
(Semon. fr. 7 W.2) 
Il più celebre manifesto della sovente rimarcata misoginia del mondo greco – dall’Elena omerica, 

che scatena la guerra troiana, alla Pandora esiodea (Op. 69-105); dalla donna “dal culo aggraziato” che 
seduce mirando al granaio del marito, al pari dei predoni (Hes. Op. 373-375), alle tante eroine tragica-
mente negative del teatro, soprattutto euripideo, sino alla donna “male necessario” di un proverbiale fram-
mento di Filemone (165 K.-A.) – è in realtà un lungo catalogo, strutturalmente non dissimile da quelli 
epici (da Il. II 484-760 ai più contestuali cataloghi muliebri di Od. XI 225-332 e dei 5 libri di Eoie attri-
buiti a Esiodo) ma a uso simposiale, di vizi femminili, icasticamente incarnati da animali o da elementi fi-
sici come la terra e il mare, secondo gli schemi della favola animalesca popolare (ċ∂ėęĜ), non di rado 
giambicamente utilizzati per bollare pur mascolini difetti (cf. Archil. frr. 174, 185-187 W.2). Dopo la su-
dicia scrofa (vv. 2-6), l’astuta volpe (vv. 7-11), la curiosa cagna (vv. 12-20), l’inerte terra (vv. 21-26), 
l’incostante mare (vv. 27-42), la pigra asina (vv. 43-49), la ladra donnola o puzzola (vv. 50-56), l’altera e 
vanitosa cavalla (vv. 57-70), l’orribile e maligna scimmia (vv. 71-82), Semonide – che altrove dichiara, 
altrettanto proverbialmente (si ricordi il nihil melius muliere bona dei Monita ad Astralabium [175] di 
Pietro Abelardo) una “donna onesta” la “preda migliore” per un uomo (fr. 6 W.2) – introduce la donna 
ape, laboriosa, saggia e graziosa (vv. 83-93), pur concedendosi una topica tirata finale sul “male 
massimo” (v. 115) che il testimone, lo Stobeo (IV 22,193, nella sezione de nuptiis), interrompe a metà di 
una correlazione, al v. 118, ma verosimilmente non troppo lontano dalla fine. 
 

(⊗) ġģěÚĜ čğėċēĔÙĜ Ēḑ̌ÙĜ őĚęÛđĝďė ėıęė 
ĞÏ ĚěȥĞċ. Ğƭė ĖÓė őĘ ÕÙĜ Ğċė˜ĞěēġęĜ, 
ĞǼ ĚÌėĞǵ Łėǵ ę∂Ĕęė ČęěČıěȣ ĚďĠğěĖÔėċ 
ŅĔęĝĖċ ĔďȉĞċē ĔċÚ ĔğĕÛėĎďĞċē ġċĖċÛä  
ċÃĞƭ Ďǵ ŅĕęğĞęĜ ŁĚĕ˜ĞęēĜ őė ďµĖċĝēė    5 
őė ĔęĚěÛǹĝēė ŞĖÔėđ ĚēċÛėďĞċē. 
Ğƭė Ďǵ őĘ ŁĕēĞěǻĜ Ēḑ̌ÙĜ ŕĒđĔǵ Łĕ˘ĚďĔęĜ 
čğėċȉĔċ ĚÌėĞģė űĎěēėä ęÃĎÔ Ėēė ĔċĔȥė 
ĕÔĕđĒďė ęÃĎÓė ęÃĎÓ Ğȥė ŁĖďēėıėģėä 
ĞÙ ĖÓė čÏě ċÃĞȥė ď∂Ěď ĚęĕĕÌĔēĜ ĔċĔıė,     10 
ĞÙ Ďǵ őĝĒĕıėä ¿ěčƭė Ďǵ ŅĕĕęĞǵ ŁĕĕęÛđė ŕġďē. 
Ğƭė Ďǵ őĔ ĔğėıĜ, ĕēĞęěčıė, ċÃĞęĖƮĞęěċ, 
Š ĚÌėĞǵ ŁĔęȘĝċē, ĚÌėĞċ Ďǵ ď∞ĎÔėċē ĒÔĕďē, 
ĚÌėĞǹ ĎÓ ĚċĚĞċÛėęğĝċ ĔċÚ ĚĕċėģĖÔėđ 
ĕÔĕđĔďė, ¢ė ĔċÚ ĖđĎÔėǵ ŁėĒě˘Ěģė ¡ěǭ.     15 
Ěċ˜ĝďēď Ďǵ Ņė Ėēė ę–Ğǵ ŁĚďēĕƮĝċĜ ŁėƮě, 
ęÃĎǵ ď∞ ġęĕģĒďÚĜ őĘċěÌĘďēďė ĕÛĒȣ 
¿ĎıėĞċĜ, ęÃĎǵ Ńė ĖďēĕÛġģĜ ĖğĒḑ̌ıĖďėęĜ, 
ęÃĎǵ ď∞ ĚċěÏ ĘďÛėęēĝēė ŞĖÔėđ Ğ˜ġǹ, 
Łĕĕǵ őĖĚÔĎģĜ ŅĚěđĔĞęė ċÃęėƭė ŕġďē.     20 
Ğƭė ĎÓ ĚĕÌĝċėĞďĜ čđȈėđė ∆ĕ˜ĖĚēęē 
ŕĎģĔċė ŁėĎěÚ Ěđěıėä ę–Ğď čÏě ĔċĔÙė 
ę–Ğǵ őĝĒĕÙė ęÃĎÓė ę∂Ďď Ğęēċ˜Ğđ čğėƮä 
ŕěčģė ĎÓ ĖęȘėęė őĝĒÛďēė őĚÛĝĞċĞċē. 
Ĕ‡Ğċė ĔċĔÙė ġďēĖȥėċ ĚęēƮĝǹ ĒďıĜ,      25 
ȗēčȥĝċ ĎÛĠěęė Ňĝĝęė ŖĕĔďĞċē ĚğěıĜ. 
Ğƭė Ďǵ őĔ ĒċĕÌĝĝđĜ, Š Ď˜ǵ őė ĠěďĝÚė ėęďȉä 
Ğƭė ĖÓė čďĕǭ Ğď ĔċÚ čÔčđĒďė ŞĖÔěđėä 
őĚċēėÔĝďē Ėēė ĘďȉėęĜ őė ĎıĖęēĜ ∞Ď˘ėä 
“ęÃĔ ŕĝĞēė Ņĕĕđ ĞǻĝĎď ĕģȈģė čğėƭ       30 
őė ĚǬĝēė ŁėĒě˘Ěęēĝēė ęÃĎÓ ĔċĕĕÛģė”ä 
Ğƭė Ďǵ ęÃĔ ŁėďĔĞÙĜ ęÃĎǵ őė ¿ĠĒċĕĖęȉĜ ∞Ďďȉė 
ę–Ğǵ Ňĝĝęė őĕĒďȉė, ŁĕĕÏ ĖċÛėďĞċē ĞıĞď 
ŅĚĕđĞęė ·ĝĚďě ŁĖĠÚ ĞÔĔėęēĝēė Ĕ˜ģė, 
ŁĖďÛĕēġęĜ ĎÓ ĚǬĝē ĔŁĚęĒğĖÛđ       35 
őġĒěęȉĝēė ∂ĝċ ĔċÚ ĠÛĕęēĝē čÛėďĞċēä 
·ĝĚďě ĒÌĕċĝĝċ ĚęĕĕÌĔēĜ ĖÓė ŁĞěďĖƭĜ 
ŖĝĞđĔǵ, ŁĚƮĖģė, ġÌěĖċ ėċ˜Ğǹĝēė ĖÔčċ, 
ĒÔěḑ̌ęĜ őė ·ěǹ, ĚęĕĕÌĔēĜ ĎÓ ĖċÛėďĞċē 



ČċěğĔĞ˜Ěęēĝē Ĕ˜Ėċĝēė Ġęěḑ̌ęĖÔėđ.      40 
Ğċ˜Ğǹ ĖÌĕēĝĞǵ ŕęēĔď Ğęēċ˜Ğđ čğėƭ 
¿ěčƮėä Ġğƭė ĎÓ ĚıėĞęĜ ŁĕĕęÛđė ŕġďē. 
Ğƭė Ďǵ őĔ ÜĝĚęĎÛđĜÜ Ğď ĔċÚ ĚċĕēėĞěēČÔ̧ęĜ ƒėęğ, 
Š ĝ˜ė Ğǵ ŁėÌčĔǹ ĝ˜ė Ğǵ őėēĚǼĝēė ĖıčēĜ 
ŕĝĞďěĘďė ‚ė ņĚċėĞċ ĔŁĚęėƮĝċĞę      45 
ŁěďĝĞÌä ĞıĠěċ Ďǵ őĝĒÛďē ĖÓė őė ĖğġȦ 
ĚěęėˆĘ ĚěęǻĖċě, őĝĒÛďē Ďǵ őĚǵ őĝġÌěǹ. 
¡ĖȥĜ ĎÓ ĔċÚ ĚěÙĜ ŕěčęė ŁĠěęĎÛĝēęė 
őĕĒıėĞǵ ŒĞċȉěęė ¡ėĞēėȥė őĎÔĘċĞę. 
Ğƭė Ďǵ őĔ čċĕǻĜ, Ď˜ĝĞđėęė ę∞ĐğěÙė čÔėęĜä     50 
ĔďÛėǹ čÏě ę– Ğē ĔċĕÙė ęÃĎǵ őĚÛĖďěęė 
ĚěıĝďĝĞēė ęÃĎÓ ĞďěĚėÙė ęÃĎǵ őěÌĝĖēęė. 
ďÃėǻĜ Ďǵ ŁĕđėƮĜ őĝĞēė ŁĠěęĎēĝÛđĜ, 
ĞÙė Ďǵ ŅėĎěċ ĞÙė Ěċěḑ̌ęėĞċ ėċğĝÛǹ ĎēĎęȉ. 
ĔĕÔĚĞęğĝċ Ďǵ ŕěĎďē ĚęĕĕÏ čďÛĞęėċĜ ĔċĔÌ,   55  
ŅĒğĝĞċ Ďǵ ŮěÏ ĚęĕĕÌĔēĜ ĔċĞďĝĒÛďē. 
Ğƭė Ďǵ µĚĚęĜ łČěƭ ġċēĞÔďĝĝǵ őčďÛėċĞę, 
Š Ďę˜ĕēǵ ŕěčċ ĔċÚ Ď˜đė ĚďěēĞěÔĚďē, 
Ĕę–Ğǵ Ńė Ė˜ĕđĜ Ģċ˜ĝďēďė, ę–Ğď ĔıĝĔēėęė 
Ņěďēďė, ę–Ğď ĔıĚěęė őĘ ęűĔęğ ČÌĕęē,      60 
ę–Ğď ĚěÙĜ ∞ĚėÙė ŁĝČıĕđė Łĕḑ̌ęĖÔėđ 
µĐęēĞǵ. ŁėÌčĔǹ Ďǵ ŅėĎěċ ĚęēďȉĞċē ĠÛĕęėä 
ĕęȘĞċē ĎÓ ĚÌĝđĜ ŞĖÔěđĜ ŅĚę ȗ˜Ěęė 
ĎÛĜ, ŅĕĕęĞď ĞěÛĜ, ĔċÚ Ė˜ěęēĜ ŁĕďÛĠďĞċē, 
ċ∞ďÚ ĎÓ ġċÛĞđė őĔĞďėēĝĖÔėđė Ġęěďȉ      65 
ČċĒďȉċė, ŁėĒÔĖęēĝēė őĝĔēċĝĖÔėđė.       
ĔċĕÙė ĖÓė ‚ė ĒÔđĖċ Ğęēċ˜Ğđ čğėƭ 
Ņĕĕęēĝē, ĞȦ Ďǵ ŕġęėĞē čÛėďĞċē ĔċĔıė, 
¢ė ĖƮ ĞēĜ ¢ Ğ˜ěċėėęĜ ¢ ĝĔđĚĞęȘġęĜ Ǎ, 
≈ĝĞēĜ Ğęēę˜ĞęēĜ ĒğĖÙė ŁčĕċȈĐďĞċē.      70 
Ğƭė Ďǵ őĔ ĚēĒƮĔęğä ĞęȘĞę Ďƭ ĎēċĔěēĎÙė 
ñďˆĜ ŁėĎěÌĝēė ĖÔčēĝĞęė ‡Ěċĝďė ĔċĔıė. 
ċűĝġēĝĞċ ĖÓė ĚěıĝģĚċä Ğęēċ˜Ğđ čğėƭ 
ď∂ĝēė Ďēǵ ŅĝĞḑ̌ęĜ ĚǬĝēė ŁėĒě˘ĚęēĜ čÔĕģĜä 
őĚǵ ċÃġÔėċ Čěċġďȉċä ĔēėďȉĞċē ĖıčēĜä      75 
ŅĚğčęĜ, ċÃĞıĔģĕęĜ. Ň ĞÌĕċĜ Łėƭě 
≈ĝĞēĜ ĔċĔÙė ĞęēęȘĞęė ŁčĔċĕÛĐďĞċē. 
ĎƮėḑ̌ċ ĎÓ ĚÌėĞċ ĔċÚ ĞěıĚęğĜ őĚÛĝĞċĞċē 
·ĝĚďě ĚÛĒđĔęĜä ęÃĎÔ ęŮ čÔĕģĜ ĖÔĕďēä  
ęÃĎǵ Ņė Ğēėǵ ď“ ŕěĘďēďė, ŁĕĕÏ ĞęȘĒǵ ¡ěǭ   80 
ĔċÚ ĞęȘĞę ĚǬĝċė ŞĖÔěđė Čęğĕď˜ďĞċē, 
≈ĔģĜ Ğē Ĕ‹Ĝ ĖÔčēĝĞęė ŕěĘďēďė ĔċĔıė. 
Ğƭė Ďǵ őĔ ĖďĕÛĝĝđĜä ĞƮė ĞēĜ ďÃĞğġďȉ ĕċČ˘ėä 
ĔďÛėǹ čÏě ęűǹ ĖȥĖęĜ ęÃ ĚěęĝēĐÌėďē, 
ĒÌĕĕďē Ďǵ ÕĚǵ ċÃĞǻĜ ĔŁĚċÔĘďĞċē ČÛęĜ,     85 
ĠÛĕđ ĎÓ ĝˆė ĠēĕÔ̧ęėĞē čđěÌĝĔďē Ěıĝďē 
ĞďĔęȘĝċ ĔċĕÙė Ĕ‹ėęĖÌĔĕğĞęė čÔėęĜ. 
ĔŁěēĚěďĚƭĜ ĖÓė őė čğėċēĘÚ čÛėďĞċē 
ĚÌĝǹĝē, ĒďÛđ Ďǵ ŁĖĠēĎÔĎěęĖďė ġÌěēĜ. 
ęÃĎǵ őė čğėċēĘÚė •ĎďĞċē ĔċĒđĖÔėđ      90 
≈Ĕęğ ĕÔčęğĝēė ŁĠěęĎēĝÛęğĜ ĕıčęğĜ. 
ĞęÛċĜ čğėċȉĔċĜ ŁėĎěÌĝēė ġċěÛĐďĞċē 
ñďˆĜ ĞÏĜ ŁěÛĝĞċĜ ĔċÚ ĚęĕğĠěċĎďĝĞÌĞċĜ. 
ĞÏ Ďǵ Ņĕĕċ ĠȘĕċ ĞċȘĞċ ĖđġċėǼ ïēÙĜ 
ŕĝĞēė Ğď ĚÌėĞċ ĔċÚ Ěċěǵ ŁėĎěÌĝēė Ėďėďȉ.     95 



ñďˆĜ čÏě ĖÔčēĝĞęė ĞęȘĞǵ őĚęÛđĝďė ĔċĔıė, 
čğėċȉĔċĜä šė Ğē ĔċÚ ĎęĔÔ̧ģĝēė ‹Ġďĕďȉė 
ŕġęėĞē, ĞȦ ĖÌĕēĝĞċ čÛėďĞċē ĔċĔıėä 
ęÃ čÌě ĔęĞǵ ď–Ġěģė ŞĖÔěđė ĎēÔěġďĞċē 
ņĚċĝċė, ≈ĝĞēĜ ĝˆė čğėċēĔÚ ĞÔĕĕďĞċē,     100 
ęÃĎǵ ċ∂Ģċ öēĖÙė ę∞ĔÛđĜ ŁĚ˘ĝďĞċē, 
őġĒěÙė ĝğėęēĔđĞǻěċ, ĎğĝĖďėÔ̧ċ Ēďȥė. 
Łėƭě Ďǵ ≈Ğċė ĖÌĕēĝĞċ ĒğĖđĎďȉė ĎęĔǼ 
ĔċĞǵ ę∂Ĕęė, ¢ Ēď̨ęȘ Ėęȉěċė ¢ ¸ŁėĒě˘Ěęğ ġÌěēė, 
ďÕěęȘĝċ ĖȥĖęė őĜ ĖÌġđė Ĕęě˜ĝĝďĞċē.     105 
≈Ĕęğ čğėƭ čÌě őĝĞēė ęÃĎǵ őĜ ę∞ĔÛđė 
Ęďȉėęė ĖęĕıėĞċ ĚěęĠěıėģĜ ĎďĔęÛċĞę.  
•ĞēĜ ĎÔ Ğęē ĖÌĕēĝĞċ ĝģĠěęėďȉė ĎęĔďȉ, 
ċ—Ğđ ĖÔčēĝĞċ ĞğčġÌėďē ĕģČģĖÔėđä 
ĔďġđėıĞęĜ čÏě ŁėĎěıĜ, ęŮ ĎÓ čďÛĞęėďĜ     110 
ġċÛěęğĝǵ ¡ěȥėĞďĜ ĔċÚ Ğıė, ›Ĝ łĖċěĞÌėďē. 
Ğƭė Šė Ďǵ ŖĔċĝĞęĜ ċ∞ėÔĝďē ĖďĖėđĖÔėęĜ 
čğėċȉĔċ, Ğƭė ĎÓ ĞęÃĞÔěęğ ĖģĖƮĝďĞċēä 
űĝđė Ďǵ ŕġęėĞďĜ Ėęȉěċė ęÃ čēė˘ĝĔęĖďė. 
ñďˆĜ čÏě ĖÔčēĝĞęė ĞęȘĞǵ őĚęÛđĝďė ĔċĔıė,     115 
ĔċÚ ĎďĝĖÙė ŁĖĠÔĒđĔďė ŅěěđĔĞęė ĚÔĎđė, 
őĘ ę” Ğď ĞęˆĜ ĖÓė ŉȈĎđĜ őĎÔĘċĞę 
čğėċēĔÙĜ ďµėďĔǵ ŁĖĠēĎđěēģĖÔėęğĜ 
……… 
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Ĕ‡Ğċė Ahrens : ġ’ ęĞċė I(S) : Ĕę–Ğ’ Ńė I(MA) || 27 ėęďȉ I(MA) : ėıďē I(S) || 29 Ėēė Valckenaer : ĖÓė I || 
30 ĕģȈģė I(Par. gr. 1985), Gesner : ĕ˘ē >ęė I(SMA) || 31 ĔċĕĕÛģė I(SA) : ĔċĕĕÛęė (sic) I(M) || 33 Ňĝĝęė 
I(SA) : Ņĝĝ- I(M) || 36 ∂ĝċ I(Par. gr. 1985), Trincavelli : ű- fere I(SMA) || 40 ĠęěďęĖÔėđ Fick : -ďğĖÔėđ 
I || 42 suspectum || 43 Ğď ĝĚęĎēǻĜ (I) crucc. concl. West : ĝĚęĎÛđĜ Ğď vel ĞďĠěǻĜ Ğď Brunck : nescio an 
ĢȒĎěǻĜ Ğď || 45 ŕĝĞďěĘďė I(A) : ŕďěĘďė I(S) : ŕěďěĘďė I(M) | ‚ė Gesner : „ė I | ĔŁĚęėƮĝċĞę Ahrens : 
ĔċÚ Ěęė- I || 46 de ĞıĠěċ dub. West || 49 őĕĒıėĞ’ Hiller : -ėĒ’ I(S) : -ėĎ’ I(MA) | ŒĞċȉěęė I(SA) : 
ŖĞďěęė I(M) | ¡ėĞēėȥė Bergk : -ęȘė I || 53 ŁĕđėƮĜ I(A), cf. Hesych. ċ 2938 L. : -ǻĜ I(M) : łĕ- I(S) : 
ŁĎđėƮĜ post Turnebum (-ǻĜ) Winterton || 54 ĚċěďıėĞċ Renner : ĚċěıėĞċ I : ĚďěȥėĞċ West | ĎēĎęȉ 
I(Par. gr. 1985), Trincavelli : ĎēĎďȉ I(S) : ĎÛĎďē I(MA) || 56 ŅĒğĝĞċ I : ŅĒğĞċ II | ŮěÏ I(SM), II(A) : ŮďěÏ 
I(A), II(CE) || 57 ŁČěƭ I, III(A) : -Ï III(codd. pll.) | ġċēĞÔďĝĝ’ Meineke : ġċēĞÌďĝĝ’ fere III (ġċēĞÌďĝ-
ĝċ C) : ġċēĞďÛđĜ I(S) : ġċēĞƮďēĜ I(MA) | őčďÛėċĞę I(SA), fere III(čďÛ- C) : őčďÛěċĞę I(M) || 58 Š Ďę˜-
ĕē’ I(SA), fere III(codd. pll. : Š Ďę˜ĕďē’ L) : Š Ďę˜ĕđ I(M) : ¢ Ďę˜ĕđ III(Mpc) : Š Ďıĕē’ III(A) : Ş Ď’ ο–ĕē’ 
III(E) | Ď˜đė I : ŅĞđė fere III (ċ—Ğđ C : ċÃĞƭė r) || 59 Ĕę–Ğ’ Ńė I, III(codd. pll.) : ĔęȘĞċė ΙΙΙ(M) : 
ĔęÃĞÏė ΙΙΙ(C) : ĔęÃĔ Ńė fere III(RE) | ę–Ğď I, III(codd. pll.) : ďűĞď III(A) | ĔıĝĔēėęė I, III(codd. pll.) : 
-Ûėęğ III(MAEVCr) || 60 Ņěďēďė I, III(V) : ƒėċě ď∂Ďďė III(LpcM) : ƒ- ď∂ďė III(AC) : ƒėċěēĜ III(E) || 61 
∞ĚėÙė I(Par. gr. 1985), III(codd. pll.) : űĚėęė I(MA) : µĚĚęė I(S), III(LMAECr) | ŁĝČıĕđė I, III(codd. 
pll.) : ŅĝČęĕęė III(LMC : ŅĝČęĕ A : ŅČęĕęė r) | ŁĕďęĖÔėđ Fick : -ďğĖÔėđ I, III(codd. pll.) : ŁĎď˜Ėďėęė 
I(E) : ŁĎ’ ďÃĖďėđ(ëĐęēĞę) fere III(LA) : ń Ď’ ďÃĖďė(ÛĐęēĞę) III(r) : (ŅĝČęĕ)ņĎďÃǵĖďėǻ ΙΙΙ(A) || 62 µĐęēĞ’ 
I(SA), III : űĐęğĞ I(M) || 63 ŞĖÔěđĜ I(SM), -ċĜ Ι(Α), ΙΙΙ | ȗ˜Ěęė I(SM), III(codd. pll.) : -ģė I(A), fere 



III(LM ACr) || 64 ĎÛĜ Ι, ΙΙΙ(codd. pll.) : Ğȥė ĎÛĜ III(M) | ŅĕĕęĞď I, III(codd. pll.) : ĚęĕĕÌĔēĜ III(A) 
|| 65 ċ∞ďÚ Hertel : ŁďÚ I, III | ġċÛĞđė őĔĞďėēĝĖÔėđė I, III(codd. pll.) : ő- ġ- III(A) | Ġęěďȉ om. III(C) || 66 
ŁėĒÔĖęēĝēė I, III(codd. pll.) : ŁĒÔĖ- III(M) : ŁėÔĖ- III(E) || 67 ‚ė Brunck : ę“ė I, III | ĒÔđĖċ III(codd. 
pll.) : ĒÔċĖċ I, III(V) || 68 Ņĕĕęēĝē Ι, ΙΙΙ(codd. pll.) : -ēė III(LM) | čÛėďĞċē I(A) : čÛčė- I(SM), III || 69 ¢ė 
I(SA), III(codd. pll.) : Šė I(M), III(C) | ¢i om. III(MECr) | Ǎ Ι, ΙΙΙ(codd. pll.) : ¢ III(C) : ţė III(r) || 70 
Ğęēę˜ĞęēĜ I : ĞęēęȘĞęė III || 73 ċűĝġēĝĞċ I(SA) : ċűĝġďĞċ I(M) || 74 ď∂ĝēė I(A) : ď∞ĝÚė fere I(SM) || 76 
ŅĚğčęĜ I(SA) : ŅĝĚ- I(M) | Ň ĞÌĕċĜ Par. gr. 1985 : łĞÌĕċĜ I(S) : Ł- I(A) : ŁĞÌĕđĜ I(M) || 80 ĞęȘĞ’ 
I(SM) : -Ē’ I(A) || 82 ≈ĔģĜ I(S) : ≈ĚģĜ I(M) : ≈ĚĚģĜ I(A) | Ğē Ĕ‹Ĝ West : ĞÛ ġ’ ›Ĝ fere I(SM) : ĝĞÛġ’ ›Ĝ 
I(A) || 86 ĝˆė I(A) : ĝğĖ- I(SM) | ĠēĕÔęėĞē Fick : -ďȘėĞē I | Ěıĝďē I : Ěıĝē Fick, nescio an recte || 87 
Ĕ‹ėęĖÌĔĕğĞęė Weir Smyth : ĔęÃė- I || 88 čÛėďĞċē Ι(MA) : čÛčė- I(S) || 89 Ď’ om. I(S) || 91 ≈Ĕęğ I(SM) : 
ęűĔęğ I(A) || 94 ĠȘĕċ I(MA) : Ġ˜ĕĕċ I(S) | ĖđġċėǼ I(SM) : -ďȉ I(A) || 95 Ğď I(SM) : ĎÓ I(A) | Ėďėďȉ 
Bergk : ĖÔėďē I || 97 ĎęĔÔģĝē Ahrens : ĎęĔȥĝē I || 98 čÛėďĞċē I(MA) : ččĞ I(S) || 100 ĞÔĕĕďĞċē Ahrens : 
ĚÔĕďĞċē I : crucc. concl. West || 106 ≈Ĕęğ I(S) : ƒ- I(M) : ęűĔęğ I(A) | čÌě őĝĞēė I : ĚÌěďĝĞēė dub. 
West | ę∞ĔÛđė Koeler : -Ûċė I || 107 ĖęĕıėĞċ Trincavelli : -ȥėĞċ I | ĎďĔęÛċĞę Schneidewin : Ďďġ- I || 113 
ĞęÃĞÔěęğ I(SM) : ĞęȘ ŒĞÔěęğ I(A) || 116 (ĔŅěěđĔĞęė) ĚÔĎđė Crusius : -đ(ē) I || 119s. <þěęÛđĜ 
ĚċĕċēÙė ŅĝĞğ ĞęˆĜ Ď’ őė ę∞ĔÛǹ / ĎċĖÔėĞċĜ> e.g. tempt. West 
 
In modi differenti, da principio, il dio fece l’indole della donna. L’una da setolosa 
scrofa, cui tutto, per la casa, giace in disordine, impastato di fango, e rotola per terra: ed 
ella, non lavata, in vesti non pulite, sulle immondizie sta seduta, e vi s’ingrassa. Un’altra 
il dio la creò dalla perfida volpe, donna esperta di tutto, e nulla mai le sfugge delle 
azioni cattive, né di quelle migliori: e tra esse, queste ultime dice spesso essere male, e 
bene invece quelle, ed ha ora un umore e ora un altro. Un’altra (la creò) dalla cagna, 
ribalda, tutta sua madre: e vuol sentire tutto, e vuol vedere tutto, e dappertutto fruga con 
gli occhi, e si aggira latrando quando pure non veda anima viva; né la farebbe smettere 
il marito minacciandola, né se, preso da bile, le fracassasse i denti con una pietra, né 
parlandole dolcemente, né se accanto a degli ospiti si trovasse a sedere; ma di continuo 
séguita il suo guaire inutile. Un’altra la plasmarono di terra gli dèi olimpî e la diedero 
all’uomo, ottusa: perché una donna siffatta non capisce alcunché, né nel male, né nel 
bene e, tra le azioni, l’unica che sa fare è quella di mangiare. E quando poi produce il 
dio un cattivo inverno, trascina infreddolita più presso al fuoco lo scranno. Un’altra, poi, 
(il dio la creò) dal mare, con duplici pensieri; un giorno, infatti, ride e non fa che 
rallegrarsi; la loderebbe un ospite al vederla dentro casa: “non c’è alcun’altra donna 
preferibile a questa, e nemmeno più bella tra gli esseri umani”; un altro, non si tollera, 
né a guardarla negli occhi, né ad andarle vicino, ma dà in ismanie ed è inavvicinabile, 
come una cagna accanto ai suoi cuccioli, ed è implacabile con tutti, e assai spiacevole, e 
non fa differenze tra i nemici e gli amici; e come il mare sta spesso immobile, innocuo, 
grande gioia per i marinai, nella stagione d’estate, e spesso invece infuria sballottato da 
flutti che risuonano cupi, così ad esso somiglia moltissimo una donna siffatta 
nell’indole: mutevole natura ha infatti il mare. Un’altra, poi, (la creò) dall’asina, 
mendace (?) e strapestata, che con la costrizione e con gli insulti, a stento, s’adatta 
infine a tutto e si dà poi da fare come conviene; e intanto mangia in un cantuccio, tutta 
la notte e tutto il giorno, e mangia al focolare. E ugualmente fa per le cose amorose: 
accoglie come amante chiunque le si accosti. Un’altra (la creò) dalla donnola, la vil 
razza dannata: non ha alcunché di bello, né di desiderabile, costei, né di piacevole, tanto 
meno d’amabile. Eppure è tutta folle di letto e giochi erotici, e consegna alla nausea 
l’uomo che le sta accanto. Con i suoi furti infligge molti danni ai vicini, e spesso si 
divora le offerte ancora intatte. Un’altra la generò la cavalla dal molle crine, che scansa 
la fatica e i lavori pesanti, né sfiorerebbe una macina, né mai solleverebbe un setaccio, 
né spazzerebbe lo sporco da casa, né mai si siederebbe presso al forno, per schivare la 
fuliggine, e l’uomo se lo fa ‘amico’ a forza; ogni giorno, con cura, si lava dallo sporco, 
due volte talora anche tre, e si unge di profumi, e porta la sua chioma sempre pettinata, 
lunga e fluente e tutta ombreggiata di fiori. E una donna siffatta è un bello spettacolo 
per gli altri, ma per chi ce l’ha è una gran rovina, a meno che non sia un tiranno o uno 
scettrato, che si possa gloriare, nel cuore, di cose come queste. Un’altra (la creò) dalla 
scimmia: ed è questo, specialmente, il male più grande che Zeus ha procurato agli 
uomini. Il viso è proprio orrendo: una donna siffatta gira per la città ed è lo zimbello di 
tutta la gente; corta di collo, si muove a malapena, è senza culo, è tutta un arto solo: ah, 



sventurato l’uomo cui tocca d’abbracciare un simile malanno. Tutti i progetti e i metodi, 
d’altra parte, conosce, come la scimmia; né le importa del riso altrui, né beneficherebbe 
qualcuno; a questo mira, a questo tutto il giorno lei va rimuginando: come e in che 
modo fare il male maggiore. Un’altra, poi, (la creò) dall’ape: felice chi la prende! 
Perché a questa soltanto non siede accanto il biasimo, fiorisce grazie a lei e s’accresce il 
patrimonio, e può invecchiare, amata, col marito che l’ama, dopo aver partorito una 
splendida e rinomata stirpe. Risalta il suo splendore tra tutte le donne, e grazia divina 
intorno le si spande. Né tra le donne si compiace di sedere, là dove si intrattengono in 
discorsi amorosi. Di tali donne agli uomini fa benigno regalo Zeus, e sono le migliori e 
le più ragionevoli. Però quelle altre specie per disegno di Zeus esistono tutte quante e 
resteranno con gli uomini. È questo il male massimo che Zeus abbia creato: le donne; e 
se pur sembrino di qualche utilità a chi le ha con sé, è proprio a lui che non risulta che 
male; perché non può mai passare sereno un giorno intero, colui che si alzi con una 
donna, né tanto rapidamente potrà cacciare di casa la Fame, l’odiosa convivente, l’ostile 
tra gli dèi. Ma proprio quando l’uomo pensa di rilassarsi in casa, o per divino destino o 
per umana grazia, lei trova un qualche rimprovero, mette l’elmo e va in guerra. Perché 
dov’è una donna non puoi neppure accogliere di buon grado in casa un ospite che viene. 
Proprio quella che più sembra stare al suo posto capita che si corrompa in maggior 
misura, mentre il suo uomo resta a bocca aperta, e i vicini guardano e si divertono: 
“eccolo lì, che errore!”. Nel ricordarla, ognuno farà certo l’elogio della sua donna e 
attaccherà quella dell’altro: ma abbiamo uguale sorte, e non lo comprendiamo. È questo 
il male massimo che Zeus abbia creato: un laccio pose intorno, vincolo indissolubile, sin 
da quando l’Ade accolse coloro che a causa di una donna pervennero a contesa … 
 

“Ed anche quel che segue è di Focilide: da questi quattro tipi femminili derivarono le specie delle 
donne: quale dalla cagna, quale dall’ape, quale dalla scrofa dall’aria feroce, e quale dalla cavalla cri-
nieruta. Robusta – questa – veloce, errabonda, certo la migliore per aspetto. Quella che viene dalla feroce 
scrofa non è d’altronde buona né cattiva; quella che viene dalla cagna è dura, selvaggia; quella che viene 
dall’ape è brava nell’amministrare la casa e pure competente nei lavori; questa devi augurarti, amico mio, 
di avere per le seducenti nozze”. Questo sintetico remake (fr. 2 Gent.-Pr.) di Focilide di Mileto (VI sec. 
a.C.) attesta a sufficienza, come si vede, sia la fortuna e la diffusione del ‘giambo misogino’ semonideo 
ancora un secolo dopo, sia la sua destinazione didascalico-simposiale, probabilmente in vista delle nozze 
di un giovane ŒĞċȉěęĜ (cf. il v. 4 di Focilide, con la tradizionale allocuzione a un “tu”: “questa devi au-
gurarti, amico mio, di avere per le seducenti nozze”), sia le attitudini della poesia da simposio a 
riutilizzare – anche metafrasticamente, rimodulando su nuovi metri, riducendo, ampliando, modificando – 
materiali e tematiche tradizionali. La struttura catalogica (scandita dagli esordi “un’altra”, che assolvono 
la stessa funzione del refrain esordiale †ǳ ęµđ, “o quella” che dà ordine e titolo al Catalogo delle donne o 
Eoie del corpus esiodeo), modulare (programmatica già nell’incipitario ġģěÛĜ, lett. “separatamente”, al 
v. 1) e parzialmente formulare (oltre agli incipit “un’altra”, si veda il v. 96, ripetuto integralmente al 
v. 115, con cui costituisce una variatio del v. 72, e la clausola come “una donna siffatta” [vv. 23, 41, 67, 
73]; in ben 8 casi il verso è inoltre concluso da ĔċĔıė, “male” [vv. 11, 22, 68, 72, 82, 96, 98, 115; vd. 
anche i vv. 8 e 55]) del giambo – per cui a ogni tipo è assegnata una sequenza in sé autonoma di versi 
(oscillante tra i 5 delle prime due specie e i 16 della donna-mare), benché talora sia possibile notare 
coppie oppositive – favoriva senza dubbio, del resto, operazioni di riuso e rielaborazione. 
 Dopo la dichiarazione che il dio (certamente Zeus) fece ogni “indole” (v. 1 ėıęė, propriamente 
“modo di pensare”) femminile “separatamente” (nel senso di “ciascuna per conto suo” meglio che non in 
quello di “separatamente rispetto ai maschi”), i primi due brevi gruppi di versi sono dedicati rispettiva-
mente alla donna-scrofa, il cui stigma fondamentale è la sozza confusione in cui versano la casa e gli abiti 
(vv. 3-6), e alla donna-volpe, cui si addice invece un’astuta, consapevole e perfida (vv. 7-9) confusione di 
bene e male (vv. 10s.), determinata a capriccio – malgrado la conoscenza e la comprensione della natura 
delle azioni – dalla mutevolezza dell’umore (¿ěčƮ, v. 11). 
 La terza specie prende il nome dalla cagna, un animale spesso usato in contesti ingiuriosi o satiri-
ci sin dai poemi omerici (dalla violenta reazione di Achille contro Agamennone, in Il. I 225, all’autodefi-
nizione di Elena, in Il. III 180, a quella che Efesto dà di Afrodite, colta in flagrante adulterio con Ares, in 
Od. VIII 319), per lo più come simbolo di impudenza, mentre qui bolla un’ereditaria (v. 12), sfacciata 
(vv. 13s.), irrequieta (v. 14) e rumorosa (vv. 15-20) curiosità (“le donne sanno tutto quanto, e anche come 
Zeus condusse Era in isposa”, è l’efficace formulazione di Teocrito, 15,64): un incontenibile, onnipresen-
te e immotivato (v. 15) guaiolare (v. 20 ċÃęėƮė), che risulta ugualmente irriducibile con le minacce e con 
le maniere forti (vv. 16-18), con la persuasiva dolcezza (v. 18, con il topico ricorso al miele, elemento 
fisso nell’immaginario della persuasione) e persino con il ritegno – tanto più importante in un contesto 
dove la credibilità sociale è una componente fondamentale dell’identità individuale (vd. anche i vv. 73s. e 
110s.) – sempre richiesto a chi abbia obblighi di ospitalità (v. 19). 



 Quanto pericolosamente consapevole è la donna-volpe, tanto ottusa e inutile è la donna “di 
terra”, che in questo non assomiglia alla mitica Pandora esiodea che, pur fatta della stessa materia (Hes. 
Op. 61), ha pur sempre una “mente di cagna e un’indole scaltra” (v. 67): questa “disabile” (v. 22 Ěđěıė) 
invece, al di sotto del bene e del male (vv. 22s.), sa solo mangiare (v. 23, cf. vv. 46s., 56, 101s.: gravando 
sul bilancio famigliare, come sottolineava già Esiodo in Op. 374) e tirare oziosamente, a fatica, il suo 
scranno più vicino al fuoco, quando l’inverno sia particolarmente rigido (vv. 25s.). All’immobilità della 
donna “di terra” fa rilevato pendant la topicamente femminile ‘mobilità’ della donna tratta dal mare, cui è 
significativamente dedicata la sezione più ampia – a parte la tirata conclusiva – dell’intero componimen-
to: che, come il mare o “qual piuma al vento”, anche la donna fosse soprattutto mobile era già noto, ben 
prima del verdiano Rigoletto (3,1) o del virgiliano Mercurio (Aen. IV 569s. varium et mutabile semper / 
femina), ai ‘misogini’ del VII sec. a.C. Qui l’alternanza è tra due umori opposti (i “duplici pensieri” del 
v. 27), la sorridente letizia che fa di lei strumento di lode e di lustro per tutta la casa (vv. 28-31, con il so-
lito accento sulla sanzione sociale di tale grazia straordinaria), e l’insostenibile furore (vv. 32-34: analogo 
a quello di Ettore scatenato contro i Greci in Il. VIII 355), che induce eccezionalmente un secondo para-
gone, ancora con la cagna che difende i suoi piccoli (v. 34), e rende l’inavvicinabile menade “uguale coi 
nemici come anche con gli amici” (v. 36), in modo del tutto incompatibile con la morale aristocratica del 
“far bene agli amici e male ai nemici” (cf. Archil. fr. 126 W.2); il ritratto sfocia nell’unica vera similitu-
dine (l’altra, appena accennata, è al v. 79: “come una scimmia”) del giambo, che per il resto assegna 
direttamente alle varie donne, indifferentemente, le azioni che le sono proprie e quelle degli animali che 
le rappresentano (esemplare, in proposito, la donna-scrofa che “non lavata, in vesti non pulite” sulle im-
mondizie sta seduta, e vi s’ingrassa”, ai vv. 5s.). E il paragone è anche la significativa riflessione di un co-
lonizzatore sulla mutevole natura del mare (v. 42), ora placido e affidabile, “grande gioia per i marinai” 
(v. 38), ora furente (e il ĖċÛėďĞċē del mare, al v. 39, richiama quello della donna, al v. 33) e “sballottato 
da flutti che risuonano cupi” (v. 40): “la donna è per gli uomini una tempesta in casa”, sintetizzerà un mo-
nostico attribuito a Menandro (823 Jäkel = Pernigotti). 
 La sesta donna è un’asina “strapestata” (v. 43), ovvero pluribastonata, perché solo con la 
costrizione e gli insulti si rassegna a darsi da fare in modo accettabile (vv. 44-46). Vorace di cibo (notevo-
le la ripetizione colonnare di őĝĒÛďē, “mangia”, sui due versi successivi [46s.] e nella stessa posizione me-
trica), lo è non di meno di sesso (secondo il tópos dell’asino sempre ‘affamato’), se accoglie – carnalmen-
te – chiunque le si accosti (vv. 48s.). La settima, poi, è una ributtante donnola, senza alcuna attrattiva 
erotica (vv. 51-53) eppure smaniosa di sesso, o forse una puzzola, se arriva a nauseare (come le 
mitologiche donne di Lemno) l’uomo che le si trovi accanto, lì presente (v. 54): ladra di professione, 
irrispettosa dei vicini, lo è ancor meno delle vittime sacrificali, che non di rado – ennesimo, emblematico 
cenno alla fame femminile – si divora ancor prima che vengano sacrificate (vv. 55s.). 
 Grande fascino esercita invece la donna-cavallo, un autentico spettacolo per chi la guardi di 
lontano, ma una sciagura per chi la possiede (vv. 67s.): il prezzo da pagare, infatti, per questa ‘bella sen-
z’anima’ che soggioga gli uomini “con la forza” della sua bellezza (ŁėÌčĔǹ, v. 62; ovvero – secondo 
un’altra interpretazione – li ama solo se costretta “dalla necessità”), è quello di una sistematica diserzione 
dai faticosi (e per lo più “servili”, Ďę˜ĕēċ) lavori domestici, dalla macina al setaccio, dalle pulizie al forno 
(vv. 58-62), a vantaggio di una cura reiterata e maniacale (vv. 64s.) per la chioma (vv. 57, 65s.) e per 
l’igiene personale (vv. 63s.); un prezzo accessibile solo a re e a tiranni, i soli in grado di permettersi simili 
status symbols e di trarne piacere e gloria (vv. 69s.). Al polo opposto del cavallo sta la scimmia, come 
l’orrenda deformità (v. 73) sta all’armonica bellezza: un male peggiore, agli uomini, Zeus non lo ha mai 
inflitto (v. 72). Anche in questo caso – come per la bellezza ‘equina’, più una sorta di distintivo da esibire 
al proprio superbo braccio che vera fonte di piacere – la bruttezza della donna-scimmia si rivela rovinosa 
non in sé, ma in quanto innesca il riso (čÔĕģĜ) della gente (vv. 73s.). E chi potrebbe non ridere pensando 
all’uomo costretto – come un Fantozzi ante litteram – ad abbracciare un simile mostro? Corta di collo, 
impacciata nei movimenti, senza un minimo di chiappe (mentre Esiodo, in Op. 373, ricordava le attrattive 
di una donna ĚğčęĝĞıĕęĜ, “dal culo aggraziato”), tutta braccia e gambe (vv. 75-77). Ma “come una 
scimmia” (v. 79), costei conosce astuzia e dissimulazione (v. 78), non si cura – come pur dovrebbe, per la 
morale arcaica – del riso altrui (v. 79), è incapace di bene e passa tutto il giorno, al contrario, a studiare 
come rendersi il più possibile nociva (vv. 80-82). 
 A un simbolo tradizionalmente positivo (a partire da Hes. Th. 594-599, Op. 303-306) – di poesia, 
di castità e di laboriosità domestica (cf. per es. Senofonte, nell’Economico, 7,17, 32s.) – è infine affidata 
la decima e ultima donna, quella con le caratteristiche dell’ape: lontano dal biasimo del vicinato (v. 84, 
consueta ossessione), sotto la sua opera fiorisce e s’accresce il patrimonio domestico (ČÛęĜ, v. 85), e un 
mutuo affetto, vieppiù allietato da una discendenza bella e rinomata, conforta una vecchiaia passata ac-
canto al marito (e qui Semonide ricorre all’istituzionale ĚıĝēĜ, a sottolineare la regolarità del rapporto). 
Una grazia divina (ĒďÛđ … ġÌěēĜ), che le si effonde intorno, la fa risaltare tra le donne (vv. 88s.), mentre 
un nativo senso del pudore la porta a evitare le conventicole femminili, con le loro ciarle di amorazzi 
(vv. 90s.): donne del genere – le migliori e le più ragionevoli – sono a loro volta una ġÌěēĜ di Zeus 
(vv. 92s.). 
 Una lunga, topica tirata antifemminile chiude il giambo, dopo la celebrazione del decimo tipo. 
Più d’uno ha pensato a una nuova composizione, ipotizzando che la rassegna dei tipi femminili si conclu-
desse con il v. 92. Per l’ingannevole disegno di Zeus (v. 94 Ėđġċėƭ ïēıĜ) – e l’allusione è senz’altro al 



mortifero ritrovato di Pandora, in Hes. Op. 59-105 – le donne sussistono e sempre resteranno presso gli 
uomini (v. 95): “è questo il male massimo che Zeus abbia creato”, ripete per due volte il poeta (vv. 96 e 
115), rimarcando come proprio colui cui le donne appaiano di una qualche utilità finisca per subire i 
peggiori rovesci (vv. 97s.), e come proprio chi creda finalmente di “rilassarsi” (ĒğĖđĎďȉė, lett. “lasciar 
godere l’animo”), per concessione degli dèi o degli uomini, trovi tra le mura domestiche una rivale pronta 
a fargli guerra (vv. 103-105). Chi sorge (ĞÔĕĕďĞċē, secondo la risolutiva proposta di Ahrens al v. 100) 
con una donna, a differenza del sole, non può attraversare la giornata serenamente (v. 99), né scacciare 
l’odiosa fame, consueto e pluricitato problema, qui addirittura divinizzato (vv. 101s.), né accogliere senza 
patemi gli ospiti, perché proprio la donna che sembra più morigerata (ĝģĠěęėďȉė ĎęĔďȉ, v. 108) finisce 
per corrompersi di più (vv. 106-109): il risultato, una volta di più, è la berlina sociale, con il marito che 
resta scioccamente a bocca aperta (perché ignaro di tutto o in un moto di tardivo e inane sbigottimento?), 
e i vicini che – al solito – si divertono (vv. 110s.). Ciascuno, del resto, vede i vizi delle mogli altrui ed 
elogia la propria, mentre in realtà si è tutti colpiti da uno stesso e uguale destino: “è questo il male 
massimo che Zeus abbia creato” (vv. 112-115). E questo vincolo incatenante e infrangibile (v. 116 
ĎďĝĖÙė … ŅěěđĔĞęė ĚÔĎđė) esiste da quando Ade accolse i caduti dell’assurda carneficina troiana, dove 
gli uomini si azzuffarono “a causa di una donna” (čğėċēĔÙĜ ďµėďĔċ, v. 118), Elena. E diventa più 
evidente in questo finale – dalla stolida bocca aperta del ‘cornuto’ alla violenta quanto assurda zuffa sotto 
le mura di Troia – come la satira delle donne sia nel contempo, e forse anzi principalmente, satira simpo-
siale, sorridente e didascalica, dei loro uomini. 


