsa".

Kei`tai oJmoivw" ejn tw/` aV lovgw/.

∗ Notae: cod. = Vaticanus gr. 1260, saec. XII, f. 179r; Mai = A. Mai, Spicilegium 
Romanum, II,2, Romae 1839, p. 284; PG = Patrologia Graeca 38, col. 600; Lozza = 
Cosma di Gerusalemme, Commentario ai Carmi di Gregorio Nazianzeno. Introdu-
zione, testo critico e note a cura di G. Lozza, Napoli 2000, p. 276. 

1 hjgnovoun cod.] ejgnovoun Lozza, vitio preli, ut vid.
2 bravsei Mai, Lozza] bavsei cod.



COSMAE HIEROSOLYMITANI
IN GREGORII NAZIANZENI CARMEN AD SE IPSUM

(II,1,30)
COMMENTARIUS∗

Lovgo" rnaV
Eij" ejmauto;n iJstorivai

45 Beelfegw;r sevbonte", ouj  to;n o[nta despovthn.

Beelfegw;r qeo;" ejsti;n Mwabitw`n kai; ʼAmmanitw`n w/| oJ lao;" 
ʼIsrah;l porneuvsa" ejtelevsqh. Kei`tai ejn tw/` ibV lovgw/.

∗ Notae: cod. = Vaticanus gr. 1260, saec. XII, f. 192v; Mai = A. Mai, Spicilegium 
Romanum, II,2, Romae 1839, p. 303; PG = Patrologia Graeca 38, col. 600; Lozza = 
Cosma di Gerusalemme, Commentario ai Carmi di Gregorio Nazianzeno. Introdu-
zione, testo critico e note a cura di G. Lozza, Napoli 2000, p. 292.  
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LA TRADUZIONE SIRIACA
a cura di Emiliano Fiori  

I. Premessa

Le poesie di Gregorio di Nazianzo hanno seguito nel siriaco il destino 
dell’originale greco: così come l’opera oratoria del Padre cappadoce ha 
sempre goduto di maggior attenzione rispetto all’opera poetica, anche 
nelle versioni siriache le orazioni sono state fatte oggetto di particolari cure 
ecdotiche, beneficiando di edizioni di ottima qualità, realizzate negli ultimi 
decenni dai migliori specialisti; le traduzioni dei carmi, invece, sono rimaste 
sepolte in un’edizione, o meglio una trascrizione, di fine Ottocento, di qualità 
ineguale e quasi mai discussa dagli studiosi1.

Il recente incremento quantitativo e qualitativo delle edizioni della poesia 
gregoriana per iniziativa di Roberto Palla, di Carmelo Crimi e dei loro allievi 
rende ormai necessario un ritorno alla tradizione siriaca dei carmi e a una 
rivalutazione più approfondita del suo valore storico-critico.

I carmi di Gregorio in versione siriaca furono editi tra il 1895 e il 1896 
dal padre gesuita Johann Bollig (1821-1895)2 e dal suo confratello e collega 

1 Con le eccezioni delle poche ma fondamentali pagine di Lüdtke, su cui mi soffer-
merò tra breve; dell’eccellente contributo introduttivo di Crimi, Tradizione, di cui si ripete-
ranno qui in sintesi alcune considerazioni; della menzione in D.G.K. Taylor, Les Pères cappa-
dociens dans la tradition syriaque, in: AA.VV., Les Pères grecs dans la tradition syriaque. 
Volume édité par A. Schmidt et D. Gonnet, Paris 2007 (‘Études syriaques’ 4), 43-61, pp. 50 s.; 
della traduzione latina della versione siriaca del carme giambico I,2,10 Sulla virtù da parte di 
José Guirau e, più di recente, dell’ottimo contributo di Sembiante, in cui è pubblicata, tradotta 
e commentata la versione siriaca del carme I,1,1. Anche Tuilier - Bady - Bernardi dedicano 
attenzione alle versioni siriache (pp. lxix-lxxiii e clxiv-clxviii), ma con diversi errori che 
saranno discussi più oltre; essi comunque utilizzano attivamente il siriaco per la costituzione 
del testo dei carmi II,1,1-11.

2 Nato a Kelz, nel Nordrhein-Westfalen, nel 1821 e morto a Roma nel 1895, Bollig 
studiò lingue semitiche a Roma ed insegnò lingue orientali in diversi istituti ecclesiastici 
dell’Urbe. Dopo una missione in Libano dal 1861 al 1863, al ritorno a Roma riprese l’attività 
d’insegnamento, che comprese anche un breve periodo di docenza dell’arabo e del sanscrito 
alla Sapienza. Fu poi teologo pontificio al Concilio Vaticano I e sottoprefetto della Biblioteca 
Apostolica Vaticana fino alla morte. Sua unica pubblicazione di rilievo in campo siriacistico 
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siriacista Henri Gismondi (1850-1912). Bollig e Gismondi si servirono di 
manoscritti della Biblioteca Vaticana e della British Library. Bollig stampò 
infatti il corpo del testo del manoscritto Vaticanus syriacus 105, testimone 
esclusivo della sua edizione e contenente 131 poesie; Gismondi completò 
l’opera di Bollig stampando 15 tra carmi e lacerti di carmi conservati in 
quattro manoscritti della British Library: Add. 14547 (IX sec.), 14549 (VIII-
IX sec.), 18815 (IX sec.), 18821 (VIII-IX sec.)3. Entrambi i volumi furono 
pubblicati a Beirut, presso la tipografia cattolica. Queste pubblicazioni erano 
state in realtà precedute di poco dall’edizione, opera dell’eminente orientalista 
Ignazio Guidi (1844-1935) e ignota ai due editori gesuiti, di un breve brano 
del carme II,1,1 (i vv. 1-82), conservato nel Vaticanus syriacus 96. Come 
vedremo subito, tuttavia, il frammento pubblicato da Guidi proviene da una 
traduzione diversa da quella pubblicata da Bollig e Gismondi. 

II. Il testo siriaco dei carmi

a) Storia degli studi e prospettive future
Il brano scoperto da Guidi nel Vaticanus syriacus 96, ai ff. 96v-99r, 

è infatti dichiaratamente opera di un certo Candidato di Amida (l’odierna 
Diyarbakır nella Turchia sud-orientale), di cui sappiamo che tradusse 
nell’anno 664/665 una selezione di 17 carmi del Nazianzeno. È il brano 
stesso, nella sua intestazione, a fornirci queste notizie: 

 ܬܘܒ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܘܫ̈ܚܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܬܐܘܠܓܘܣ. ܕܡܦܫܩܝܢ ܡܢ ܝܘܢܝܐ
 ܠܣܘܪܝܝܐ ܠܪܚܿܡ ܠܡܫܝܚܐ ܝܢܘܪܝܢ ܩܢܕܝܕܛܘܣ ܡܢ ܐܡܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ

ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܝܘܢܝܐ ܗܿܘܝܢ ܕܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܫܒܬܥܣܪ ܡܡܐܡܖ̈ܐ

«Ancora dal libro dei Carmi di San Gregorio il Teologo, tradotti dal greco al 
siriaco dall’amante di Cristo Ianuarino (?) Candidato di Amida nell’anno 976 di 
Alessandro il Macedone o Greco (= 664/665 e.v.); sono, per numero, diciassette 
discorsi»4. 

fu proprio la versione dei carmi di Gregorio. Sulla figura di questo studioso cfr. R.S. Gerlich, 
Bollig, Johann, in: C.E. O’Neill - J. Dominguez (edd.), Diccionario histórico de la Compañía 
de Jesús, I, Roma-Madrid 2001, p. 484. 

3 Descritti rispettivamente da Wright, pp. 431-434; 428-431; 436 s.; 775 s.
4 Vat. syr. 96, ff. 96v-97r. Cfr. I. Guidi, Di un’iscrizione sepolcrale siriaca e della ver-

sione dei carmi di S. Gregorio Nazianzeno fatta da Candidato di Âmed, in: AA.VV., Actes du 
Dixième Congrès international des orientalistes: session de Genève, 1894. Troisième partie, 
section II: langues sémitiques, Leiden 1896, 75-82, p. 78. In base a questa rubrica sembra 
ingiustificato il nome «Senorino» spesso attribuito a Candidato.
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Dell’esistenza di un’altra traduzione dei carmi oltre a quella di Candidato 
ci informava nel XIII secolo il dotto siro-occidentale Gregorio Barebreo 
(† 1286) nella sua Cronaca ecclesiastica: l’autore ne sarebbe stato il 
metropolita di Edessa Teodosio, fratello maggiore del patriarca siro-
occidentale Dionigi di Tell Mahre5, che l’avrebbe realizzata nel IX secolo:

 ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܐܘܪܗܝ ...ܐܥܒ̣ܪ ܠܟܬܒܐ ܕܡܘ̈ܫܚܬܐ ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ ܡܢ ܝܘܢܝܐ
ܠܣܘܪܝܝܐ

Theodosius, Edessae metropolita… librum carminum Theologi e graeco syria-
cum fecit6.

Bollig, che, come si è detto, aveva stampato il Vaticanus syriacus 105, 
era convinto di aver pubblicato un manoscritto molto antico, contenente, 
dunque, una traduzione antiquissima dei carmi. Gismondi non lo aveva 
smentito. Nell’introduzione, Bollig caratterizzava anzitutto il manoscritto 
come scritto in estrangelo (stranghylis caracteribus… exaratus) e da 
questo fatto desumeva che il codice fosse stato composto alla fine del 
sesto o all’inizio del settimo secolo (sexto exeunte vel septimo ineunte 
saeculo codicem esse conscriptum)7. Bollig, pur ignorando lo studio di 
Guidi, probabilmente uscito quando il volume del gesuita era già andato in 
stampa, non ignorava invece che il Vaticanus syriacus 96 trasmetteva un 
brano di un carme nella traduzione di Candidato di Amida, né ignorava le 
informazioni di Barebreo sulla traduzione di Teodosio di Edessa. La sua 
convinzione che il manoscritto fosse molto antico lo portava a concludere 
che esso non potesse contenere né la versione di Candidato, né quella di 
Teodosio8. Questa conclusione, che d’altronde ripeteva la descrizione 
del catalogo dei manoscritti siriaci vaticani, opera di Giuseppe Simone e 
Stefano Evodio Assemani (codex antiquissimus… stronghylis, sive syriacis 
vetustis literis eleganter exaratus)9, è errata per due ragioni. Innanzitutto 
il codice non si può dire scritto in estrangelo, ma piuttosto in una grafia 
che è ormai in misura predominante un serto, pur conservando alcuni tratti 
dell’estrangelo. In secondo luogo il fatto che un manoscritto sia scritto in 

5 Cfr. Abbeloos - Lamy I, col. 361.
6 Abbeloos - Lamy I, coll. 361-364. Su Teodosio si veda anche L. Van Rompay, Theo-

dosios of Edessa, in: AA.VV., Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. Ed-
ited by S. Brock, A.M. Butts, G.A. Kiraz, L. Van Rompay, Piscataway, NJ, 2011, p. 407.

7 Datazione accettata anche, con parziale riserva, da R. Duval, La littérature syriaque, 
Paris 19073 [1897], pp. 309 s.

8 Bollig, Introduzione, p. 2 (ma senza numero di pagina).
9 Assemani - Assemani, p. 31.
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estrangelo non basta di per sé a giustificarne una datazione alta. Già su basi 
paleografiche, dunque, si sarebbe dovuto riportare il manoscritto a una data 
più bassa: la tipologia di serto che esso testimonia, infatti, ci induce a datarlo 
pressoché certamente al IX secolo10. Inoltre, nel 1913 l’orientalista Willy 
Lüdtke (1875-1945)11, riassumendo la situazione degli studi sulla traduzione 
siriaca dei carmi, correggeva già per altre, inconfutabili ragioni l’opinione 
errata di Bollig. Lüdtke ricordava il contributo di Guidi e segnalava che 
nello stesso Vaticanus syriacus 96, ai ff. 95v-96v, quindi immediatamente 
prima del brano della versione di Candidato, si trova un’altra versione 
dai carmi di Gregorio12, ma attribuita esplicitamente (f. 95v) a un diverso 
traduttore: il prete Teodosio del monastero di Qenneshre, che la realizzò 
nell’802/803 (non dunque nell’804, come si è spesso ripetuto per via di un 
calcolo errato di Assemani)13. Lüdtke constatava poi che il testo coincide 
con quello del medesimo carme stampato da Bollig14, concludendone così 
che anche le traduzioni contenute nel Vaticanus syriacus 105 siano tutte da 
attribuire a Teodosio15. Questi, definito ‘prete’ proveniente da Qenneshre, 
sarebbe dunque in seguito divenuto il metropolita di Edessa su cui ci informa 
Barebreo. La conclusione di Lüdtke è da considerarsi effettivamente valida, 
e ciò per ragioni fondamentalmente linguistiche: tutto il testo pubblicato 

10 Cfr., ad esempio, per una mescolanza in molti sensi simile di estrangelo e serto, W.H.P. 
Hatch, An Album of Dated Syriac Manuscripts, Boston 1946 (‘Monumenta Palaeographica 
Vetera’ 2nd series), plates LXIII, LXIV, LXVI e LXVIII (tutti esempi databili tra l’819 e l’857). 
Questi esempi indicano soprattutto la prima metà del IX secolo come epoca molto probabile 
per il Vaticanus syriacus 105, il che ci porterebbe dunque nelle immediate vicinanze cro-
nologiche della versione di Teodosio di Edessa. Che il manoscritto dovesse essere collocato 
in una data più bassa per ragioni paleografiche era peraltro già stato osservato da J.-B. 
Chabot nella sua recensione all’edizione di Gismondi (‘Journal Asiatique’, IXe série, 11, 1898, 
542-546, p. 545).

11 Figura, quella di Lüdtke, collocata all’estremo opposto rispetto a Leo Sternbach (su 
cui si veda infra, p. 232) nel teatro della storia: se Sternbach fu vittima della shoah, Lüdtke, 
è necessario ricordarlo, operò per conto dei suoi superiori nazisti nello studio e nell’iden-
tificazione di materiali di pregio tra i libri ebraici confiscati ai deportati. Cfr. M. Kesting, 
Die Suche nach NS-Raubgut in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von 
Ossietzky, ‘AKMB-news’ 17,2, 2011, 18-24, p. 19.

12 Si tratta della traduzione di I,1,16a e I,1,16b sui miracoli dei profeti Elia ed Eliseo.
13 Assemani III,1, p. 23.
14 Bollig, pp. 153 s.
15 Conclusione accettata anche da Baumstark, Syrische Literatur, p. 276 nota 3. Risulta 

dunque impossibile l’eventualità, contemplata da Tuilier - Bady - Bernardi, pp. clxv e clxvii, 
e ripetuta da Berti, p. 351, che il Vaticanus syriacus 105 contenga la versione di Candidato; e 
lo sarebbe anche solo per mere ragioni quantitative, visto che siamo informati che Candidato 
tradusse solo 17 carmi.
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da Bollig, infatti, è linguisticamente omogeneo ed esibisce le tipiche 
caratteristiche della tecnica traduttiva praticata dagli eruditi del monastero 
di Qenneshre, un grande centro siro-occidentale di cultura ellenizzante in cui 
si formarono e furono attivi i maggiori rappresentanti della Chiesa miafisita 
siriaca del VII e dell’VIII secolo16. Il monastero era stato fondato nel VI 
secolo, sulle rive dell’Oronte, da un intellettuale greco miafisita, Giovanni 
bar Aftonia17, ma era presto stato trasferito sull’Eufrate18, dove fiorì come 
centro di cultura siriaca e polo cruciale per le traduzioni dal greco al siriaco di 
opere filosofiche e patristiche. Un tentativo di ricostruzione della biblioteca 
di Qenneshre non è stato ancora intrapreso; tuttavia si può ragionevolmente 
supporre che, nei secoli, il monastero fu dotato per lo meno degli abbondanti 
manoscritti greci di cui il suo fondatore e la prima comunità dovevano 
averlo fornito, e sicuramente ne acquisì anche in seguito, quando ormai si 
trovava tagliato fuori dall’Impero bizantino. Lo stile traduttivo di Qenneshre 
è letterale, come a specchio del greco, anche se quasi mai integralmente, in 
particolar modo sul finire dell’VIII secolo: è probabile che i monaci fossero 
in grado di leggere il greco, ma non sempre perfettamente o forse non a 
tutti i livelli del loro percorso educativo, e che avessero dunque bisogno 
di testi a fronte di mero supporto19. Tale è anche il carattere della versione 
tradita dal Vaticanus syriacus 105, e, date le caratteristiche della biblioteca, 
la probabilità che la traduzione sia stata esemplata su una copia antichissima, 
di quinto o sesto secolo, già presente nel fondo originario del monastero, non 
è da escludere. Questa traduzione di Teodosio è, si deve supporre, la stessa 

16 Cfr. Fiori, Cultura, pp. 117-126 e 129-138; É. Villey, Qennešre et l’astronomie aux 
VIe et VIIe siècles, in: AA.VV., Les sciences en syriaque. Volume édité par É. Villey, Paris 
2014 (‘Études syriaques’ 11), 149-190, pp. 149-151; J. Tannous, The Making of the Medieval 
Middle East. Religion, Society, and Simple Believers, Princeton-Oxford 2018, pp. 183 s.; 195-
197; 202-209; 216 s.

17 Sul quale cfr. J.W. Watt, A Portrait of John Bar Aphtonia, Founder of the Monas-
tery of Qenneshre, in: AA.VV., Portraits of Spiritual Authority. Religious Power in Early 
Christianity, Byzantium, and the Christian Orient. Edited by J.W. Drijvers and J.W. Watt, 
Leiden-Boston-Köln 1999 (‘Religions in the Graeco-Roman World’ 137), pp. 155-169. Per un 
frammento di un suo commentario al Cantico dei Cantici cfr. P. Krüger, Johannes bar Aph-
tonaja und die syrische Übersetzung seines Kommentars zum Hohen Liede, ‘Oriens Chris-
tianus’ 50, 1966, pp. 61-71.

18 Cfr. Y. al-Dabte, Iktišāf Dayr Qinnisrin (Monastery of Qinnisre), ‘Mahd al-Ḥaḍarāt’ 
2, 2007, pp. 83-99.

19 L’ipotesi è stata avanzata da J.W. Watt, From Sergius to Mattā: Aristotle and Pseu-
do-Dionysius in the Syriac Tradition, in: AA.VV., Interpreting the Bible and Aristotle in 
Late Antiquity. The Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad. Edit-
ed by J. Lössl and J.W. Watt, Farnham 2011, 239-258, p. 247.
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rinvenibile nei manoscritti della British Library pubblicati da Gismondi: in 
questa direzione orienta la perfetta coincidenza di essi con il manoscritto 
vaticano nelle poesie in comune. 

A questo punto bisogna ricordare tuttavia che, in una comunicazione 
privata di cui dà notizia Christos Simelidis20, Sebastian Brock ha espresso dei 
dubbi sulla datazione del Vaticanus syriacus 105, riportandola all’VIII secolo, 
e attribuendo la traduzione che esso contiene, per ragioni linguistiche, al 
VI-VII secolo. Nonostante l’autorevolezza del parere, è difficile concordare: 
infatti (oltre all’impossibilità di escludere che il manoscritto sia del IX 
secolo), esso contiene, come è stato dimostrato da Lüdtke, almeno due carmi 
tradotti da Teodosio di Edessa (I,1,16a e I,1,16b), a meno che non si voglia 
sconfessare la rubrica del Vaticanus syriacus 96 che identifica in Teodosio 
il traduttore dei due carmi; ma non si vede con quali argomenti la rubrica 
dovrebbe essere sconfessata. Questo significa dunque che il Vaticanus 
syriacus 105 deve essere posteriore all’802/803, data della traduzione di 
Teodosio. Quanto alle ragioni linguistiche, Brock proponeva il VI e il VII 
secolo poiché si tratta del periodo, con un culmine tra la fine del VII e l’inizio 
dell’VIII, in cui lo stile traduttivo siriaco si fa sempre più pedissequo, e la 
traduzione del Vaticanus syriacus 105 è in effetti contraddistinta proprio 
da un forte (anche se non estremo) letteralismo. In epoca più tarda, poi, lo 
stile traduttivo sarebbe stato più duttile. C’è senza dubbio un’evoluzione 
diacronica negli stili di traduzione, da parafrastico a servile, con un 
picco nel VII secolo, e proprio Brock è stato il primo scopritore di questa 
evoluzione21. D’altronde, però, è emerso con sempre maggior chiarezza 
che questa effettiva evoluzione ha anche una componente diafasica, ovvero 
riguarda soprattutto un certo ambiente: il progresso verso un letteralismo 
sempre più spinto si dà soprattutto in testi provenienti proprio dal monastero 
di Qenneshre o da intellettuali che ebbero qualche contatto col monastero 
(soprattutto essendovi stati formati)22. Mentre al di fuori del contesto di 
Qenneshre si vedono appunto tendenze anche diverse23, lo stile di Qenneshre 

20 Simelidis, p. 90.
21 Cfr. soprattutto S.P. Brock, Towards a History of Syriac Translation Technique, in: 

AA.VV., IIIo Symposium Syriacum, 1980. Les contacts du monde syriaque avec les autres 
cultures (Goslar 7-11 Septembre 1980). Édité par R. Lavenant, Roma 1983 (‘Orientalia 
Christiana Analecta’ 221), pp. 1-14, e Changing Fashions in Syriac Translation Technique: 
The Background to Syriac Translations under the Abbasids, ‘Journal of the Canadian Soci-
ety for Syriac Studies’ 4, 2004, pp. 3-14.

22 Si veda, per, esempio Fiori, Dionysius.
23 Esemplare a tale proposito è il caso di Ḥunayn ibn Isḥāq, operante in pieno IX secolo, 

di cui lo stesso Brock (The Syriac Background to Hunayn’s Translation Techniques, ‘Aram’ 3, 
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non subisce variazioni di rilievo, anzi si fa sempre più letterale. Ora Teodosio 
di Edessa, sempre secondo la rubrica del Vaticanus syriacus 96, fu legato in 
qualche modo ai dotti circoli ellenizzanti del monastero, e ciò spiegherebbe 
il letteralismo della sua traduzione in un’epoca anche ormai successiva al 
VII secolo. In conclusione, non ci sono ragioni decisive per rimettere in 
dubbio l’attribuzione a Teodosio di Edessa delle traduzioni contenute nel 
manoscritto vaticano, e quindi di tutte quelle ad esse sovrapponibili che si 
trovino nei manoscritti londinesi (anzitutto quella di II,1,30 contenuta in 
Add. 18821 e qui edita).

Si deve anche riferire che abbiamo notizia di una terza traduzione dei 
carmi, della cui esistenza testimonia il patriarca siro-orientale Timoteo 
I († 823). In una sua lettera (nr. 24 dell’epistolario) a Sergio, metropolita 
dell’Elam, egli informa il corrispondente di aver spedito a lui la traduzione dei 
carmi (definiti qui e[ph oppure ijambikav) di Gregorio, autore fondamentale 
per il patriarca, traduzione effettuata «dal grande Gabriele»24. Nel 1898 Jean-
Baptiste Chabot, recensendo Gismondi25, formulò l’ipotesi, destituita poi di 
fondamento dalle scoperte di Lüdtke ma ancora ripresa in anni recenti26, che 

1991, 139-162, p. 151) ha sottolineato lo stile «reader-oriented» (cfr. anche S. Bhayro, Syriac 
Medical Terminology: Sergius and Galen’s Pharmacopia, ‘Aramaic Studies’ 3, 2005, 147-165, 
p. 155), in seguito confermato dalle analisi di Robert Hawley e dei suoi colleghi – vd. S. Bhayro 
- R. Hawley, La littérature botanique et pharmaceutique en langue syriaque, in: AA.VV., Les 
sciences en syriaque. Actes de la 11ème Table ronde de la Société d’études syriaques, Paris, 15 
novembre 2013. Volume édité par É. Villey, Paris 2014 (‘Études syriaques’ 11), pp. 285-318; I. 
Calà - J. Daccache - R. Hawley, The Textual Interest of the Syriac Versions of Galen’s Simples, 
‘Manuscript Studies’ 3, 2018, pp. 186-207 –, che dimostrano come per le sue versioni da Galeno 
Ḥunayn si appoggiasse senza dichiararlo a traduzioni di Sergio di Resh‘ayna, dell’inizio del VI 
secolo, epoca in cui lo stile traduttivo era molto equilibrato tra fedeltà al testo e attenzione al let-
tore. A Qenneshre invece, già un secolo e mezzo prima, come dimostra l’introduzione di Foca 
di Edessa alla sua versione pseudo-dionisiana (tardo VII secolo), lo stile di Sergio di Resh‘ayna 
era ormai concepito come superato (cfr. Fiori, Dionysius).

24 La lettera è pubblicata e tradotta da O. Braun in CSCO 74 (Syr. 30), p. 138, e CSCO 
75 (Syr. 31), p. 93. Questo Rabban Gabriel sarebbe, secondo Berti, p. 351, Gabriele ibn Bokti-
sho‘, importante figura di medico e intellettuale contemporaneo e amico di Timoteo. Berti 
evidenzia che questa traduzione doveva essere ormai completa nell’804, anno in cui si ferma 
l’epistolario di Timoteo e in cui cominciò a circolare anche la traduzione di Teodosio di 
Edessa. La coincidenza cronologica sarebbe significativa come indizio di una concorrenza 
tra siro-orientali e siro-occidentali per l’appropriazione dell’eredità del Teologo.  

25 Vd. supra, nota 10. 
26 Tuilier - Bady - Bernardi, p. clxvi nota 189. L’ipotesi viene qui ripresa in subordine: 

nel caso in cui – sostengono Tuilier e Bady – si accettasse la datazione del Vaticanus syria-
cus 105 proposta dagli Assemani, si potrebbe identificare in questo manoscritto la versione 
‘nestoriana’ (intendendo con ciò non la versione di Gabriele dell’VIII secolo, ma una ipotetica 
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il Vaticanus syriacus 105 contenesse appunto tale traduzione ‘nestoriana’, di 
cui in realtà non sembra rimanere alcuna traccia.

Infine l’esistenza di una quarta versione dei carmi, eseguita tra V e VI 
secolo negli ambienti della scuola di Edessa-Nisibi, non è attestata da alcuna 
fonte: si tratta di un fraintendimento, nell’introduzione di Tuilier e Bady alla 
più recente edizione francese di II,1,1-11, di notizie concernenti soltanto le 
orazioni27.

Oltre all’errore commesso nella valutazione dell’età del manoscritto, 
Bollig compì anche numerosi errori nella trascrizione dello stesso; la loro 
permanenza nell’edizione a stampa è probabilmente dovuta al fatto che la 
morte lo colse mentre ancora vi stava lavorando. Gismondi corresse alcuni 
di questi errori, ma non tutti28. D’altronde, nel pubblicare i carmi siriaci 
della British Library egli commise due passi falsi: in primo luogo, pur 
riconoscendo che alcuni testi che stava stampando ricorrevano anche nel 
manoscritto vaticano, e avrebbero richiesto dunque una collazione, si limitò 
ad elencare a fine volume i carmi coincidenti nel Vaticanus syriacus 105 
e nel manoscritto Add. 18821 della British Library29, senza però, appunto, 
pubblicarne una collazione. La seconda omissione di Gismondi riguarda 
due componimenti che si ‘nascondono’, in diversi manoscritti della British 
Library, fra le traduzioni siriache delle orazioni, insieme alle quali sono traditi 
anche in diversi testimoni greci antichi30. Si tratta dei carmi I,2,3 e I,1,32; 
delle orazioni esistono due distinte versioni siriache, e tali carmi furono 
dunque inclusi in esse fin dalla loro prima versione (di data sconosciuta 
ma senz’altro realizzata tra il V e il VI secolo); essi furono poi tradotti una 
seconda volta nel VII secolo insieme a tutte le altre orazioni. Gismondi, che 
se ne avvide, stampò la versione più recente di I,2,3 e I,1,32, conservata 
nell’Add. 1454931; stampò anche un lacerto della versione più antica del 
solo I,2,3 dall’Add. 18821, ma non ne pubblicò il testo integrale, che pure 
era incluso nell’Add. 18815, come osservò criticamente Lüdtke. Non sembra 

versione difisita realizzata nel V secolo nel contesto della scuola di Edessa). Baumstark, Be-
sprechungen, p. 347, l’aveva inizialmente accolta come plausibile, ma nel 1922, in seguito alle 
analisi di Lüdtke, la respinse.

27 Cfr. Tuilier - Bady - Bernardi, p. lxix e nota 30 (dove i luoghi dell’opera di Assema-
ni non sono pertinenti ai carmi, e dove peraltro si parla di una «riabilitazione dei nestoriani» 
da parte dell’imperatore Giustino a partire dal 518!) e la ripresa di questo errore in Berti, 
pp. 350 s. 

28 Gismondi, pp. 57 s.
29 Gismondi, p. 56. 
30 Cfr. Tuilier - Bady - Bernardi, pp. clvi-clx.
31 Gismondi, pp. 52-56.
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invece pervenuta la versione antica di I,1,32, della quale si può d’altronde 
ragionevolmente dubitare che sia mai esistita: anche in diversi testimoni 
greci delle orazioni, infatti, I,1,32 manca, mentre più costante fu l’inclusione 
di I,2,3. La traduzione antica potrebbe dunque essere stata esemplata su uno 
o più antigrafi mancanti di I,1,32.

È opportuno notare, infine, che il manoscritto vaticano trascritto da 
Bollig contiene numerosi scolii a margine, scritti con ogni probabilità 
direttamente in siriaco e non tradotti dal greco, che lo studioso gesuita non 
prese in considerazione. Nel presente volume essi saranno pubblicati per la 
prima volta.

In ragione di questi difetti i volumi di Bollig e Gismondi dovranno essere 
considerati come due codices descripti, per quanto a stampa, dei manoscritti 
che essi trascrivono. Per ogni ulteriore studio critico dei carmi di Gregorio 
in traduzione siriaca bisognerà dunque necessariamente tornare a leggere i 
manoscritti stessi.

b) Un’indicazione per future ricerche: la tradizione indiretta
Da uno studio più approfondito delle citazioni patristiche nelle opere di 

teologi sistematici siro-occidentali del periodo che va dal IX al XIII secolo 
si può peraltro legittimamente attendere un incremento di consistenza della 
tradizione indiretta della versione siriaca dei carmi di Gregorio. Un reperto 
relativamente recente, per esempio, mai segnalato negli studi nazianzenici, 
è un estratto citato nel quinto e ultimo libro della Retorica dell’erudito 
miafisita Antonio di Tagrit (verosimilmente del IX secolo), che copre i vv. 
187-206 del carme I,2,2932. Questa citazione è segnalata da Barebreo nella 
sua notizia, sopra ricordata, su Teodosio di Edessa: 

(Theodosius) cujus et meminit Antonius Rhetor monachus in oratione ultima 
seu quinta, quam inscripsit Rhetoricam Philoponi33. 

Altre due citazioni, tuttavia non ancora identificate, si trovano senz’altro 
nel primo libro della stessa opera di Antonio34. Già osservata, ma anche 
questa non rilevata negli studi, è pure la presenza di citazioni dai carmi in 
Mosè bar Kepha († 903), nel suo Trattato sull’anima, inedito ma tradotto e 

32 Pubblicati e tradotti da J.W. Watt in CSCO 480 (Syr. 203), p. 70, e CSCO 481 (Syr. 
204), pp. 58 s.

33 Abbeloos - Lamy I, coll. 363 s.
34 Cfr. P.E. Eskenasy, Antony of Tagrit’s Rhetoric Book One. Introduction, Partial 

Translation, and Commentary, Ph.D. Dissertation, Harvard University 1991, p. 258.



232 APPENDICE SECONDA

analizzato da Oskar Braun nel 1891, quindi addirittura prima dell’edizione di 
Bollig. In Mosè si trova un estratto dal carme Sull’anima (I,1,8 vv. 79 s.)35.

III. Cenni sul valore storico-critico della versione siriaca

a) Considerazioni generali
Il forte letteralismo della versione di Teodosio e la sua relativa 

antichità (essa fu realizzata comunque prima che a Bisanzio si avviasse il 
metacharakterismos) ne fanno evidentemente un testimone di prim’ordine 
per gli stati più antichi del testo greco, tanto più che antichi sono anche i 
codici che la tramandano, tutti di primo millennio. La versione siriaca inoltre, 
pur non essendo metrica essa stessa, presenta per quasi tutte le poesie un dato 
estremamente prezioso ai fini della costituzione del testo greco: l’indicazione 
sticometrica finale, ossia il numero di versi originariamente contenuti nel 
componimento tradotto. 

Tuttavia, fino alla comparsa di un importante articolo di Carmelo 
Crimi nel 1997, le pubblicazioni di Guidi, Bollig, Gismondi e Lüdtke, tutte 
uscite nel giro di vent’anni, furono le sole a far progredire gli studi sulle 
versioni siriache dei carmi di Gregorio, e nessuna di esse ne considerava 
il valore storico-critico per la costituzione del testo greco. Crimi invece, 
di cui sintetizzo qui le osservazioni, appoggiandosi peraltro ad alcuni 
precedenti rilievi di Roberto Palla, tematizzò finalmente con ampiezza la 
questione.

Il primo studioso del Gregorio greco a segnalare l’importanza della 
versione siriaca delle poesie per stabilirne il testo originale fu Leo Sternbach36, 
che nel 1927, delineando la tradizione manoscritta del carme I,2,10, indicava 
l’esistenza della pubblicazione di Bollig37, senza tuttavia entrare in alcun 
dettaglio. Fu invece Roberto Palla che, nel 1985, utilizzò per primo la 
versione siriaca in sede di recensio dei manoscritti per la sua edizione dei 
carmi I,2,9a e I,2,9b. Questa versione, insieme al Commentario di Cosma 
di Gerusalemme, attestava che i due componimenti erano originariamente 

35 O. Braun, Moses bar Kepha und sein Buch von der Seele, Freiburg im Breisgau 1891, 
pp. 25 (lista delle citazioni) e 81 (citazione).

36 Su Sternbach, sulla sua morte nel Lager di Sachsenhausen nel 1940 e sull’edizione di 
tutto Gregorio pianificata dall’Accademia delle Scienze di Cracovia, mai realizzata in quanto 
interrotta dal secondo conflitto mondiale, cfr. M. Płezia, Storia di un’edizione incompiuta. 
L’edizione delle opere di Gregorio di Nazianzo progettata a Cracovia, Napoli 1992, in parti-
colare pp. 56 s.

37 Sternbach, p. 347 nota 3.



 LA TRADUZIONE SIRIACA 233

distinti38, oltre a collocarsi con chiarezza nel filone di tradizione che, a 
partire da Sternbach39, viene indicato con Y. Palla aveva in seguito dedicato 
uno studio ai rapporti stemmatici tra i manoscritti greci che trasmettono la 
cosiddetta Gedichtgruppe III dei carmi di Gregorio. Di questo gruppo la 
versione siriaca trasmette undici carmi, che si susseguono nello stesso ordine 
attestato da un solo manoscritto greco, Athous Vatopedinus 114, membranaceo 
del XII secolo. Questo manoscritto risulterebbe isolato nella tradizione greca 
per l’ordine dei carmi e per certe altre sue peculiarità, se non avessimo il 
riscontro della versione siriaca che dà un sostegno all’autorevolezza delle 
sue caratteristiche40. 

Anche Claudio Moreschini, seguendo l’esempio di Palla, ha utilizzato la 
versione siriaca nella sua indagine sulla tradizione manoscritta dei Carmina 
arcana (Gedichtgruppe VII) e di altre due Gedichtgruppen. In tutti e tre i 
casi, e anche quando l’apporto della traduzione sia limitato, essa mostra 
comunque di attestarsi sempre nel ramo Y e di allinearsi ad alcuni manoscritti 
particolarmente antichi e autorevoli (in particolare il Laurentianus pluteus 
7,10 dell’XI secolo) contro il resto della tradizione.

Il più importante balzo in avanti finora compiuto nella considerazione 
della versione siriaca per la costituzione del testo greco è stata l’edizione del 
carme giambico I,2,10 Sulla virtù apprestata e pubblicata da Carmelo Crimi 
nel 1995. In appendice a questo lavoro esemplare José Guirau pubblicava 
una versione latina della traduzione siriaca; manca ancora un’edizione del 
testo siriaco. Tuttavia il siriaco era ampiamente messo a frutto da Crimi, 
che dettagliava le sue riflessioni nell’introduzione al volume e nell’articolo 
sulla traduzione siriaca pubblicato due anni dopo. In particolare, la posizione 
stemmatica del siriaco si rivelava ancora essere nel ramo Y (tra l’altro, e 
soprattutto, per la mancanza dei primi 183 versi, errore che condivide con 
tutti gli altri manoscritti di questo ramo); «all’interno di questo» la versione 
«mostra significativi accordi in errore con l’Ambrosianus gr. 433 (Am) 
dell’XI secolo. La traduzione siriaca e Am sono gli unici testimoni che, in 
un paio di passi, forniscono lezioni superiori al resto della tradizione»41. Un 
caso rappresentativo è quello dei vv. 324 ss. di I,2,10, dove il textus receptus 
leggeva: 

38 Palla-Kertsch, p. 93.
39 Cfr., in particolare, p. 349.
40 Secondo Palla, Studi, p. 46, l’akolouthia dei carmi I,1,20-27 attestata dalla versione 

siriaca «ha molte probabilità di essere la più vicina a quella originaria». Cfr. anche Crimi, 
Tradizione, p. 87 nota 28.

41 Crimi, Tradizione, p. 89.
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    …Ou{tw pote; 
 stolh;n gunaikw`n... tou` sofou`, 
 … 
 dwroumevnou,… 

Si tratta qui di un aneddoto che narra come un tale Archelao offrisse 
una veste da donna a Platone e ad Aristippo di Cirene. Al v. 325 Am e il 
siriaco (d’ora in poi: Syr.) hanno stolh; (da interpretarsi senz’altro come 
stolh`/, che si trova in Cosma) e tou;~ sofouv~. Quest’ultima, argomenta 
giustamente Crimi, è certo lezione poziore. Non si vede perché, infatti, 
a essere definito «saggio» debba essere Archelao, quando i due saggi 
dell’episodio sono senz’altro Platone e Aristippo. Considerato il dativo 
stolh`/, si ricostruisce dunque facilmente una sequenza stolh`/ gunaikw`n 
tou;~ sofou;~ dwroumevnou, che dà un senso migliore e dev’essere considerata 
senz’altro originaria. Come osserva Crimi, in assenza di Syr. si sarebbe potuta 
considerare singularis la lezione di Am; ma grazie a Syr. la si può considerare 
con tutta ragionevolezza come decisamente potior. Un altro caso di lezione 
senz’altro poziore tradita unicamente da Syr. e Am si trova al v. 268, dove 
il textus receptus dava bivon t∆ ejleuvqerovn te kai; desmw`n a[nw; Syr. e Am, 
invece di a[nw, hanno a[neu, che dà un senso migliore42. Inoltre, dato che Am 
ha perso una consistente porzione del testo di I,2,10 a causa di una caduta di 
fogli, in base a quanto detto fin qui si può supporre che Syr. restituisca una 
facies testuale «in qualche modo simile»43 allo stadio della tradizione che 
anche Am rappresentava.

Crimi si sofferma infine su un caso di studio proveniente dal carme 
II,1,88 (Alla propria anima) – non mette conto ricordarlo qui per esteso –, 
in cui il siriaco reca una lezione chiaramente deterior, che però, in quanto 
tale, suscita nell’editore tutta una serie di acute ipotesi sulla tradizione greca 
presumibilmente alle spalle della lezione siriaca. Questo specifico caso serve 
a Crimi per ripetere una considerazione, che innerva tutto il suo articolo e 
merita di essere ricordata quale linea guida ideale della presente edizione 
del testo siriaco e di quelle venture, che seguiranno nei prossimi volumi. A 
prescindere dal fatto che la lezione trasmessa sia poziore o deteriore, e anche 
dal fatto che il traduttore (lo vedremo) sbagli talvolta clamorosamente a 
intendere il greco, la versione siriaca merita comunque uno studio accurato, 
perché un testo, in questo caso il testo dei carmi di Gregorio, è tutta la sua 
storia; esso non coincide, soprattutto per testi di tale antichità, con l’astratta 

42 Cfr. Crimi - Kertsch, p. 51.
43 Crimi, Tradizione, p. 90. Cfr. anche Crimi - Kertsch, pp. 51 s.
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autorialità di un irraggiungibile originale: «lo studio dei testi gregoriani» è 
«inscindibile da quello della loro fortuna nei secoli»44, poiché «la versione, 
accanto alle citazioni isolate, alle allusioni, alle crhvsei~, ai florilegi, alle 
parafrasi, ai commentari, ci aiuta a toccare con mano i percorsi molteplici 
dei testi e i loro ‘viaggi’»45. 

b) Valore del testo siriaco per la costituzione del testo dei carmi II,1,30
 e II,1,68

Per i due carmi editi in questo volume la versione siriaca è d’aiuto 
nel confermare due lezioni poziori già presenti nella tradizione greca, ma 
relegate in apparato dagli editori precedenti. Anche quando rechi lezioni 
deteriori, il testo siriaco introduce il suo lettore in interessanti meccanismi di 
produzione dell’errore, in particolare perché si tratta di errori interlinguistici: 
il traduttore produce egli stesso un errore nella lettura del greco, che tuttavia 
trova la sua espressione in lingua siriaca.

Alcuni esempi potranno illustrare la casistica cui ci si trova di fronte in 
questi due specifici testi. Per quanto riguarda le lezioni poziori, il caso più 
notevole è quello di II,1,68, vv. 69 s. Qui il testo stampato dagli editori dava: 

 to;n nou`n de; pukno;~ eij~ Qeou` koinwnivan 
     e[speudon, hJsuvcazon 

«accorto, spingevo la mente alla comunione con Dio, stavo in pace». 

Il siriaco non lascia invece alcun dubbio sul fatto di aver letto puknou`n 
al posto di puknov~, in quanto esibisce una costruzione con l’infinito (ܠܡܣܒܣ 
 ܠܗܘܢܝ ܕܝܢ ܠܡܣܒܣ ...ܚܦܝܛ ܗܘܝܬܼ :che ricalca certamente quella greca (...ܚܦܝܛ
 .46(«mi applicavo ad arricchire la mia mente… stando in quiete») ܟܕ ܫ�ܡܐ ܐܢܐ
La versione conferma dunque la bontà e antichità di questa lezione, attestata 
d’altronde dai codici CDGO, e dunque in entrambi i rami della tradizione. 

Anche per il carme II,1,30 la versione siriaca conserva almeno una 
lezione poziore rispetto al textus receptus. La lezione si trova al v. 39, dove 
gli editori avevano stampato e[ndoqen kakw`~ pephgovte~. Qui Syr. ha 
invece ܗܘܘ ܐܬܬܛܦܝܣܘ  ܕܒܝܫܐܝܬ  ܕܝܢ  ܠܓܘ   alla lettera: «interiormente) ܡܢ 
nutrivano una malvagia persuasione» – dunque «una malvagia disposizione 

44 Crimi, Tradizione, pp. 86 s.
45 Crimi, Tradizione, p. 86.
46 La traduzione siriaca presuppone un esemplare greco che leggesse hJsucavzwn in 

luogo di hJsuvcazon.
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d’animo»)47, recando sostegno alla lezione pepeikovtwn, che è di tutto il 
ramo Y della tradizione greca. 

In altri casi il testo siriaco trasmette lezioni deteriori, ma comunque 
attestate in un qualche punto della tradizione greca, e pertanto di sostegno 
alla collocazione di Syr. nel complesso della tradizione del testo dei due 
carmi. Per esempio, in II,1,68 vv. 47 s. il testo stabilito nel presente volume 
recita:

 Toi`~ me;n proshvgagevn me dh`mo~, poimevne~,
     kai; glw`ssan aijtou`n Pneu`ma

«Alle prime mi indussero la gente, i pastori e lo Spirito, che richiedeva l’uso 
della lingua». 

Il siriaco, con lieve variazione, legge invece ܼܟܢܘܫܝܐ ܕܖ̈ܥܘܬܐ («il consesso dei 
pastori»), facendo dunque riferimento a un dh`mo~ poimevnwn che è attestato 
in greco dal solo manoscritto L.

Un altro caso di lezione deteriore, e qui decisamente deteriore, attestata 
da Syr. e presente anche in manoscritti greci, è quello di II,1,68 vv. 55-60. 
Qui il testo corretto è il seguente: 

55  «H mh;n kaloiv te kajgaqoi; < tiv~ ajnterei`; < 
           kai; Pneuvmato~ gevmonte~ 
  ouj nu`n steno;n kairoi`~ te surriptouvmenon 
           e[qno~ kalw`~ blevpousin 
  uJyiqrovnou q∆ e{drasma law`n poimevno~ 
60          tou` provsqen ou[ti mei`zon. 

«Certo uomini onesti e probi – chi dirà il contrario? – e ricolmi di Spirito Santo, 
non vedono ora di buon occhio una moltitudine in angustie e preda degli eventi e 
la cattedra di un eccelso pastore di popoli per niente superiore alla precedente». 

La versione siriaca è invece del tutto incomprensibile, poiché segue lezioni, 
attestate in greco ma evidentemente da scartare, che non danno alcun senso: 

 ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܕܝܐܝܢ ܘܛܿܒܝܢ ܡܢܼܘ ܡܬܚܪܐ܇ ܘܕܡ�ܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ܇ ܗܿܘ ܕܗܫܐ ܡܿܢ ܐܠܝܨ܇
 ܘܥܡ ܙܒ̈ܢܐ ܐܟܚܕܐ ܡܫܬܕܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܢ ܠܡܐܝ�ܝܢ ܕܫܦܝܪ ܚܿܙܝܢ: ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܪܥܝܐ

ܪܡ ܡܘܬܒܐ ܕܥܡ̈ܡܡܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܕܡܢܗܼ ܡܢܐ ܐܝܬ ܕܝܬܝܪ ܪܒ

«Sono davvero probi e buoni, invece – chi obbietterebbe? –, e pieni di Spirito. 

47 Il verbo di Syr. è peraltro morfologicamente errato, in quanto deve essere ܐܬܛܦܝܣܘ 
o ܐܬܬܦܝܣܘ.
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Colui che ora è in distretta e viene sballottato alla mercé dei periodi è un Dio 
per coloro che ben vedono; e quel trono di un pastore di popoli dall’alto seggio, 
che esiste fin dall’origine; del quale cosa c’è di maggiore?».

Teodosio ha chiaramente letto qeo;~ invece di e[qno~ al v. 58, come d’altronde 
fanno tutti i manoscritti greci, dimostrando così che l’errore rimonta a 
una data molto alta (e[qno~ è in effetti ingegnosa congettura dell’editrice 
del presente volume). Questa lettura porta a supporre che all’inizio del 
v. 57 Teodosio non leggesse ouj ma o}~, oppure leggesse in effetti ouj ma lo 
interpretasse forzatamente come un o}~ per farlo concordare con il successivo 
qeo;~. La situazione peggiora ulteriormente al v. 60, dove si perde il filo della 
sintassi quando Syr. segue la lezione ou| tiv (in luogo di ou[ti) attestata in 
greco da VaO. 

Un caso molto interessante è quello di II,1,68 vv. 15-17. Il testo greco 
legge qui: 

15  Baru;~ ga;r aujtoi`~ kai; qravsou~ h[mhn gevmwn, 
       tevmnwn oJdou;~ ajtrivptou~, 
  ejqw`n patrwv/wn kai; novmwn diafqoreuv~ 

«Per essi ero infatti molesto e pieno d’arroganza, tracciavo vie impraticabili, 
profanavo consuetudini e leggi dei padri».

Il siriaco se ne distacca in due punti, in uno dei quali considerevolmente: 

 ܝܩܝܪܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܘܕܡ�ܡܐ ܡܢ ܡܪܚܘܬܐ܇ ܟܕ ܦܿܣܩ ܗܘܝܬ ܐܘܖ̈ܚܬܐ
ܘܫܒܝ̈�ܡܐ܇ ܡܚ̈ܒ�ܢܐ ܕܥ̈ܝܕܐܼ ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܐܒ̈ܗܝܐ

«Ero gravoso per loro, e pieno di audacia, poiché percorrevo vie e sentieri cor-
ruttori dei costumi e delle leggi patrie».

Oltre al poco rilevante plurale «corruttori», non attestato in greco e 
probabilmente derivato da un errore di lettura del traduttore (sebbene non 
sia difficile immaginare che l’errore – una lettura diafqorei`~ in luogo di 
diafqoreuv~ – potesse essersi prodotto anche in qualche manoscritto greco), 
più degna di nota è la lezione ܫܒܝ̈�ܡܐ («sentieri»), che si può immaginare 
derivata da un greco trivbou~ ed è probabilmente una lectio facilior 
influenzata da psalm. 127,1 (oJdou;~... trivbou~). A questa lezione di Syr. si 
avvicinano anche i manoscritti greci VaO, i cui copisti (o i loro antigrafi), 
che hanno scritto ajtrivbou~, potrebbero in effetti essere stati influenzati dalla 
medesima reminiscenza salmica. Quanto al traduttore siriaco si possono 
formulare tre ipotesi, tra le quali non è possibile decidere, anche se le prime 
due parrebbero più probabili: 
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1) potrebbe aver avuto di fronte un apografo greco contenente la stessa 
lezione di VaO e averlo decodificato come trivbou~; questa ipotesi pare 
la più probabile, dato il caso di concordanza in errore con VaO in II,1,68 
v. 60 discusso sopra; 

2) potrebbe invece aver letto, nel suo manoscritto greco, proprio trivbou~; 
3) potrebbe altrimenti aver letto la lectio difficilior ajtrivptou~, e averla 

corretta di sua iniziativa in base alla reminiscenza biblica. 
In altri casi Syr. presenta invece errori per i quali è difficile supporre 

un corrispettivo nella tradizione greca, ma sui quali è comunque saggio 
sospendere il giudizio: si veda, per esempio, II,1,30 vv. 49 s.

                                                 …Tiv ga;r xevnon tovde,
50  to;n o[nta toivwn prostatw`n toiau`q∆ aJmartavnein;

 «Che c’è di strano, se chi ha tali guide si rende colpevole di tali cose?».

Nei manoscritti greci il testo si presenta ovunque non problematico, mentre 
in siriaco il genitivo prostatw`n diventa ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ   di tali») ܕܩܢ̈ܘܡܡܐ 
sostanze») equivalente di uJpostavsewn in luogo di prostatw`n: una lezione 
improbabile, per quanto non del tutto impossibile nell’originale greco. La 
parte finale del verso, toiau`q∆ aJmartavnein, viene del tutto a mancare in 
traduzione.

Si può concludere questa rassegna con un ultimo caso esemplare della 
incertezza tra l’attribuzione degli errori di Syr. a Teodosio o al greco che 
leggeva. In II,1,30 vv. 81-83, il greco presenta:

Oi} to;n Qeovn mou to;n mevgan oujk ejndivkoi~ tomai`~
tevmnousin, oi[moi, th;n mivan pavntwn uJperbolh;n
a[nw tiqevnte~ kai; mevson kavtw te to; trivton.

«Quelle dottrine fanno a pezzi, con tagli non leciti, il mio grande Dio, ahimè, 
ponendo in alto l’unico essere che sovrasta ogni cosa, uno nel mezzo e in basso 
il terzo».

Il siriaco se ne distacca notevolmente, e suona: 

ܗܿܢܘܢ ܕܠܡܐܠܗܐ ܕܝ�ܝ ܪܒܐ ܠܘ ܒܐܝܩܖ̈ܐ ܟ̈ܐܢܐ ܦܣܿܩܝܢ. ܘܝ ܠܝ ܡܢ ܨܥܪܐ ܗܿܘ ܕܫܿܦܥ 
ܠܕܟ�ܢܫ܆ ܟܕ ܠܥܠ ܣܝܿܡܝܢ ܠܡܨܥܬܐ܆ ܘܠܬܚܬ ܗܿܝ ܕܬܠܬ

«[tavole] che tagliano il mio grande Dio senza i giusti onori. Ahimè, infamia 
che supera quella di chiunque, ponendo al di sopra il medio e sotto ciò che è 
terzo». 
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Ancora una volta non possiamo del tutto escludere, per quanto paleografi-
camente improbabile prima del metacharakterismos, che l’originale letto da 
Teodosio al v. 81 avesse timai`~; sembra in effetti strano che il traduttore, 
che si dimostra altrove all’altezza di concetti ben più complessi e di sintag-
mi ben più peregrini e ricercati, non abbia qui compreso il senso del greco 
tanto da doverlo reinterpretare. Strano sarebbe un puro e semplice errore 
anche al v. 82. La lezione «infamia che supera quella di chiunque» si adatta 
bene a un ipotetico greco, con accusativo esclamativo, ajtimivan, che derivi 
per itacismo dalla corretta lezione th;n mivan. L’itacismo, tuttavia, può essere 
attribuito anche a Teodosio stesso; si può cioè comprendere la lezione siriaca 
come un errore di greco espresso in siriaco, e dunque il caso deve ancora una 
volta rimanere irrisolto, senza che si possa decidere se ci troviamo di fronte 
alla testimonianza di un errore genuinamente appartenente alla tradizione 
greca o se, per così dire, l’errore sia greco solo per metà. Questa, come si è 
visto, è la situazione di gran lunga più ricorrente, mentre le lezioni davvero 
poziori sono risultate soltanto due, una per ogni carme. Un tale risultato, 
tuttavia, è già molto importante e anche i casi indecidibili, come si diceva, 
rappresentano la fotografia di un momento vitale della storia del testo dei 
carmi di Gregorio.

IV. I manoscritti

I manoscritti su cui si basa la presente edizione sono i seguenti:

V Vaticanus syriacus 105, membr., saec. IX, ff. 65r-67v (II,1,30); 67v-69r (II,1,68).

Assemani - Assemani, pp. 31-40 ; Bollig, pp. I-II; Lüdtke, p. 269; Evelyn-White, 
p. 443; Crimi - Kertsch, pp. 49-56, 419-433; Tuilier - Bady - Bernardi, pp. clxv s.; 
Crimi, Tradizione, pp. 83 s.; Sembiante, pp. 614-616.

Il codice consta di 109 fogli; 11 quinioni numerati, in modo assai raro, 
con le antiche cifre siriache e non con le lettere (tranne il primo, segnato 
all’ultimo suo foglio con ܐ; una mano posteriore ha poi aggiunto alcune 
lettere-numero all’inizio e/o alla fine di alcuni fascicoli sotto l’antica 
numerazione). Scrittura su colonna singola, serto con tratti di estrangelo. 
Contiene unicamente carmi giambici di Gregorio nella versione di Teodosio 
di Edessa, con abbondante annotazione marginale regolarmente racchiusa 
entro bordi. Il colofone (f. 109v) presenta un’importante nota di acquisizione 
di Mosè di Nisibi, abate di Dayr al-Suryan, il monastero dei Siri nel deserto 
di Sceti: si tratta di uno dei manoscritti acquisiti da Mosè nel suo viaggio in 
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Mesopotamia nell’anno 93248. La nota recita: 

 ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܝ�ܕܬ ܐܠܗܐ ܕܕܝܪܐ ܕܣܘܖ̈ܝܝܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܐܣܩܝܛܝ.
 ܕܐܬܬܝܬܝ ܠܗ̇ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܘܫܐ ܢܨܝܒܝܐ ܘܪܝܫܕܝܪܐ ܕܝ�ܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܕܐܡܝܪܐ. ܥܡ

.ܣܘܓܐܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܚܖ̈ܢܐ

«Questo libro è della dimora della Madre di Dio, del monastero dei Siri che si 
trova nel deserto di Sceti, in cui fu portato per mano di Mosè, nisibeno e abate 
del suddetto luogo, insieme a molti altri libri».

La descrizione, come sopra ricordato, si trova nel catalogo dei manoscritti 
siriaci della Vaticana di Giuseppe Simonio e Stefano Evodio Assemani49; 
il manoscritto era già menzionato nella Bibliotheca orientalis clementino-
vaticana, opera di Giuseppe Simonio, che afferma di averlo portato lui stesso 
a Roma dal monastero egiziano (auctor ex oriente advexit)50. 

L Londiniensis Bibliothecae Britannicae Add. 18821, membr., saecc. VIII-IX, f. 
11r (II,1,30, vv. 79-113).

Wright, pp. 775 s.; Gismondi, p. I; Furlani, pp. 131 s.; Tuilier - Bady - Bernardi, 
pp. clxvi-clxvii.

Del manoscritto restano 18 fogli. Dato lo stato di conservazione del codice, 
non è possibile ricostruirne la fascicolazione originaria, non essendo inoltre 
preservato alcun numero di fascicolo. Lacunoso all’inizio e alla fine e dopo 
i ff. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. Scrittura su due colonne, estrangelo. I carmi di 
Gregorio di Nazianzo coprono i ff. 4v-17r. Un’interessante annotazione in 
inchiostro rosso al f. 17r afferma che il manoscritto conteneva in origine ben 

48 Cfr. Evelyn-White, dove il nostro manoscritto è menzionato a p. 443; J. Leroy, Moïse 
de Nisibe, in: AA.VV., Symposium Syriacum, 1972: célébré dans les jours 26-31 octobre 
1972 à l’Institut Pontifical Oriental de Rome. Rapports et communications, Roma 1974 
(‘Orientalia Christiana Analecta’ 197), pp. 457-470; M.J. Blanchard, Moses of Nisibis (fl. 
906-943) and the Library of Deir Suriani, in: AA.VV., Studies in the Christian East in 
Memory of Mirrit Boutros Ghali. Edited by L.S.B. MacCoull, Washington, D.C., 1995 (‘Pub-
lications of the Society for Coptic Archaeology, North America’ 1), pp. 13-24; S.P. Brock, 
Without Mushê of Nisibis, Where Would We Be? Some Reflections on the Transmission of 
Syriac Literature, ‘Journal of Eastern Christian Studies’ 56, 2004, pp. 15-24; S.P. Brock, 
Abbot Mushe of Nisibis, Collector of Syriac Manuscripts, in: AA.VV., Gli studi orientalistici 
in Ambrosiana nella cornice del IV centenario (1609-2009). A cura di C. Baffioni, R.B. 
Finazzi, A. Passoni Dell’Acqua, E. Vergani, Milano 2012, pp. 15-32. 

49 Assemani - Assemani, pp. 31-40.
50 Cfr. Assemani I, pp. 606 e 612.
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219 poemi di Gregorio, insieme a 166 sue lettere51. I ff. 17r-18r contengono 
un frammento di un commento di Olimpiodoro alle Categorie di Aristotele52.

Ovviamente, con due manoscritti soltanto, e per solo uno dei due carmi, il 
II,1,30, non si costruisce uno stemma né si può condurre alcuna approfondita 
riflessione sulla tradizione del testo in siriaco; a peggiorare ulteriormente 
le cose c’è l’assenza di colofoni in entrambi i manoscritti. I due testimoni 
di II,1,30, tuttavia, non esibiscono alcun evidente errore congiuntivo, e si 
migliorano più volte reciprocamente, il che dimostra per lo meno che nessuno 
dei due è da ritenersi descriptus dell’altro.

V. Criteri della presente edizione

L’edizione critica si basa su una rilettura dei manoscritti V e L. Come si 
è detto, il primo contiene entrambi i carmi, il secondo presenta invece solo i 
vv. 79-113 di II,1,30: nella sezione comune ai due codici l’apparato critico è 
positivo. I componimenti sono proposti nell’ordine in cui si succedono in V, 
inverso a quello adottato, nel presente volume, per l’edizione e il commento 
delle due poesie. 

Nelle pagine con il testo siriaco sono indicati, di volta in volta, i fogli 
di V (riferimento non necessario per L, dove i trentacinque versi hanno 
collocazione identica); i numeri arabi e le lettere minuscole rimandano, 
nell’ordine, all’apparato critico ed alle glosse di V riportate in calce. Così 
all’interno della traduzione italiana della versione siriaca, con l’unica 
differenza che i numeri arabi rimandano, questa volta, ad osservazioni 
indotte dal confronto di Syr. con le lezioni dei testimoni greci. 

La punteggiatura del siriaco segue in tutto V.

51 «In questo libro sono contenuti 219 carmi di Gregorio il Teologo; inoltre del mede-
simo [vi sono] anche lettere, che sono 166 in numero. Gloria a Dio che è potente, amen». 

 ܐܣܬܝܟܘ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܡܡܐܡܖ̈ܐ ܕܡ̈ܘܫܚܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕܗܿܘܝܢ ܡܡܐܬܝܢ
 ܘܬܫܬܥܣܪ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܓܖ̈ܬܐ ܕܝ�ܗ ܟܕ ܕܝ�ܗ ܕܗ̈ܘܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡ̈ܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܫܘܒܚܐ

ܠܡܐܠܗܐ ܕܚ̇ܝܠ̣ ܐܡܝܢ
52 Edito e tradotto, con ampio studio, da Furlani, pp. 131-163. 
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 ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܢܦܫܗ. 
 

ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܿܢ ܕܣܓ̈ܝܐܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܗ̈ܘܝܢ ܠܒܢܝ ܐܢܫܐ ܒܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ. ܕܢܣܝܒܪ  
ܗܦܟ ܠܥܠܡܐ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܚ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ  ܕܝܢ ܙܕܩܿ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܝܬܐ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡ ܿ
ܕܗܘܘ ܠܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܟܣܢܝܬܐ܇ ܟܕ ܠܡܠܬܐ ܕܢܦܝܠܐ ܗܘܬ: ܠܫܢܐ ܕܝܠܝ ܡܣܝܥܢܐ  
ܝܬܐ ܗܘܝܬ܆ ܟܕ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܡܩܠܣ ܐܢܐ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢ ܘܖ̈ܚܡܐ ܇  ܡܿ 
ܐܟ̈ܣܢܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܝ ܣܓܝܕܬܐ ܗܝ. ܠܐ ܡܕܡ ܓܝܪ ܗܟܢܐ  ܘܠܐ ܡܬܘܡ  
ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܙܥܙܗ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܐܪܗܣܝܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܬܬܙܥܩ. ܗܿܘ  
ܕܝܿܕܥ ܐܢܐ  ܕܥܣܩܐ ܣܡܢܝ ܠܖ̈ܚܡܝ. ܘܛܝܒܘܬܐ ܠܟ ܣܓܝܐܬܐ  ܐܘ ܛܘܒܬܢܐ܇ ܚܠܦ  
ܢ ܡܿܢܐ ܢ ܚܫ ܒܪܢܫܐ ܕܝܬܝܪ ܫܒܝ ܚ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ   ܫܝܛܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ. ܡܢ ܗܕܐ ܕܝ 

ܟܚܬ ܗܪܟܐ ܟܕ ܠܐ ܡܣܟܐ ܐܢܐ  ܐܢܐ ܐܘܕܥ ܠܖ̈ܚܡܝ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܠܦܘܢ  ܕܐܫܿ 
ܐ. ܡܠܬܐ ܡܿܢ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ   ܕܦܫܝܩܐܝܬ ܢܣܝܒܪܘܢ ܕܖ̈ܘܗܝ ܕܚܣܡ 

ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܡܿܢ ܠܚܘܕ   [65v]ܕܛܒ ܫܦܝܪܐ  ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܕܐܠܗܐ ܗܘܬ. ܕܟܠ ܢܒܝܐ  
ܡܣܬܒܪ ܡܝܩܪܐ. ܠܝܕܘ̈ܥܘܗܝ ܕܝܢ܆ ܡܨܥܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ. ܐܢܐ  

ܝܪܐܝܬ ܚܫܿܬ ܗܫܐ  ܓܠܝܐܝܬ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܬܿܝܬ: ܟܕ ܫܒܿܩܬ ܠܐܪܥܐ  ܕܝܢ ܗܕܐ ܘܝܬ
ܐܟܣܢܝܬܐ: ܘܠܘܬ ܐܪܥܐ ܐܒܗܝܬܐ ܟܕ ܪܗܿܛ ܗܘܝܬ: ܠܥܡܐ ܚܠܝܐ ܟܕ  1ܕܐܪܥܐ 

ܚܿܙܝܬ܆ ܩܒܘܬܐ ܠܚܘܕܝܗܿ܇ ܕܡܢ ܛܘܦܢܐ ܕܥܠܡܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܐܿܒܕ ܗܘܐ  ܐܡܿܪܬ. 
 2ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܡܘܦܝܐ ܗܘܬ܆ ܒܩܝܣܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܓܢܒܗܿ 

ܡܫܡܫܢܐ ܕܟܠܗܿ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܚܿܘܝ܆ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ   3ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܗܿܘ ܪܒܐ܇ ܟܕ ܠܟܠܗܿ 
ܒܠܐ ܪܝܫܢܘܬܐ ܟܪܝܗ ܗܘܐ: ܘܒܕܡܘܬ ܐܠܿܦܐ ܡܕܡ ܕܒܥܘܡܩܐ ܡܢ ܩܘܒܪܢܝܛܐ  
ܫ̈ܬܐ ܕܛܒ ܪܘܖ̈ܒܢ ܨܿܒܐ ܗܿܘܝܬ   ܨܿܝܕܐ: ܡܫܬܓܫ ܗܘܐ ܒܡܚܫܘܠܐ܆ ܡܢ ܒܝ 
ܚܡ ܗܘܝܬ.   ܕܐܫܘܙܒ. ܢܪܓܡܢܝ ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܇ ܟܕ ܛܪܩܐܝܬ ܠܟܐ̈ܦܐ ܡܠܿ 

ܗܿܘ ܕܝܿܕܥ ܗܘܝܬ܇   aܗܘܝܬ ܕܐܫܘܙܒ ܡܢ ܥܘܡܩܐ ܒܐܝܕܐ ܕܡܠܚܐ܇ܨܿܒܐ 
 ܐ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܡܖ̈ܗܛ  ܟܕ ܛܒ ܚܕܬܐܝܬ ܘ ܆ ܗܘܐ   ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܡ̈ܫܒܐ ܩܐܿܡ 

 
* Notae: V = Vaticanus syriacus 105, membr., saec. IX, ff. 65r-67v; L = Londiniensis Bibliothecae 

Britannicae Add. 18821, membr., saecc. VIII-IX, f. 11r (vv. 79-113); Bollig, pp. 89-93; Gismondi pp. 46-
47. 

 
a  .ܥܠ ܕܨܿܒܐ ܗܿܘܝܬ ܕܐܥܒܕ  ܬܡܢ ܐܦܝܣܩܘ ܕܠܚܿܡ ܗܿܘ ܕܒܿܩܐ ܗܘܝܬ  

 
 sic V [ܠܐܪܥܐ ܕܐܪܥܐ 1
 sic V [ܓܢܒܗܿ  2
 sic V [ܠܟܠܗܿ  3



II,1,30

Del medesimo, su se stesso

Certo molte, molte cose accadono agli uomini in un lungo tempo, 
ma è necessario sopportare ciò che Dio arreca, mentre governa il 
mondo. Infatti, se altri narrino i patimenti che mi sono occorsi nella 
città straniera, quando la mia lingua portava il Verbo che stava ca-
dendo, io li lodo; e molti li narrano, anche amici, estranei1, della fede 
per me veneranda. Nulla, infatti, ha mai scosso tutta la terra come 
la libertà di parola (Syr. parrhesia) quando venga proclamato Dio. 
Questo, lo so, mi ha reso gravoso ai miei amici, e a te, o Beato, sono 
molto grato per la bella ignominia: che cosa di più glorioso di essa 
potrebbe patire un uomo? Ciò che qui ho scoperto al di là delle aspet-
tative, lo spiegherò ai miei amici, affinché apprendano a sopportare 
facilmente le contese dell’invidia. Era parola di Dio fin dall’antichi-
tà, ed era bellissima in quanto era di Dio, che ogni profeta [65v] fosse 
ritenuto degno di onore solo dagli stranieri, e invece fosse per lo più 
disprezzato da coloro che lo conoscono. Io ho sofferto questo ades-
so, evidentemente, e [anche] di più, perché sono arrivato dopo aver 
lasciato una terra straniera, ed essere corso alla terra paterna, avendo 
visto il dolce popolo. Soltanto l’arca, che disse dal diluvio del mondo 
che periva malamente…2; il mio magnanimo padre invece sosten-
ne questo (sc. il popolo) con il legno, per così dire, mentre la retta 
dottrina era estinta, mostrandosi tutto intero ministro di tutta intera 
la Trinità. Questo stesso [popolo], poiché era debilitato senza capo, 
e come una barca che in alto mare, priva di pilota, fosse sballottata 
dalla tempesta, io volevo salvarlo da mali grandissimi (ognuno mi 
scagli pietre, come un tempo, quando mi adattavo egregiamente alle 
sassate), volevo salvarlo dall’abisso con la mano di un pilotaa che 
sapevo più resistente ai venti, sebbene avesse ricevuto solo di recente 
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a Sul fatto che volevo stabilire lì un vescovo adatto, che avessi provato.
1 Sic. In greco: «estranei e amici».
2 Il testo siriaco pare qui irrimediabilmente corrotto.
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ܩܒܠ ܗܘܐ. ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܡܿܢ ܗܠܝܢ. ܚܣܡܐ ܕܝܢ: ܣܩܘܒܠܝ ܗܘܐ ܠܛܒ̈ܬܐ܇ ܗܿܘ  
ܡܿܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܛܐ    [66r]ܕܣܩܘܒܠܐܝܬ ܢܫܿܡ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܐܬܦܣ̈ܩܝܢ ܠܘܩܕܡ 

ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܖ̈ܝܢܝܬܐ ܕܟܘܖ̈ܣܘܬܐ: ܖ̈ܝܫܝ ܡ̈ܘܬܒܐ ܕܥܡܐ: ܩܫܝ̈ܫܐ: ܣܝܒܘܬܐ 
ܪܟܢܐ  ܙܝܘ ܠܢ. ܡܢܘ  ܗܠܝܢ ܣܟܝ. ܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܓܝܪ ܟܕ ܒܫ ܚܟܢܝܟܬܐ܆ ܠܘ ܛܒ̈ܐ ܐܬ

ܙܥܘܪܐ ܕܬܚܡܨܬܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ: ܬܖ̈ܝܢܝ ܦܓܖ̈ܐ ܘܬܖ̈ܝܢܝ ܓܘ̈ܢܐ: ܐܝܟ ܙܢܐ  
ܗܘܘ.   1ܡܢ ܠܓܘ ܕܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܐܬܬܛܦܝܣܘ   aܕܟܘ̈ܬܝܢܝܬܐ ܡܕܡ܆ ܡܢ ܠܒܪ ܡܿܢ. ܚܠܦܝܢ.

ܝ ܗܿܝ ܕܢܨܒܘܢ ܕܢܬܛܫܘܢ ܡܢܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫ̈ܛܝܐ.   ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܗ 
ܫܐ ܡܢ ܨܥܪܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܛܫܝܐܝܬ ܒܥܠܕ ܒ̈ܒܐ  ܥܒܕܘܬܐ ܓܝܪ ܓܠܝܬܐ  ܒܝ 

ܫܐ ܢܣܬܒܪܘܢ ܫܦܝܖ̈ܝ ܕܚܠܬܐ. ܐܘ  ܘ ܕܒܝ ̈ ܐܠܐ ܣܓܝ ܓ̈ܠܝܐ܇ ܟܕ ܡܬܚܡܨܝܢ ܐܢܗ 
ܦܠܚ̈ܝ ܠܒܣܪܐ܇ ܘܕܓܠܝܐܝܬ ܡܒܣܪܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ܇ ܕܦܠܚܝܢ ܠܒܥܠ ܦܓܘܿܪ ܗܿܘ  
ܕܠܝܬܘܗܝ ܡܪܐ. ܐܿܝܟܘ ܡܿܢ ܦܬܘܪܐ ܪܐܙܢܝܐ. ܛܒܐܝܬ ܢܕܘܢ. ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܠܚܡܐ.  

ܐܘ  ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܐܝ̈ܕܝܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܖ̈ܝܫܝܟܘܢ ܢܓܕܝܢ ܠܪܘܚܐ. ܛܫܘ ܐܦ ܠܛܝܒܘܬܐ 
ܫܐ. ܠܥܡܐ ܕܝܢ  ܫܒܿܩ ܐܢܐ ܡܢ ܥܕܠܝܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܟܣܢܝܐ ܗܕܐ ܠܗܿܘ   ܒܝ ̈
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܩܢ̈ܘܡܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܠܡܚܣܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܖ̈ܝܫܢܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܝܬ܇  
ܢܗܘܘܢ ܛܿܒ̈ܐ. ܒܪܡ ܐܘ ܒܢ̈ܝ܆ ܠܘ ܗܠܝܢ ܐܠܦܬܟܘܢ ܐܢܐ ܡܬܘܡ܇ ܐܦܢ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ  

ܬ܇ ܕܬܒܣܪܘܢ ܥܠ ܢܡ̈ܘܣܐ ܘܡ̈ܠܐ ܕܡܠܦܢܐ. ܗܟܢ ܡܨ]...[ܥܪ ܐ ܩܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܙܝܥ 
ܗܘܝܬ ܠܡܚܡܣܢܘ ܟܕ ܚܿܐܫ ܗܘܝܬ܆ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ. ܗܿܝ ܓܝܪ  

ܠܠܒܐ   [66v] ܕܣ̈ܓܝܐܬܐ ܢܚܫ܆ ܡܠܦܢܐ ܗܝ ܕܗܿܝ ܕܢܣܝܒܪ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܒܬ 
ܕܝܠܝ. ܐܛܥܝܘܢܝ ܡܿܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܕܟܕ ܒܡܠܬܐ ܡܿܢ ܐܝܬܝܗܘܢ  
ܘ  ܗܘܘ ܒܖ̈ܚܡܿܐ ܘܕܓܒܝܬܐ ܕܝܠܝ: ܗܿܝ ܪܚܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܨܛܠܝܢܝܬܐ ܐܢ ܗ 

ܐܚܪܬܐ ܡܕܡ܆ ܒܥܒܿܕܐ ܕܝܢ ܕܠܐܝܟܐ ܡܨܛܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܗܕܐ  ܠܘ ܕܝܠܝ ܗܝ ܠܡܐܡܪ. ܕ
ܢ ܐܬܛܥܝܬ. ܐܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܬܡܠܠܐ ܒܝ. ܐܘ ܒܝ̈ܡܛܐ: ܐܘ ܖ̈ܓܘܡܝܐ:   ܒܪܡ ܕܝ 

 ܐܒܕܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝܐܘ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܥܢܘܝܘܬܐ ܥܠܝܡܝܬܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܫܡܠܝܬ܆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
a  ܡܢ ܠܒܪ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܝܢ ܐܢܘܢ. ܡܢ ܠܓܘ ܕܝܢ ܟܕ ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܘܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܬܖ̈ܝܢܝ ܓܘ̈ܢܐ ܘܬܖ̈ܝܢܝ 

 ܦܓܖ̈ܐ.  
 
 ܐܬܬܦܝܣܘ  vel pro ܐܬܛܦܝܣܘ  sic haud recte V: certe pro [ܐܬܬܛܦܝܣܘ 1
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il controllo delle ricchezze1. Volevo questo, ma l’invidia si opponeva 
alle buone [intenzioni], lei che soffiava in senso contrario a ciò che 
era stato ben decretato. Per prima cosa [66r] coloro che hanno avuto 
assegnate le seconde cariche (lett. troni), che presiedono al popolo, i 
presbiteri, la veneranda anzianità, non sembravano benevoli nei no-
stri confronti. Chi se lo sarebbe aspettato? Alcuni in effetti, essendo 
trattenuti da un piccolo residuo di pudore, doppi nel corpo e doppi 
nel colore come delle vesti, esteriormente ci erano favorevolia, ma 
interiormente nutrivano una malvagia disposizione d’animo: a loro 
vanno rese anche grazie per il voler nascondersi da noi come da stol-
ti2 – perché una servitù3 apparente è peggiore dell’ignominia. Altri 
invece non sono nemmeno nemici nascostamente, ma molto aperta-
mente, arrossendo se, malvagi, dovessero sembrare pii. O adoratori 
della carne, e apertamente spregiatori di Dio, che adorano Belfagor, 
lui, che non è Signore! Dov’è la mensa mistica? [Essa stessa] lo giu-
dichi rettamente. Dove il pane, dove le mani che attraggono lo spiri-
to sulle vostre teste? Profanate anche la grazia, o malvagi! Il popolo 
invece lo assolvo dal rimprovero. Cosa c’è di strano, in effetti, per 
chi è di tali sostanze4? Difficilmente i capi, infatti, anche se fossero 
saggi, sarebbero onesti. Tuttavia, o figli, queste cose non ve le ho mai 
insegnate (anche se per breve tempo ho manovrato redini straniere): 
disprezzare le leggi e le parole del maestro. Così potevo perseverare, 
pur soffrendo, quando avevo ancora la forza. Il molto patire è mae-
stro di sopportazione; ma ciò che ha maggiormente roso [66v] il mio 
cuore, [è che] mi hanno ingannato saggi vescovi di popoli, che, se a 
parole erano favorevoli anche alla mia elezione, gradita e sicura se 
mai altra, dove inclinassero di fatto, questo non è compito mio dirlo. 
Eppure sono stato ingannato, o Trinità da me predicata, o pulpiti, o 
lapidazioni, o cose5 che fin dall’ascesi giovanile ho portato a questo 
fine! È perita la fede in Dio, è perita di tra gli uomini. Dove si migre-
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a Esteriormente, poiché ci sono favorevoli; interiormente, perché si comportano male; ragion per 
cui ha detto «duplici nel colore e duplici nel corpo».

1 Sic, per un eccesso di letteralismo nella resa di crhmavtwn.
2 Sic. Il traduttore ha probabilmente frainteso il greco, attribuendo l’aggettivo ‘stolti’ a ‘noi’ e non a 

‘loro’.
3 Come attestato in diverse varianti del testo greco.
4 Sic. ‘Sostanze’ (uJpostavsewn, non attestato nella tradizione) sta qui per il corretto prostatw`n.
5 Manca ogni riferimento ai ‘pesi’ di cui si legge nel greco, con ogni probabilità a causa della 

caduta di alcune parole (ad essi doveva riferirsi l’antecedente del relativo ܢܘܢ̇ܗ che ancora si legge in 
siriaco).
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ܝܐ ܐܢܫ܆ ܘܒܩܘܪܒܐ  ܕܐܝܠܝܢ ܢܗܘܐ. ܐܢ   ܕܒܐܠܗܐ  ܐܿܒܕܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܐܝܟܐ ܢܫܿ 
 bܙܒ̈ܢܝܢ ܐܫܬܿܥܝܬ܆  aܗܠܝܢ ܫܖ̈ܓܐ ܘܢܘܗܪܐ܆ ܐܬܒܩܐ ܐܢܬ ܒܚܫܟܐ. ܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ

ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܝ ܗܿܝ ܕܐܣܬܟܠ. ܐܠܐ ܟܕ   ܘܟܕ ܚܿܫܬ  ܝܿܕܥܢܐ. ܐܢܗ 
ܘ ܕܟܐܢܐ    ܣܒܿܠܬ  ܚܿܡܣܢܬ. ܟܕ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܐ܇ ܐܢܗ 
ܠܡܐܡܪ. ܡܢ ܘ ܠܗܕܐ ܝܿܕܥ ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܠܚܘܕܝ ܡܣܬܒܪ ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܫܡܿܥ  
ܐܦܠܐ ܚܿܙܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܟܠܢܫ ܝܕܝ̈ܥܢ ܘܓܠܝ̈ܬܐ ܣܝ̈ܡܢ ܠܥܠܡܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܓܘܢܐ  
ܠ ܕܘܝܐܝܬ. ܐܢ ܗܠܝܢ ܫܦܝܖܢ̈ ܠܡܠܬܐ܆ ܐܘ   ܕܦܓܪܐ ܩܕܡܝܐ ܢܟܬܪ ܕܐܫܬܪܝ ܘܢܦ 

ܫܘܪܐ ܟܕ  ܐܠܦܘ. ܠܝ ܕܝܢ  ܠܐ ܫܦܖܢ̈. ܘܣܓܝ ܡܣܬܒܖܢ̈ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕ  ܚܟܝ̈ܡܐ  
ܕ. ܕܕܝܠܗܝܢ  1ܪܘܥܐ ܙܐܣܬܬܪ ܐܘ ܪܕܝܐ܆  ܫܬܐ ܚܿܠ  ܟܠܗ ܕܡ̈ܠܐ ܐܟܣ̈ܢܝܬܐ ܘܒܝ̈ 

ܕܒܝܫܐܝܬ ܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐܠܗܐ ܕܝܠܝ ܪܒܐ ܠܘ   2ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܘ̈ܚܐ ܚ̈ܕܬܬܐ 
ܣܝܿܡܝܢ   4ܠܕܟܠܢܫ܆ ܟܕ ܠܥܠ 3ܗܿܘ ܕܫܿܦܥ  cܒܐܝܩܖ̈ܐ ܟ̈ܐܢܐ ܦܣܿܩܝܢ. ܘܝ ܠܝ ܡܢ ܨܥܪܐ 

 [67r]ܝܠܝ܆ ܗܿܝ ܕܬܠܬ. ܦܣܩܝܢ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܠܐܠܗܐ ܕ 5ܠܡܨܥܬܐ܆ ܘܠܬܚܬ 
ܘܠܒܪܢܫܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܣܝܡܝܢ ܠܗ܇ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܕܡ ܕܠܐ ܗܘܢܐ  

ܠ܇ ܐܘ ܟܕ ܟܘܙܝܢ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܒܚܫܐ ܐܬܦܪܩ. ܕܝܠܝ  ܙܕܩܿ ܓܝܪ ܕܡܫܟܐ ܡܿܢ 6ܢܦ 
ܠܚܘܕ ܢܫܬܘܐ ܠܦܘܪܩܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ  ܫܝ̈ܛܬܐ ܢܗ̈ܘܝܢ܇ ܟܕ ܠܐܠܗܐ  

ܐܝܟܐ ܘܝܗܘܕܝܘܬܐ ܡܕܡ  ܡ̈ܫܬܒܩܢ. ܕܡܢܗܝܢ ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܡܢ 
ܝܚ̈ܛܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܚܢܦܝܬܐ.   7ܫ̈ܢܝܢ܇ dܬܪܝܢܝܬܐ܇ ܘܨܒܖ̈ܐ ܡܕܡ ܕܐܿܠܦ

ܕܐܒ̈ܐ ܡܪܝܖ̈ܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ:   8ܗܿܢܘܢ ܕܟܕ ܥܠ ܡܪܥܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܢܦܠܘ: ܒܕܡܘܬܐ 
ܕܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܪܥܝܐ܆ ܓܿܢܒܝܢ. ܚܿܛܦܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܟܐܒܐ ܕܢܦܫܐ ܕܝܠܝ. ܗܿܘ  ܒܗܿܝ ܕܨܿ 

ܬܬܥܝܩ ܐܢܐ܇ ܟܕ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܒܪܡ  ܡ  9ܐܚܪܬܐ ܢܣܒܬ܆  eܕܐܦܢ ܚܘܛܪܐ ܕܡܪܥܝܬܐ 
ܫܪܝܐ ܕܥܡ̈ܠܐ ܐܒ̈ܗܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܫ ܡܡܫܚܐܝܬ ܗܕܐ ܢܚܫ  
ܘ ܕܡܣܬܟܠ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܠܘܛܐ ܡܕܡ ܐܘ ܟܐܦܐ ܠܚܘܕ ܪܒܝܢܝ. ܕܓܠܐ ܡܿܢ  ܐܢܗ 
ܫܐ. ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܐܘ ܪܚܡܿܐ ܡܟܬܪ ܐܢܬ ܒܪ ܚܐܖ̈ܐ ܡܢ   ܐܗܘܐ  ܘܒܝ 

ܪܐܝܬ ܘܡܫܪܪܐܝܬ  ܟܘܪܗܢܐ܇ ܗܿܘ ܕܗܫܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܕܝܠܝ܇ ܐܦܢ ܙܗܝ
ܥ. ܢܘܪܐ   10ܫܒܒܬܐ܆ ܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܗܝ ܠܒܝܬܐ ܕܩܪܝܒ. ܐܪܙܐ   ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܕܩܒܝ 

 
 
a  ܘܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ 
b  ܐܬܓܚܟ ܒܝ 
c  ܪ ܬܡܢ ܕܥܡܗ ܥܠܘ ܕܘܓܡ̈ܐܛܐ ܕܐܪܝܘܣ  ܘܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘ  ܐܢܫ ܗܪܛܝܩܐ ܥܒ 
d  .ܪ ܕܐܠܦ ܫ̈ܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܫܬܢܩܝܢܢ  ܐܠܦܿ ܫ̈ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܦܠܛܘܢ. ܥܠ ܕܐܡ 
e  ܗܕܣܐ ܣܝܡܐ 
 
 V ܪܘܥܐ [L ܙܪܘܥܐ 1
 L ܚ̈ܕܬܐ [V ܚ̈ܕܬܬܐ 2
 L ܗܿܝ ܕܫܿܦܥܐ [V ܗܿܘ ܕܫܿܦܥ  3
 L ܕܠܥܠ [V ܠܥܠ 4
 L ܕܠܥܠ ܣܝܿܡܝܢ ܘܡܨܥܬܐ ܘܕܠܬܚܬ [V ܠܥܠ ܣܝܿܡܝܢ ܠܡܨܥܬܐ܆ ܘܠܬܚܬ  5
 V ܐܬܦܪܩܘ [L ܐܬܦܪܩ 6
 L ܕܫ̈ܢܝܐ  [V ܕܐܿܠܦ ܫ̈ܢܝܢ 7
 V ܒܕܡܘܬ [L ܒܕܡܘܬܐ 8
 V ܝܗܿܒܬ [L ܢܣܒܬ 9
 L] om. V ܐܪܙܐ 10
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rà? A chi ci si avvicinerà? Se questi sono i lumi e le luci, considera 
le tenebre! Questo fatto, di essere stato due voltea ingannatob, lo so 
pur avendo sofferto, se è vero che da Dio ho il comprendere. Tutta-
via, sopportando, perseverai, imitando – se è giusto dire così – la 
benignità di Dio: chi sa questo se non Dio? Infatti sembravo io il 
solo a non udire né vedere quelle cose che erano note ed evidenti a 
tutti, esposte al mondo, come se rimanesse il colore precedente di 
un corpo che [intanto però] si è disfatto ed è malamente decaduto. 
Se tali cose sono gradite al Verbo, insegnate[me]lo, o sapienti. Ma 
a me non sono gradite, anzi mi sembrano pessime. Come [per] un 
muro sbrecciato o [come] un corso d’acqua, ogni seminatore di pa-
role estranee e maligne fece irruzione: a loro appartengono le nuo-
ve tavole che sono state scritte malevolmente, che tagliano il mio 
grande Dio senza i giusti onori. Ahimè, infamiac che supera quella 
di chiunque, ponendo al di sopra il medio e sotto ciò che è terzo! 
Tagliano infatti, come il mio Dio, [67r] anche il grande uomo di Dio, 
supponendolo senza intelletto, così come se senza intelletto fosse 
caduto Adamo, o temendo che io venga del tutto salvato per mezzo 
della Passione. È necessario, infatti, che solo la mia pelle sia degna 
di salvezza, mentre le altre [parti di me] sono deprecabili, se Dio 
le tralascia. Tra le [eresie] c’è anche questa (non so donde venga), 
una sorta di secondo giudaismo, e delle sciocchezze circa i milled 
anni, aborti dell’errore ed ebbrezza1 pagana, che, piombati sul buon 
gregge poiché era sprovvisto di pastore, al modo di lupi feroci senza 
pietà lo depredano, lacerano, con grande afflizione della mia animae. 
Anche se ho ricevuto il bastone [per guidare] un altro gregge, tut-
tavia sono addolorato a vedere la distruzione delle fatiche paterne. 
Come non potrei? E come si può sopportarlo con misura, quando lo 
si capisca? Non mi nutrirono soltanto una quercia o una pietra! Sarò 
mendace e malvagio…2 So che neanche tu, o amico, rimani immune 
dal morbo, [tu] che ora ti insuperbisci nelle mie disgrazie; anche se 
credi di essere stabile, al sicuro e saldo, il fuoco vicino è infido per 
la casa confinante. Il cedro è scosso e il pino in quale modo può 
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a Anche a Costantinopoli.
b Fui deriso.
c Vi migrò un eretico, col quale entrarono gli insegnamenti di Ario e di Apollinare.
d Mille anni: quelli che si trovano in Platone, poiché disse che noi siamo puniti soltanto per mille 

anni.
e Attenzione: citazione.
1 Ebbrezza: solo in L.
2 Si è perso qui il secondo membro di questa proposizione.
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ܘ ܕܠܐ   1ܡܬܢܦܨ ܘܦܢܛܘܣ ܙܗܝܪܐ  ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܟܠܝ ܠܬܟܬܘܫܐ܇ ܐܢܗ 
ܒܙܒܢ܇ ܐܡܬܝ  [67v]ܡܬܥܗܕ ܐܢܫ ܠܡ̈ܠܐ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ  2ܪܐܓ ܐܢܬ ܕܡܢ ܩܘܪܒܐ. 

ܕܠܐ ܡܕܡ ܗܿܘܐ ܝܬܝܪܐ܇ ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܢܬܢܟܬ ܣܪܝܩܐܝܬ. ܒܪܡ ܗܫܐ ܡܛܪܛܥ ܚܕܖ̈ܝ   
ܝܬܐ ܐܢܬ. ܒܚܿܪ   ܫ ܡ ܿ ܡܚܫܘܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܕܝܠܝ܇ ܡܢܐ ܕܝܬܝܪ ܒܝ 
ܝ. ܩܠܝܠ   ܢ ܚܘܝܚܐܝܬ ܡܩܒܠ ܐܢܐ. ܒܪܡ  ܡܪܚܡܢܐ ܗܘ  ܢ ܡܢܐ ܝܬܝܪܐ. ܟܠܗܝ  ܐܢܬ ܕܝ 

ܪܝܢ ܠܥܣܩܘܬܐ ܕܥܠܡܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܬ ܡܢ  ܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ. ܒܣܝ̈ܡܢ ܠܝ   ܡܕܡ܆ ܘܥܒ 
ܠܘ ܓܝܪ ܥܦܝܦܘܬܐ ܬܡܢ. ܦܫܝܛܘܬܐ ܓܝܪ ܠܚܘܕܝܗܿ:  3ܐܦܢ ܢܗ̈ܘܝܢ ܕܣܓܝ ܒܝ̈ܫܢ.

 4ܫܠܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ: ܪܟܓ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 add. mg. V  ܙܗܝܪܐ 1
 L ܩܘܪܒܢܐ [V ܩܘܪܒܐ 2
 L ܒܝ̈ܫܝܢ [V ܒܝ̈ܫܢ 3
 L ܐܢܐܩܖ̈ܐܘܢܛܐܣ ܡܐ̈ܬܝܢ ܘܥܣܖ̈ܝܢ ܘܬ̈ܠܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ [V ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ: ܪܟܓ: 4
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ܘ ܕܠܐ   1ܡܬܢܦܨ ܘܦܢܛܘܣ ܙܗܝܪܐ  ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܟܠܝ ܠܬܟܬܘܫܐ܇ ܐܢܗ 
ܒܙܒܢ܇ ܐܡܬܝ  [67v]ܡܬܥܗܕ ܐܢܫ ܠܡ̈ܠܐ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ  2ܪܐܓ ܐܢܬ ܕܡܢ ܩܘܪܒܐ. 

ܕܠܐ ܡܕܡ ܗܿܘܐ ܝܬܝܪܐ܇ ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܢܬܢܟܬ ܣܪܝܩܐܝܬ. ܒܪܡ ܗܫܐ ܡܛܪܛܥ ܚܕܖ̈ܝ   
ܝܬܐ ܐܢܬ. ܒܚܿܪ   ܫ ܡ ܿ ܡܚܫܘܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܕܝܠܝ܇ ܡܢܐ ܕܝܬܝܪ ܒܝ 
ܝ. ܩܠܝܠ   ܢ ܚܘܝܚܐܝܬ ܡܩܒܠ ܐܢܐ. ܒܪܡ  ܡܪܚܡܢܐ ܗܘ  ܢ ܡܢܐ ܝܬܝܪܐ. ܟܠܗܝ  ܐܢܬ ܕܝ 

ܪܝܢ ܠܥܣܩܘܬܐ ܕܥܠܡܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܬ ܡܢ  ܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ. ܒܣܝ̈ܡܢ ܠܝ   ܡܕܡ܆ ܘܥܒ 
ܠܘ ܓܝܪ ܥܦܝܦܘܬܐ ܬܡܢ. ܦܫܝܛܘܬܐ ܓܝܪ ܠܚܘܕܝܗܿ:  3ܐܦܢ ܢܗ̈ܘܝܢ ܕܣܓܝ ܒܝ̈ܫܢ.

 4ܫܠܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ: ܪܟܓ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 add. mg. V  ܙܗܝܪܐ 1
 L ܩܘܪܒܢܐ [V ܩܘܪܒܐ 2
 L ܒܝ̈ܫܝܢ [V ܒܝ̈ܫܢ 3
 L ܐܢܐܩܖ̈ܐܘܢܛܐܣ ܡܐ̈ܬܝܢ ܘܥܣܖ̈ܝܢ ܘܬ̈ܠܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ [V ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ: ܪܟܓ: 4
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essere sicuro? Tieni il combattimento lontano, se non desideri [aver-
lo] vicino. Qualcuno si ricorderà di queste mie parole, [67v] un gior-
no, quando non vi sarà più nulla [da fare] se non mordere invano. 
Tuttavia adesso infuria intorno a me una tempesta abbondante di 
mali. O mio Cristo, quale male più grande arrecherai? A quale altra 
prova più grande mi sottoporrai? Accetto tutto di buon grado; tut-
tavia, sii clemente. Un poco [ancora] e supereremo la difficoltà del 
mondo: che sono mai dei [fastidi] del genere? Mi sono grati, anche se 
sono grandi mali, perché lì non [vi sarà] doppiezza, solo semplicità. 
È finito [questo carme] in cui vi sono 223 versi1.
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110

1 L: Anacreontea. Duecentoventitré versi. Su se stesso.
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 ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܢܦܫܗ:  
ܕܠܝ ܡܣܬܒܪܐ܆ ܠܘ ܟܐ̈ܢܬܐ ܐܡܿܪܝܢ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ  ܐܡܿܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܢܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܝܢ  

ܟܐܢܐ ܕܢܒܣܪ ܥܠ ܖ̈ܚܡܐ܇ ܕܠܐ ܐܿܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܕܒܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܠܗܝܢ ܣܝ̈ܡܢ  
ܘܓܠܝܐܝܬ ܝܕܝ̈ܥܢ܇ ܒܗܿܝ ܕܚܪܝܦܐܝܬ ܕܐܿܩ. ܐܠܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܟܝܠ  ܟܕ ܡܢ ܚܣܡܐ 
ܡܙܕܟܝܢ. ܚܣܡܐ  ܗܿܘ ܕܡܢ ܚ̈ܫܐ ܟܐܝܢ. ܡܕܝܒ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܠܗ  ܐܝܟ ܡܐ  

ܢܘܢ ܐܪܡܝܘܢܝܕܫܿܘܝܢ. ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܡܿ  ܫ ܓܕܐ܇   aܪܝܢ. ܐܡܿܪܝܢ ܓܝܪ ܕܗ  ܠܝ ܠܒܝ 
ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܐܦ ܓܝܪ  ܗܕܐ ܡܣܒܪܝܢ. ܐܘ ܡܢ ܡܫܩܠܘܬܐ. 
ܦܘ ܫܦܝܪ ܟܝܬ. ܝܩܝܪܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܘܕܡܠܐ ܡܢ ܡܪܚܘܬܐ܇ ܟܕ  ܣܚ 
ܘ   ܦܿܣܩ ܗܘܝܬ ܐܘܖ̈ܚܬܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ܇ ܡܚ̈ܒܠܢܐ ܕܥ̈ܝܕܐ  ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܐܒ̈ܗܝܐ܇ ܐܢܗ 

ܬܿ   [68r]ܕܥܘܬܪܐ܇ ܕܡܫܩܠܘܬܐ܇ ܕܢܡܘܣܐ ܐܢ̈ܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܇  ܕܦܘ̈ܢܩܐ܇ ܕܪܚܡ 
ܪܝܫܢܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܚܝ̈ܕܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܘ̈ܝܐ ܒܡܚܫܒܬܐ܆  
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܡܐܢܝܢ ܕܢܐܡܪܘܢ܇ ܗܿܢܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܣܿܢܝܢ ܡܬܐܡܖܢ̈ ܗ̈ܘܝ 
ܠܚܿܡ ܗܘܐ ܕܢܬܚ̈ܦܝܢ. ܗܟܢܐ ܡܕܡ ܣܢܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܝܫܘܬܐ܆ ܘܕܡܣܓܦܐ  

ܡܢ ܡܨܥܬܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܠܘܬܢ ܗܠܝܢ. ܘܠܐ  ܠܡܚܫܒܬܐ. ܗܠܝܢ ܡܿܢ ܡ̈ܠܐ  ܢܬܚ̈ܒܠܢ
ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ  ܘܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܝܡܝܢܐܝܬ ܐܡܿܪܝܢ. ܢܕܘܒܘܢ  ܐܝܟ ܕܨܿܒܝܢ. ܡܢ ܠܫܢܐ 
ܓܝܪ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܕܝܬܝܪ ܕܠܝܠ ܠܗܘܦܟܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܘܚܠܦܝܢ. ܕܐܝܠܝܢ 
ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܡܿܪܝܢ܆ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܝܢ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܚܿܣܡܐܝܬ ܐܡܿܪܝܢ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ  

ܪ ܐܢܐ ܕܬܟܿܣ ܐܢܐ ܠܣܘܓܦܢܐ ܕܐܢ̈ܫܝܢ. ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܠܚܿܡܐ  ܕܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܡܣܒ 
ܠܐ ܐܢܫ ܡܙܝܥ. ܐܡܿܪܝܢ  ܐܿܡܪ. ܣܓܝܐܐ ܗܿܘ ܓܝܪ ܪܗܛܐ ܕܠܘܬ ܗܿܝ ܕܡܐܟܐ  ܘܟܕ

  bܓܝܪ ܕܡܢ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܥܬܝܖ̈ܐ ܐܙܕܟܝܬ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܢܚܿܬܬ.
   ܓܠܝܐܝܬ ܐܡܿܪܝܢ. 1ܐܢܐ܆ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ   cܘܐ̈ܠܝܨܐ ܡܣܠܐ  ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̈ܣܟܢܐ

 

 
* Notae: V = Vaticanus syriacus 105, membr., saec. IX, ff. 67v-69r; Bollig, pp. 93-96.         

a ܫܕܐܘܢܝ     

b  ܗܿܢܘܢ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ 
c  ܐܡܪܝܢ ܠܝ ܠܡ ܕܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܥܬܝܖ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒ̇ܥܝܬ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܫܝ̈ܛܐ ܘܡ̈ܣܟܢܐ ܡܣܠܐ ܢܐܢ ܘܡܫܝܛ 

   ܐܢܐ.

II, 1, 68* 
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 ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܥܠ ܢܦܫܗ:  
ܕܠܝ ܡܣܬܒܪܐ܆ ܠܘ ܟܐ̈ܢܬܐ ܐܡܿܪܝܢ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ  ܐܡܿܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܢܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܝܢ  

ܟܐܢܐ ܕܢܒܣܪ ܥܠ ܖ̈ܚܡܐ܇ ܕܠܐ ܐܿܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܕܒܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܠܗܝܢ ܣܝ̈ܡܢ  
ܘܓܠܝܐܝܬ ܝܕܝ̈ܥܢ܇ ܒܗܿܝ ܕܚܪܝܦܐܝܬ ܕܐܿܩ. ܐܠܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܟܝܠ  ܟܕ ܡܢ ܚܣܡܐ 
ܡܙܕܟܝܢ. ܚܣܡܐ  ܗܿܘ ܕܡܢ ܚ̈ܫܐ ܟܐܝܢ. ܡܕܝܒ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܠܗ  ܐܝܟ ܡܐ  

ܢܘܢ ܐܪܡܝܘܢܝܕܫܿܘܝܢ. ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܡܿ  ܫ ܓܕܐ܇   aܪܝܢ. ܐܡܿܪܝܢ ܓܝܪ ܕܗ  ܠܝ ܠܒܝ 
ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܐܦ ܓܝܪ  ܗܕܐ ܡܣܒܪܝܢ. ܐܘ ܡܢ ܡܫܩܠܘܬܐ. 
ܦܘ ܫܦܝܪ ܟܝܬ. ܝܩܝܪܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܘܕܡܠܐ ܡܢ ܡܪܚܘܬܐ܇ ܟܕ  ܣܚ 
ܘ   ܦܿܣܩ ܗܘܝܬ ܐܘܖ̈ܚܬܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ܇ ܡܚ̈ܒܠܢܐ ܕܥ̈ܝܕܐ  ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܐܒ̈ܗܝܐ܇ ܐܢܗ 

ܬܿ   [68r]ܕܥܘܬܪܐ܇ ܕܡܫܩܠܘܬܐ܇ ܕܢܡܘܣܐ ܐܢ̈ܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܇  ܕܦܘ̈ܢܩܐ܇ ܕܪܚܡ 
ܪܝܫܢܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܚܝ̈ܕܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܘ̈ܝܐ ܒܡܚܫܒܬܐ܆  
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܡܐܢܝܢ ܕܢܐܡܪܘܢ܇ ܗܿܢܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܣܿܢܝܢ ܡܬܐܡܖܢ̈ ܗ̈ܘܝ 
ܠܚܿܡ ܗܘܐ ܕܢܬܚ̈ܦܝܢ. ܗܟܢܐ ܡܕܡ ܣܢܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܝܫܘܬܐ܆ ܘܕܡܣܓܦܐ  

ܡܢ ܡܨܥܬܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܠܘܬܢ ܗܠܝܢ. ܘܠܐ  ܠܡܚܫܒܬܐ. ܗܠܝܢ ܡܿܢ ܡ̈ܠܐ  ܢܬܚ̈ܒܠܢ
ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ  ܘܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܝܡܝܢܐܝܬ ܐܡܿܪܝܢ. ܢܕܘܒܘܢ  ܐܝܟ ܕܨܿܒܝܢ. ܡܢ ܠܫܢܐ 
ܓܝܪ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܕܝܬܝܪ ܕܠܝܠ ܠܗܘܦܟܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܘܚܠܦܝܢ. ܕܐܝܠܝܢ 
ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܡܿܪܝܢ܆ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܝܢ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܚܿܣܡܐܝܬ ܐܡܿܪܝܢ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ  

ܪ ܐܢܐ ܕܬܟܿܣ ܐܢܐ ܠܣܘܓܦܢܐ ܕܐܢ̈ܫܝܢ. ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܠܚܿܡܐ  ܕܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܡܣܒ 
ܠܐ ܐܢܫ ܡܙܝܥ. ܐܡܿܪܝܢ  ܐܿܡܪ. ܣܓܝܐܐ ܗܿܘ ܓܝܪ ܪܗܛܐ ܕܠܘܬ ܗܿܝ ܕܡܐܟܐ  ܘܟܕ

  bܓܝܪ ܕܡܢ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܥܬܝܖ̈ܐ ܐܙܕܟܝܬ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܢܚܿܬܬ.
   ܓܠܝܐܝܬ ܐܡܿܪܝܢ. 1ܐܢܐ܆ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ   cܘܐ̈ܠܝܨܐ ܡܣܠܐ  ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̈ܣܟܢܐ

 

 
* Notae: V = Vaticanus syriacus 105, membr., saec. IX, ff. 67v-69r; Bollig, pp. 93-96.         

a ܫܕܐܘܢܝ     

b  ܗܿܢܘܢ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ 
c  ܐܡܪܝܢ ܠܝ ܠܡ ܕܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܥܬܝܖ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒ̇ܥܝܬ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܫܝ̈ܛܐ ܘܡ̈ܣܟܢܐ ܡܣܠܐ ܢܐܢ ܘܡܫܝܛ 

   ܐܢܐ.



II,1,68

Del medesimo, su se stesso

Parlano coloro che [mi] odiano ma, mi sembra, non dicono cose giu-
ste; come, infatti, può essere giusto disprezzare gli amici – per non 
dire Dio, in cui sono poste fin dall’origine tutte le cose e sono evi-
denti con chiarezza, poiché egli [le] osserva con acutezza? Ma allora 
parlano vinti dall’invidia, l’invidia che è la più giusta delle passio-
ni, perché divora coloro che la posseggono, come si meritano. Vedi 
dunque cosa dicono: dicono di avermi cacciatoa, infelice, dalla città 
di Costantino; e infatti credono proprio questo. O superbia! Ebbe-
ne, [mi] cacciarono. Ero gravoso per loro, e pieno di audacia, poiché 
percorrevo vie e sentieri corruttori dei costumi e delle leggi patrie 
– se leggi sono i vizi dell’opulenza, della superbia, [68r] dei piaceri, 
dell’amore del comando, cose che adesso dominano. Sono così male 
intenzionati che non esitano a dire cose tali che, anche se le dicessero 
altri che fossero mossi da odio, converrebbe che si nascondessero. A 
tal punto è una cosa odiosa la malvagità, e che altera il senno. Siano 
dunque tolte di mezzo queste parole, e nulla [siano] per noi, né [lo 
siano] coloro che parlano malevolmente né coloro che parlano ret-
tamente. Scorrano1 come vogliono! Perché non c’è nulla che cambi 
più facilmente della lingua – infatti dicono qualcosa anche a nostro 
favore2: dicono molte cose più esatte, in quanto non le dicono per 
invidia. Quelle cose che, se le dico, mi pare di impedire un danno per 
alcuni, è tanto più opportuno che le dica: grande, infatti, è la corsa 
verso il peggio, anche se nessuno vi spinge: dicono in effetti che io 
sia stato vinto da troni ricchi come quelli da cui sono scesob, mentre 
disdegnoc quelli poveri e in distretta – parlando [con ciò] chiaramen-
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a Mi cacciarono.
b Quelli che sono a Costantinopoli.
c Mi dicono che cercai le ricche sedi che sono a Costantinopoli, e che invece aborro e disprezzo le 

misere e povere.
1 Sic, per traduzione letterale di rJevw, ma senza averne le ulteriori connotazioni.
2 Il siriaco potrebbe qui aver letto pro; invece di pro;~.
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ܫ ܐܢܫ܆ ܗܕܐ ܐܦ ܡܟܠ. ܐܠܐ ܠܘ ܐܢܐ ܚܿܫܬ. ܠܗܿܢܘܢ ܡܿܢ ܐܬܩܪܒܬ.   ܗܿܘ ܡܐ ܕܚ 
ܠܗܿܢܘܢ  1ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܐܿܬܬܘܒܠܬ  ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܐ܇ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܠܗܐ ܛܦܣ.

ܠܚܿܡܐ ܗܘܬ   [68v]ܡܿܢ ܩܪܒܘܢܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܖ̈ܥܘܬܐ  ܘܪܘܚܐ ܕܫܿܐܠ ܗܘܐ ܠܫܢܐ. 
ܓܝܪ ܕܢܫܪܪ ܠܥܡܐ ܒܥܪܝܪܝܐ܇ ܒܡܠܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܘܕܘܒܪܐ܇ ܕܒܚܐ̈ܦܐ ܣ̈ܓܝܐܐ  
ܠܦܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܡܚܫܘܠܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ  ܠܐ   ܕܕܘܓܡ̈ܛܐ ܥܡܝܠ ܗܘܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܐ 
ܢ ܘ ܩܪܒܢܝ ܫܪܝܐ ܕܦܓܪܐ܇ ܕܟܠ ܝܘܡ ܡܐܬ ܗܘܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܕܝܐܝܢ ܘܛܿܒܝܢ ܡ

ܡܬܚܪܐ܇ ܘܕܡܠܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ܇ ܗܿܘ ܕܗܫܐ ܡܿܢ ܐܠܝܨ܇ ܘܥܡ ܙܒ̈ܢܐ ܐܟܚܕܐ ܡܫܬܕܐ. 
ܚܿܙܝܢ: ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܪܥܝܐ ܪܡ ܡܘܬܒܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܗܿܘ   aܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ
ܬܝܪ ܪܒ. ܐܠܐ ܓܝܪ ܠܘ ܕܝܠܝ ܗܘ܇ ܒܪܡ ܐܠܐ ܐܢ ܝܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܕܡܢܗ  ܡܢܐ ܐܝܬ ܕ

ܗܘܝܬ   bܛܿܥܐ ܟܡܐ ܕܒܫܠܐܬܐ ܕܐܝܕܐ܇ ܕܒܗܿ ܘܗܿܝ ܕܐܬܬܟܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ. ܠܐ
ܪܩ. ܐܠܐ ܐܬܬܚܕ ܠܡܚܫܘܠܐ. ܒܦܣܐ. ܒܚܝܘܬܐ.  ܠܝܘܢܢ܇ ܕܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥ 
ܒܟܪܣܐ. ܒܛܘܪܛܥܐ. ܕܡܢܗܝܢ ܗܿܘ ܟܪܘܙܐ  ܟܪܘܙܐ. ܐܚܝܕ ܗܘܝܬ ܐܚܝܕ ܗܘܝܬ܆ ܐܝܟ  
ܗܿܘ ܕܐܢܫ ܒܪ ܚܐܖ̈ܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܕܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܘܩܝ̈ܢܕܘܢܘ. ܠܗܘܢܝ ܕܝܢ ܠܡܣܒܣ  

ܘ ܥܠܝ  ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܚܦܝܛ ܗܘܝܬ  ܟܕ ܫܠܐ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܫܟܢ
ܒܕܡܘܬ ܟܘܕܖ̈ܐ ܥܠ ܣܪܝܘܬ ܪܝܚܐ ܕܫܠܕܐ: ܘܠܥܡܐ ܡܢܬܫܝܢ ܗܘܘ ܒܦܣ̈ܩܐ ܙܥܘܖ̈ܝ 

ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܕܝܠܝ܇ ܦܓܘܕܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܒܐ ܕܝܠܝ. ܥܿܒܕܐ   cܛܝ̈ܡܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܬܢܝ
ܩܬ ܐܦܩܬܢܝ ܡܢ  ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܠܠܥܙܪ ܖ̈ܒܝܥܝ ܝܘ̈ܡܐ܆ ܟܕ ܐܙܥ 

ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚܠܘ. ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܒܣܪܐ  ܕܝܠܝ ܗܢܐ ܩܒܘܥ܇  ܩܒܪܐ. ܩܐܿܡ ܐܢܐ. ܗ 
ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܝܝ ܐܿܬܝܬ ܝܿܗܒܬ ܠܟ ܩܘܪܒܢܐ.   [69r]ܠܗܿܘ  ܗܿܘ ܕܠܟ ܡܿܫܐܠ ܐܢܐ܇

ܪ ܒܓܘܒܐ ܡܨܥܬ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܒܥܪܝܪܝܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܦܫܛܐ   ܘܢܒܝܐ ܪܒܐ ܒܙܒܢ: ܥܡ 
ܪ܆ ܘܗܫܐ ܐܖ̈ܝܘܬܐ ܦܪܘܩ  ܕܒܗܘܢ   ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܐܠܐ ܐܢ   .ܕܐܝ̈ܕܝܐ ܠܐܖ̈ܝܘܬܐ ܙܓ 

 

 

 

 

 
a  ܐܠܗܐ ܗܘ ܪܘܚܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܫܦܝܪ ܚܿܙܝܢ 
b  ܪ  ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܡ 
c  .ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܪܡܝܬ ܕܐܟܬܪ ܕܫܥܬܐ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܐܒܝ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܬܟܝܠ ܗܘܝܬ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̇ܫܐܠ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܕܐ ܕܝܠܝ 

   ܠܘ ܓܝܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ.
 
 add. mg. V ܛܟܣ  1
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te di se stessi! Ciò che si è subito, lo si crede anche: ma non io l’ho 
subito. A certe cose mi sono avvicinato, da altre mi sono allontanato 
anche se non volevo, poiché così Dio aveva decretato. Alle prime mi 
indussero il consesso dei pastori e lo Spirito che richiedeva la lingua 
[68v], e infatti era opportuno che rinsaldassi il popolo selvatico con 
parola possente e con la disciplina, esso che era travagliato da tanti 
assalti di dottrine (Syr. dogmata) come una imbarcazione in mezzo 
a una tempesta. Alle seconde non mi indusse il disfacimento del 
corpo, che andava morendo giorno per giorno. Sono davvero probi e 
buoni, invece – chi obbietterebbe? –, e pieni di Spirito. Colui che ora 
è in distretta e viene sballottato alla mercé dei periodi è un Dio per 
coloro che bena vedono; e quel trono di un pastore di popoli dall’alto 
seggio, che esiste fin dall’origine; del quale cosa c’è di maggiore1? 
Ma infatti non è [compito] mio, se non per quanto riguarda il presti-
tob2 delle mani a colui in cui riponevo fiducia. Non mi dimenticavo 
di Giona, che fuggì dalla parola di Dio ma fu preso dalla tempesta, 
con il destino, con la belva, con il ventre, con il caldo, dai quali [fu 
fatto] araldo l’araldo. Lo detenevo, lo detenevo [ma] come se fossi un 
uomo libero dai troni e dai pericoli, e anzi mi applicavo ad arricchire 
la mia mente in comunione con Dio, stando in quiete. Ma poiché in 
seguito tutti si avventarono su di me come avvoltoi su un cadavere 
fetido, e dilaniavanoc il popolo con lacerazioni indegne (lett. “dalle 
poche timaì”), come mi conducesti, o Cristo mio, briglia della vita 
del mio cuore? Perché era opera tua: come il Lazzaro dei quattro 
giorni, chiamandomi mi tirasti fuori dal sepolcro. Io risorgo, loro in-
vece hanno avuto paura. Ma, Cristo, trafiggi anche questa mia carne, 
che io ti dono, [a] te, [69r] a cui ho donato tutta la mia vita recandote-
la in offerta. Anche un grande profeta una volta dimorò in una fossa 
in mezzo alle bestie feroci: se però le mani tese ammansivano i leo-
ni, e adesso [ci sono] i leoni, salva[mi]! Cosa [resta] ormai [da fare], 
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a Dio è Spirito per coloro che sanno ben vedere.
b Lo dice di suo padre.
c Per questo accettai di rimanere temporaneamente nel gregge di mio padre: poiché confidavo che 

avrei potuto aiutarli; non ero, infatti, il loro vescovo.
1 «Sono davvero probi … maggiore?». È evidente che tutto questo brano non dà senso, mancando di 

ogni consequenzialità sintattica. Ciò dipende dal fatto che il traduttore ha qui seguito una serie di lezioni 
erronee, testimoniate da alcuni manoscritti greci. Si veda supra, pp. 236 s.

2 Sic. Il termine siriaco è ܐܬܐܠܫ, che significa ‘richiesta’, ‘prestito’, e deve essere accostato alla 
lezione crhvsei.
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ܫ̈ܐ ܢܬܒܩܐ. ܙܟܝܢܢ ܫܐ܆ ܠܗܿܢܘܢ   aܒܒܝ  ܡܿܢ ܟܠܝ  ܒܡܣܡ ܒܖ̈ܝܫܐ ܟܐ̈ܢܐ. ܘܠܗܠܝܢ   bܐܘ ܒܝ ̈
ܟܕ ܡܫܡܪ ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ ܒܙܒܢ ܡܕܡ ܡܢ ܪܘܓܙܐ. ܠܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܠܐ  

ܢ ܕܚܿܠ.  cܡܬܬܚܕܢܝܬܐ܆ ܡܢ ܘ ܢܩܒܠ܇ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕܐ ܡܚܫܒܬܐ. ܠܗܿܢܘܢ  ܡܿ 
 1ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܘ ܡܿܠܟܐ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܟ ܡܫܒܚܝܢ. ܥܕܪ ܥܕܪ܆ ܠܖ̈ܚܡܝܟ. ܡܚܬܝܢܢ.

ܕ  ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܘܬܟ ܠܚܘܕ ܝܿܕܥܝܢ ܕܢܪܝܡܘܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܡܚܓܟܝܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܥܒ
ܫܐ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܟ. ܟܒܪ ܐܦܠܐ ܕܡܬܬܕܝܢܝܢ ܡܣܒܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܢܿܦܚܝܢ ܠܡܪܥܝܬܐ   ܒܝ ̈

ܘܠܪܥܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܬ ܨܿܒܐ ܐܢܬ܆ ܘܡܢ  dܙܥܘܪܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܢ ܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܪܒܐ  
ܙܥܘܪܬܐ ܡܢܕܪܝܫ  ܪܒܬܐ ܗܘܝܐ. ܒܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܗܘܬ. ܫܠܡ. ܕܐܝܬ ܒܗ  

 ܩܕ: ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ:
 

 
a  .ܪ  ܠܗܖ̈ܛܝܩܘ ܐܡ 
b  .ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡ̈ܚܫܒܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ 
c  .ܢܘܢ ܗܕܐ ܒܥܘ ܘܐܬܚܦܛܘ  ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܢ ܦܩ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܗ 
d  ܩܕܡ ܕܢܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܐܒܘܗܝ ܚܝ ܗܘܐ. ܗܝܕܝܟ ܓܝܪ ܪܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܪܥܝܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܝܬ 

   ܐܒܘܗܝ ܘܗ̣ܘ ܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܙܥܘܪܬܐ ܗܘܬ.
 

 ܡܝܬܝܢܢ  sic V, certe pro [ܡܚܬܝܢܢ  1
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se non tenere d’occhio i malvagi? Siamo vinti, o malvagia. Ostacola 
gli uni con giusti castighi, anche per loro tuttavia allentando talvolta 
un poco l’ira (la tua mano, se non trattenuta, chi la sopporterebbe, 
[lei che è] castigo di un solo pensierob?). Incuti timore agli uni, agli 
altri dai gloria, o Re: a coloro che [ti] glorificano. Aiuta, aiuta i tuoi 
amici. Siamo morti: visita coloro che sanno soltanto levare le mani 
verso di te. Ridono i malvagi della tua Provvidenza; forse non cre-
dono neanche di essere giudicati, perché sono superbic. Accrescid il 
piccolo gregge, che da grande [è divenuto] piccolo; [accresci] anche 
il pastore, se vuoi; e da piccolo diventerà di nuovo grande, e io sarò 
sui tuoi troni. È finito [questo carme] in cui vi sono 104 versi.
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a Cioè gli eretici.
b [Parla] del fatto che noi non sopportiamo da Dio il castigo di nemmeno uno solo dei nostri pensieri 

malvagi.
c [Parla] del fatto che uscì da Costantinopoli, e furono loro a volerlo e a provocarlo.
d Prima che andasse a Costantinopoli, mentre suo padre era in vita, il gregge era grande; quando 

invece il padre era morto, e lui andò a Costantinopoli, era piccolo.
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