
Ovidiu DRîMBA 

INTORNO AI MOTIVI DELLA „RELEGATIO" 
DI OVIDIO A TOMI 

Dopo i contributi d i  tanti illustri studiosi e le migliaia di pagine 
scritte fin'orn sulle cause delia relegatio di Publio Ovidio Nasone, sarebbe 

ovviamente ill usoria la pretesa di portare una miracolosa „Chiave di 
Sesame" de! problema. Tuttavia, non mi sembra clei tutto inutile dare uno 
sguardo sullo stato attuale della questione, cercare di scartare decisamente le 
soluzioni fantasiose, di sottolineare quelle verosimili, di mettere in risalto 
a lcuni testi ovidiani significativi in meri to, ed in fine di suggerire alcune cor
rezioni di metodo nell'interpretazione clei fatti. 

Incominciamo appunto con i fatti. 
Ne! mese di dicembre dell'anno 8 d. C. Augusto firmo l'editto di re

legatio clei cavaliere P. O. Nasone, che, dopa la morte di Orazio avvenuta 
sedici anni prima, era rimasto ii piu famoso poeta latino in vita. Si trattava 
dungue di relegatio, e non di exilium; e sappiamo guale era la differenza: 
Ovidio non perdeva ne i beni materiali, ne i diritti civili. La pena inflittagli 
non era perpetua, ma una relegatio ad tempus. Sappiamo, inoltre, quali 
ti <if1l1 i posti di relegazione: undici isole e dieci localita in sede continentale 
(1 ), - tutte sedi di pena piu miti di Torni, locali ta che non figurava tra i posti 
giuridicamente annessi. Da questo punto di vista, la punizione - decisa da 
Augusto stesso, non dai Senato, ne dai tribunali, - era non solo motto dura, 
ma anche abusiva. Cio nonostante, Ovidio stesso riconosce (e, come 
vedremo, farse aveva ragione) che rispetto alia gravita delia sua colpa, 
Augusto e stato piuttosto clemente. - Ma guale e stata la calpa ? 

I motivi specificati net decreta di relegazione erano, a guanto ci dice 
ii poeta, due: carmen ed error; cioc, la sua poesia d 'amore e un certo errore 
che egli avrebbe commesso. Nel\a sua ben conosciuta elegia che costituisce 
da soia ii seconda libro dei Tristia, Ovido insiste a lunga sulla prima accusa; 
ed e ovvio che la fa per non essere obbligato di pariare del seconda motiva, 
del l 'error. E infatti, riesce - riconosciamolo - a discolparsi, con una logica 
perfetta, con un'argomentazione (non solo difensiva, ma anche offensiva, 
accusatrice) impeccabile, - degna del\ 'ex-discepolo dei grandi retori Porcio 
Latro e Arellio Fusco. Infatti, la suddetta elegia e una perfetta suasoria e 
difensiva e offensiva. E' questo un aspetto (sul quale ritomeremo) che ci 
impone una certa rettifica dell'erronea e - purtroppo - frequente affer
mazione estesa a tutte le elegie ovidiane del l'esilio, - nel senso che gueste 
„lamentele"dimostrerebbero, dicesi, nel loro autore, un caractere non digni
toso, bensi debole, se non addirittura servile n. 
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Quali motivi avrebbe avuto Augusto ne! rimproverargli un crimen 
canninis ? 

Cercando di discolparsi, Ovidio si sofferma a lunga suii 'Ars ama to
ria, ribattendo ogni accusa d'immoralitâ e proclamandosi decisamente inno
cente. Gli argomenti de! poeta in meri ta sono armai ben noti, di modo che 
non e affatto ii caso di ripeterli . lnvece, bisogna ricordare che Ovidio non 
accenna al fatto che „l ' immoralita" dell 'Ars amatoria (nonche <legii Amores) 
era considerata dall ' imperatore sub specie politicae, - giacche Augusto 
aveva instaurato ormai da tempo, con le sue leggi di risanamento morale, 
una specie di dittatura della moralitâ pubblica; di modo che, il reato di 
immoral i tâ diventava implicitamente un reato poli tico, dai momento che 
Augusto considerava ii comportamento morale di ciascuno non come un 
affare privato, bensi come un fatto sociale, chiaramente inquadrato guiridica
mente e dunque sancito dalie leggi. 

Bisogna tener con to anche di un al tro aspetto del problema, non suf
ficientemente (per quanto mi risulta) messo in risalto fin '  ora. 

Cioe, del fatto che ii crimen carminis che gli veniva posto a carico 
non <leve esser inteso - come di solito si fa - come una colpa l imitata al lato 
morale (o, meglio, immorale) e al l 'atteggiamento libertino di Ovidio; ma va 
ben ol tre, oltrepassa ii campo delia morale, - giacche ii poeta si permette di 
esprimere certe opinioni troppo rischiose (o, perlomeno, certe al lusioni, sia 
critiche, sia ironiche) su a lcuni aspetti delia vita relgiosa, delia vita civica, 
oppure direttamente delia vita poli tica del suo tempo. 

Passiamo dunque brevemente in rassegna, appogiati dai testi ovidi
ani, alcuni esempi di anticonformismo (per non <lire di opposizione, - anche 
se, in real tâ, di  opposizione si tratta) del poeta nei confronti delia pol i tica 
generale dell'imperatore. 

Per quanto riguarda la vita religiosa, sappiamo che Augusto si era 
profondamente impegnato a riportare la societâ del suo tempo non solo su Ila 
scia del mos maiorum, cioe di una moralitâ simile a quella degli antenati, ma 
anche delia vetus pietas. Perseguiva non solo ii raddrizzamento dei costumi, 
ma anche la restaurazione delia religione nazionale. A tale scopo, dopo esser, 
stato eletto, cingue anni prima, Pontefice Massimo, nell'anno 1 3  a .C., 
Augusto aveva fatto riparare un centianio di templi lasciati in abbandono; 
aveva ordinato che ii Sena to iniziasse le adunanze con la cerimonia di un sa
crificio; aveva fatto risorgere molti riti e vecchie cerimonie; aveva aumentato 
ii privilegi dei collegi sacerdota li, e si era preso cura dei libri sacri, ri tuali, 
sibillini e fasti. 

Di fronte a questa politica, Ovidio rifiuta apertamente tale indirizzo 
augusteo, morale e religioso. „Lodino gli a l tri ii passato !" - escalama vivace
mente ii  poeta, alludendo farse ai poeti ufficiali, come Vergilio e Orazio; 
dichiarandosi invece ben l ieto che i i  modo di v ivere rustico e grossolano 
degli antenati non reggeva piu: 
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Prisca iuvent alias; ego me nune denique natum 
Gratular; haec aetas moribus apta meis ! '1• 
Ma Ovidio va oltre, „manifestando un' incredulita aperta, sferzante, 

inconoclasta", fino ad „un atteggiamento atto - in practica, se non in teoria" 
11, - lasciando intendere i i  suo d isprezzo verso le antiche credenze, verso i i  
tradizionalismo insistentemente sostenuto e promosso dai nuovo Pontifex 
Maxi mus: 

Ista vetus pietas, aevo moritura futuro, 
Rustica Saturno regna tenete fuit �' 
E, menlre l'imperatore aveva vietato la pratica di alcuni culti orien

tali e aveva punito con l'esilio il fonda tore de] primo nucleo pitagorico a 
Roma, i i  senatore Nigidio Figulo, nonche i i  filosofa pitagorico Anassilao, 
Ovidio osa concludere le sue Metamorfosi con un esaltato inno pitagorico; 
pur sapendo, senza dubbio, che la rapida diffusione a Roma del pitagorismo 
irritava moltissimo ii Pontifex Maximus, e che questi non vedeva di buon 
occhio un culto profondo che minava sempre piu ii prestigia delia religione 
ufficiale; e, pur anche sapendo che Augusto vedeva, in tutti i culti orientali in 
generale, una pericolosa - perche abi lmente nascosta - forma di opposizione 
politica. 

Oltre al suo anticonformismo ne] campo religioso, Ovidio esprimeva 
nelle sue poesie anche diverse a llusioni, perlomeno ironiche. In questo modo, 
egli aveva incominciato a guadagnarsi l'antipatia di Augusto fin dalie sue 
prime poesie, riunite poi soto il titolo Amores. 

L'imperatore faceva del suo meglio per risanare i costumi, far scom
parire l ' imoralita, promuovere una vita di famiglia onesta, seconda ii model
Io degli antenati; ed ecco Ovidio che ironizza tutti questi sforzi, dicendo che 
gli stessi fondatori dell'Urbs, Romolo e Remo, erano figli di Rhea Silvia e di 
Marte, nacquero dunque di un amore colpevole: 

Et notos mores non satis Urbis habet, 
In qua Martigenae, non sunt sine crimine nati 
Romulus Iliades lliadesque Remus "· 
Augusto, poi, lottava per ii ritomo def vecchio spirito militare e stava 

preparando una grande campagna contro i Germani in rivalta, - mentre i due 
figli di Livia (dai suo primo matrimonio), Tibcrio e Druso, ritomavano vitto
riosi dal la Gallia; ed ecco Ovidio che prende in giro questa politica m ili
tarista, istituendo ii grazioso ed ironico parallelo tra la  guerra e l'amore, -
preferendo, s'intende, ii seconda e lodando ! 'amante, che ha piu qualita del 
solda to: 

Militat omnis amans et habet sua castra Cupido; 
A ttice, crede mihi, militat omnis amans '1• Eccetera. 
Semplice scherzo ? Puo anche darsi. Pero i i  d ittLJtore non avevLJ i l  

senso dell'umorismo. - Ed ecco i n  che modo i l  poeta, i i  popolarisimo poet.1 
(soprattutto negii ambienti di opposizione) tira va l 'acqua al mulina dei nero-
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sissimi giovani appartenenti alla nobilita, che, evitando ii servizio m i l itare 
(come d 'a l tronde l 'a veva evitato la stesso caval iere P. Ovidio Nasone ! ) ,  d i s 
prezzando ed ironizzando ta le  a ttivita, davci di nuovo fi lo da torcere ;i i 
regime augusteo. 

Na turalmente, le cose non finivano gui . 
Augusto aveva fatto votare, una legge in favore del ia ricca a ris

tocrazia; lcgge seconda la gua le non era permesso a ch iunque di porre la su;i 
cand idatu ra per i i  Senato, come una volta,  ma solo a guel l i che avevano un 
censo d i  a lmeno qua ttrocento mi la  sestcrzi. - Ed ecco d i  nuovo Ovidio osar 
cri tica re questa legge che chiudeva la Curia ai poveri e che <1 mmetteva b 
scel ta dei giudici solo sulla base clei  censo: 

Possidet inventas sanguine miles opes; 
Curia pauperibus clausa est; dat  census honores; 
lnde gravis iudex, inde severus eques �'. 
Poteva forse questa n uova audacia passare inosserv a ta dai  pubb lico, 

e senza commenti da parte del l 'opposizione? 
Oppure, ccco, un'altra au dacia, pi L1 d u ra ancora, e molto piu 

sp iacevo le al l 'impera tore, cui  i i  poeta ricord ava pubbl icamcnte, l a  sua 
crudele i ngiustizia nei con fronti de! suo ex-am ico, Cal lo. - Cornel i o Cal lo, 
poe ta elegiaco molto noto, gene rale ed am ico di Augusto, erJ stato incarica
to, dopo la battaglia d i  Azio, d i  segu ire An ton io. Nom in ato poi governa torl' 
del l '  Egitto, Ca llo si era lasci ato sed urre d <1 l l 'ebrezza del ia  grand0zza; i i  
Senato I o  aveva rich iam ato, g l i  era înscenato u n  processo, era sta to con d a n 
nato a l l 'esi l i o, - finche poi, disperato, a Cal Io non era rimas to c h e  su icidarsi .  
I I  suo vecchio amico, Ottav iano Augusto, invece di i n tervenire, ringra z io i i  
Senato che a veva preso s i m i l i  misure d rastiche contro - come si esprimcva 
l ' im pera tore - ,,I' arnico che l 'a veva offeso". - Ed ecco Ovi d i o  che, pur sapen
do che anche Yergi l io  aveva dovuto cancellare - forse per rich iesta d e l l ' i m 
pera tore - i i  nome d i  Gal lo dal ia  sua ul t ima „Georgiei! ", ecco Ovidio che 
osava seri vere che „ingi ustamente" era s ta to accusato Gal lo  di aver offeso u n  
amico: 

Tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, 
Sanguinis atque animae prodige Galle tuae "· 
E tutto guesto, prima che Ovi d i o  abbia incom inc iil to ! 'incri minata 

Ars amatoria; cioe ! 'opera che, tu tta, „e negazione dei  va lori morali del l il 
restaurazione augustea cantati da Orazio nel Carmen Saeculare", - e dove 
„non mancano /„ . /  spunti polemici che possono essere consi derati d i  natu
ra poli tica " "'. 

Era quanto mai chiaro che Augusto - da tut ti ben noto come uomo 
rnolto vend icativo - non poteva a ffatto considerare i i  cavilliere Publ io O\· i d i o  
Nasone come suo aleato. Tutt'a l tro ! - E tan tomeno l ' im pera trice Livia .  Ed 
ecco perche: 

Di recen te (cioe, negii anni 2 e 4 d .C.) i d u e  n ipoti ed ered i d i re l l i  d i  
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Augusto al trono, muoiono misteriosamente. Lucio, in cammino verso le 
legioni d i  Spagna, m uore a Marsiglia, dopo una leggera e brevissima malat
tia. Un anno e mezzo piu tardi, Caio, mandato in Licia, muore anche lui, 
altrettanto rapidamente e m isteriosamente, per una leggera ferita. Siccome 
tutti sapevano che Livia voleva ad ogni casto imporre come successore al 
trono suo figlio dal primo matrimonio Tiberio, i fatti sembrano molto strani, 
le coincidenze sembrano troppo sospette; incominciano - con insistenza sem
pre maggiore - a correre le voci di un avvelenamento dei due fratelli; la gente 
(e persino la storico Tacito !) d ice che in questi strani avvenimenti ci sarabbe 
stata la mano d i  Livia ! - Ed ecco d i  nuovo Ovidio che non perde l'occasione 
di indirizzare alla cattiva matrigna una pungente allusione, introducendo nel 
primo l ibro delle sue Metamorfosi due versi, che ricordavano ai lettori la 
morte misteriosa din Caio e Lucio, parlando di veleni preparati dalla loro 
matrigna, e degli scopi perseguiti dall'impaziente Tiberio circa la succesionne 
al trono: 

Lurida terribiles miscent aconita novercae; 
Filius ante diem patrios inquirit in annos 1111• 
Come avrebbe potuto perdonargli Livia questi versi, pieni di chiare 

e terribli insinuazioni ? 
Soffenniamoci, a questo punto, per trarre alcune conclusioni. 

I passi citati sopra, per quanto pochi, ci sembrano tuttavia assai con
cludenti. Inoltre, non si deve dimenticare che Ovidio, con la sua natura 
socievole, loquace, spiritosa, i ronica, non doveva certamente lasciar perdere 
l'occasione di fare, anche verbalmente, numerose simili insinuazioni, allu
sioni, ironie, criticne, contro ii regime, contro Augusto e Livia, negii ambien
ti da lui frequentati, tra i suoi amici, quasi tutti appartenenti (come vedremo) 
al partito di opposizione, - men tre le spie dell'imperatore pullulavano dap
pertutto 1 1 1• Di modo che, il crimen canninis che gli era esplicitamente messo 
a carico, era raddoppia to da un crimen linguae. 

Tornado alle cause della sua relegazione - da lui stesso indicate: car
men et error, - possiamo concludere che, se queste possono essere considerate 
(come Io vuole anche Ovidio) due cause distinte, esse invece non devono 
essere intese come esclusive, bensi come complementari e interferenti tra di 
)oro. Nelle sue poesie, nel suo carmen si possono facilmente identificare, come 
abbiamo gia visto, tanti errores, di un genere o di un altro, - ma, in fin dei 
conti, di natura politica; ciOe, di natura molto piu di quella morale, imputata 
alla Ars amatoria. Lo riconosce Ovidio stesso, quando afferma che gli sarebbe 
ben difficile scolparsi degli „altri" errori, che sono piu gravi: 

Utque hoc, sic utinam defendere posses ! 
Scis aliud, quod te laeserit, esse magis 121• 
Fatto sta che la seconda motivazione contenuta nel decreto di re

legazione - l 'error - e che rimarra forse per sempre un mistero, era solo un 
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motivo occasionale, la goccia che ha fatto traboccare ii vaso ! Da anni ed a nni 
l' imperatore aspettava l'occasione di  sbarazzarsi di P. Ovidio Nasone, per
sana tanto scomoda, poeta ironico tanto „en vogue", un aristocratico molto 
ben accol to e tanto influente negli ambienti d i  opposizione. 

Per Augusto, la prima motivazione contenuta nel decreta di re
legazione, cioe quella di immoralita della sua poesia, „rendeva possibile l'ac
cusa e facile la condanna", metre „la sua politica in difesa delia moralita usci
va singolarmente rafforzata" IJ>_ 

Alio stesso tempo pero, nel decreta si aggiungeva anche l ' im
putazione di  un certo error. 

A proposito di questo error sono state formulate alcune ipotesi fan
tasiose. Gia Sidone Apollinare supponeva che Corina, i i  personaggio <legii 
Amores, fosse propria la figlia di Augusto, Julia. Molto piu tardi l'ipotesi for
mulata da Voltaire si avvertl veramente degna dell'au tore delia Pucelle 
d 'Orleans: la calpa di Ovidio (l 'error) sarebbe stata quella di aver sorpreso i 
rapporti incestuosi di Augusto con sua figlia ! Altre ipotesi sull 'error 
commesso da Ovidio - quella di aver visto la sessantacinquenne Livia nuda 
nel bagno; no quel la di averla vista, sempre nuda, celebrando i misteri della 
Bona Dea; o quella di esser stato Ovidio testimone dell'accesso di dispe
razione e di furia di Augusto per la sconfitta del suo generale Varo, - sono 
tutte fantasie, tutte ipotesi da scartare, per motivi sia di cronologia, che di un  
elementare buon senso "1• 

Da prendere in considerazione, invece, e la spiegazione - formulata 
gia alia fine del Settecento e accetta ta in seguito da grandi studiosi, da 
Boissier e Cartault fino a Wilkinson ed Ettore Paratore, - secondo la  quale 
l 'error din Ovidio sarebbe stato di aver favorito gli amori adulterini di Ju lia 
Minor e ii giovane patrizio Decimo Giunio Silano. Come e noto, la nipote di  
Augusto, Julia Minor, intorno a l ia  quale si erano raggruppa ti diversi avver
sari e nemici di Livia, fu mandata nell ' isola Trimero, vicino a l te coste 
p'ugliesi, mentre Silano abbandono volontariamente Roma. - Che Ovidio 
abbia saputo <legi amori colpevoli di J ulia Minor e che li abbia taciuti - errore 
che ii poeta qualifica una semplice stultitia, furor, simplicitas, ecc. 111, - non 
e del tutto escluso. Ma, che fosse stato propria questo - e solo questo ! - l 'er
ror per cui i l  poeta fu relegato, non mi sembra assolutamente una spegazione 
valida; in quanto resta una prima obiezione, logica: come mai punire ii con
fidente piu duramen te degli amanti, dei colpevoli stessi ? E la seconda 
obbiezione: se Ovidio fosse stato veramente impl icato in una facenda del 
genere, la tex de adulteriis l 'avrebbe colpito anche con la confisca, totale o 
parziale, dei suoi beni; cio che, invece, come Io sappiamo, non e successo. 

Un'altra soluzionc suggerita per spiegare l 'error di Ovidio e quella 
formulata per la prima volta da S. Reinach e adottata in segui to, ed amplia
mente sviluppata, da Jerome Carcopino 1"1• Secondo questa ipotesi, Ovidio 
sarebbe stato punito a causa dei suoi rapporti con i culti orientali di Roma, 
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perseguitati dal l ' imperatore; rnpporti che si sarebbero manifesta ti sia nella 
sua partecipazione a diverse cerimonie segrete, sia nella sua participazione 
ad una seduta di divinazione durante la qua le ii poeta avrebbe „visto" il sa
cerdote interpretando i balbettii del fanciulo in stato ipnotico che „vedeva" i i  
futuro (cioe: la data delia morte del l ' imperatore ed i i  nome del suo successore 
- una colpa estremamente grave). - Solo che, il fatto che Ovidio stesso ci d ice 
che la sua colpa fu „di aver v isto" -

Peccatum que oculos est habuisse meum 1 71 

- non ci conduce necessariamente alia conclusione che egi abbia 
„visto" nel l 'ombra profonda di una cappella p i tagorica construita a forma di 
grotta, proprio una tale sed uta segreta di  di vinazione ! D'altra parte, l ' ipote
si d i  Carcopino ci sembra inaccettabile, soprattutto se ci ricord iamo che, sotto 
Augusto, la d ivinazione circa la vita dell' imperatore e la sue famiglia non era 
ancora considerata del ia legge come un crimen; sara invece qual ificata come 
tale sotto Tiberio 1"1• 

L'error, dunque, non fu un singolo, bensi tanti errores commessi da 
Ovid io. Errori attinenti sia al campo religioso, sia al campo morale, sia a l  
campo poli tico. „Politico" - nel  doppio senso delia  parola. Nel senso lato, 
cioe: comportamento pubblico generale, ambienti pol i tici preferiti, amici, 
al lusioni e critiche e i problemi ed aspetti diversi delia vita; insomma, tutto 
cio che nelle sua attivita - di uomo e di scri ttore - contrastava, ostacolava, 
combatteva Io spirito, l' indirizzo generale o addirittura le d isposizioni uffi
ciali del regime, compresa quel le sancite dalie leggi. In un regime di ttatori
ale, come quello di Augusto, gli aspetti piu diversi ( letterari, mora li, religiosi, 
poli tici) si incontravano, si scon travano, qualunque errore era suscettibile di 
interpretazione poli tica e, pertanto, di diventare un errore „politico", vero e 
proprio. - Ma, e probabile che ne! caso d i  Ovid io fossero stati anche errori 
poli tici nel senso ristretto delia parola .  

Ed eccoci arrivati a l ia categoria d i  soluzioni di carattere prettamente 
politico, generalmente proposti negii u l timi tempi per spiegare ii mistero del
l'error. 

Che Ovidio fosse stato vittima di alcuni intrighi politici, questa e 
un'ipotesi formulata gia fin dall 'inizio dell 'Ottocento, e piu volte ripresa ulte
riormente, in varianti diverse, da noti studosi '"1• Da tutte questi varianti, 
prendiamo in considerazione solo guelle che hanno una indubbia consisten
za, conferi tale dalia logica dei fatti storicamente attestati, nonche dai  tasti 
ovid iani stessi in merito. 

La prima variante e in relazione con ii  „caso" Agrippa Postumo. 
Nel l'autunno dell  'anno 8 d .C. Augusto invio in esilio perpetuo il suo 

ultimo erede diretto, ii suo successore d iritto, al trono, il frivolo e dissoluto 
Agrippa Postumo, nel l' isola Planasia. I contemporanei sapevano che fu pro
pria Livia - sem pre mol to preoccupata di fare tutto ii possibile per assicurare 
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a suo figlio Tiberio la successione al trono - ad istigare e convincere suo mar
i to che egli non doveva piu essere indulgente nei conforti delia vita dissolu
ta del giovane Agrippa; ma neanche nei confronti d i  guel l i  che, come Ovidio, 
appartenevano al gruppo degli amici d i  Agrippa, e che erano in genere 
avversari ben noti delia l inea politica augustea. - Ancora una volta, ii poetii 
si trovava coinvolto, sia pur ind irettamen te, in un affare che offendeva al lo 
stesso tempo Augusto, Livia e Tiberio ! 

Un altro successore possibile al trona era considerato Germanico, 
discendente diretto di Augusto, suo nipote che aveva ottenu to, tempo addi
etro, i i  privilegia di esser nominato console prima dell 'eta legale, e che in 
seguito era diventato tra i genera li piu festeggiati .  La profonda simpatia di 
Ovidio verso Germanico e la cord iale amicizia che l i  univa sono evidenti 
nelle sue poesie dell'esilio Ovidio Io nomina d irettamente ben undici volte; 
gli dedica la versione definitiva dei suoi Fasti, e inserisce a lcuni passi in 
onore del bril iante giovane che tutti i nemici di Tiberio avrebbero desiderato 
vedere a capo dell ' impero. „Ovidio dunque - osserva uno studioso - e sotto 
la suggestione di quel Germanico, che costi tuira l'idolo e ii mi to dell'oppo
sizione senatoriale contro Tiberio" wi. - E, infatti, non appena diventat0 
imperatore, Tiberio, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di Germanico, Io 
mando come alto commissario dell' lmperio nelle regioni orientali, dove poi 
la face avvelenare. 

Si trattava dunque, per Ov idio, di aver fa tto l 'error di appartenere e 
di frequen tare un ampio gruppo di i.lmici chc manifestavano, sia pur in modi 
diversi, atteggiamenti chiari d i  opposizione verso Augusto, nonche verso 
Livia e Tiberio. Tra questi amici e oppositori, molti sono i destinatari delie sue 
elegie-lettere dall 'esilio: un fatto quanto mai significativo. In questo senso 
sappiamo, ad esempio, che Giunio Gal l io sară, sotto Tiberio, esil iato ed incar
cerato; che Rufo apparteneva al circolo opposizionista di fabio Massimo; che 
Suilio, Caro, Alb inovano, avevono rapporti di intimita-famil iarita con 
Germanico, l'avversario di Tiberio; che Pompeio M<irco, sotto Tiberio verra 
sospettato e sara obbligato di darsi la morte; che Cotta Messalinus finira la 
vita avvelenato; Caio Gallo, caduto in disgrazia, si suicidera; Cassio Severo, 
relegato, moriră in miseria; Clutorio Prisco sară condannato a morte; lgino 
cadra in disgrazia; Sempronio Gracco verra assassina to, per ordine di 
Tiberio; Fabio Massimo si suicidera. - Paolo Fabio Massimo, i i  grande amico 
di Ovidio, parente di sua moglie, importantissimo personaggio de! mondo 
politico, nel la cui casa si tenevano riunioni e si criticava non di  rado i i  regime 
(ed e inconcepibile che l'impera tore non l 'abbia saputo ! ) ,  - era diventato la 
mano destra di Augusto. Questi, accompagnato da Fabio Massimo, visito, col 
piti rigoroso segreto, i i  suo caro nipote esi l ia to, Aggrippa Postuma, forse a l lo 
scopo di mutare la succesione al trono e raccomandare come suo erede e suc
cessore Agrippa. Per l ' ind iscrezione di Fabio, Livia ha appreso tu tto; e l ' in
domani, quando Fabio, ii suo consigl iere intimo, si presento da lui ,  Augusto 
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gli volto le spalle, pronunciando la terribile parola: „Addio!" .  Fabio comprese 
che cosa gli restava da fare; e, arrivato a casa, I '  amico piu caro di  Ovidio capi 
che l ' impera tore non Io perdonera mai, e si dette la morte. 

Questi erano dungue gli amici di Ovidio: tu tti, noti oppositori al 
regime; e guesti i suoi tre grandi nemici: Augusto, Livia e Tiberio. 

Arriva ti a questo punto, possiamo concludere. 
Dopo aver tracciato un quadro storico del problema, credo sia diven

tato chiaro che la relegazione di Ovidio non fu dovuta (se non in sussidiario) 
ad una vita personale diciamo „dissoluta", oppure ad un crimen carminis di 
carattere morale, - anche se ii poeta preferirebbe essere inculpato solo per la 
sua Ars amatoria: 

Ut pateat soia culpa sub „Arte" mea 21 1
• 

comunque, Ovidio preferisce pariare solo di questa calpa, - perche 
„l 'altra" la deve tacere: 

Alterius facti culpa silenda mihi 221• 
Ad ogni caso, e inutile cercare di stabilire un con fine chiaro e preciso 

tra la sua attivita poetica e quella politica, cioe tra carmen e error, in quanto 
anche la sua poesia comprendeva - in modo sia impl ici to, sia esplicito -
a tteggiamenti politici (o considerati come tale). Per guanto riguarda ii miste
rioso error specificata nel decreta di relegazione, guesta parola doveva indi
care non una vera ed esclusiva causa determinante, ma solo la causa occa
sionale, - giacche la vita privata e sociale de! poeta, nonche la sua opera 
poetica (in complesso, e non solo I' Ars amatoria), includono tanti e tant i  
motivi d i  antipatia e di in imicizia da parte dei vendicativi Augusto e Livia, e 
tante prove di anticonformismo e d i  opposizionismo aperto nei riguardi de! 
regime. Dunque: in realta si  trattava non di un singolo error, ma da tanti 
errores. 

Tra questi errori, un'importanza particolare hanno certamente avuto 
i suoi attacchi contro la persona, contro le idee, gli interessi, le manovre -
m<lgari criminali - di Livia, l'ambiziosa e l 'abilissima, !'energica e la cattiva 
Livia, che per cinquant'anni aveva dominato i i  suo mari to, ispirandogli tante 
ri iorme ed al tre decisioni. Forse non si prende, di solito, abbstanza in con
siderazione ii peso che, nella condanna di Ovidio, ha avuto contro di lui 
anche l'avversione di  Livia e di Tiberio. E' ovvio che essi non potevano essere 
indifferen ti al1 fatto che ii poeta aveva tant i  amici che erano allo stesso tempo 
anche amici di Germanico, ii candidato in spe al trona, contro Tiberio. Cio 
potrebbe spiegare l 'ndi fferenza totale del successore di Augusto per la sorte 
e la suppliche mandate a Roma dai poeta relegato a Torni. Cio potrebbe spie
gare anche la rinuncia totale di Ovidio ad ogni speranza, dopo l'avvento al 
trona di Tiberio, da cui egli sapeva benissimo che non c'era da aspettare nes
suna indulgenza o benevolenza 2-'1• 

In diverse occasioni e in d iversi modi Ovidio aveva mostra to una 
vera e propria ostil ita verso l'imperatore. Questi Io avrebbe potuto facilmente 
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accusare di ingiurie e di calunnie nei suoi confronti, - di un crimen laesae 
maiestatis; e avrebbe anche potuto invocare delitti per i qual i  le leggi 
prevedevano non solo la relegatio, ma anche la pena d i  morte. La riconosce 
Io stesso Ovidio, d icendo che, date le offese da lui fatte all ' impcra tore (offen
sas tuas), questi tuttavia e stato indu lgente (in poenae nomine lene fu it J  
(24); e dom inando la  sua ira, gl i  aveva lasciato la vita: 

Vita data est, citraque necem tua constitit ira "). 
La relegazione di  Ovidio, dunque, ed i motivi che la  determinarono 

- i veri motivi, e non solo la causa occasionale, - sono da considerare in rap
porto al cl ima genera le di opposizione contro i i  regi me augusteo. Gia da 
molti anni l 'imperatore Io odiava (ed i i  suo adio era senz'al tro al imentato e 
incoraggiato dalia sua moglie, Livia) e avrebbe voluto sbarazzarsi di lui .  

Ma !'antipatia era reciproca, - evidente e incontenibile (nonostante 
le parole di adulazione - nella speranza d i  una captatio benevolentiae) 
persino quando ii poeta gli chiede una mitigazione delia pena. ln fa tti , non 
manctmo ne! secondo libro dei Tristia ne un chiaro sentimento di rivolta con
tro J ' ingiustizia di una condanna dei suoi carmina, ne la protesta con tro i i  
tentativo imperiale di subord inare la letteratura agi i  scopi morali,  sociali  e 
poli tici; ne le insinuazioni alia d iscutibile moral ita dell'imperatore, ne l'acus
sa di essere Augusto ii primo sovrano che, abusando de! suo potere, si osa d i  
attacare la  poesia e d i  insti tui re la censura 2'·1• 

L'imperatore poteva avere anche al tri motivi di antipatia contro 
Ovidio, giacche guesti, ad esempio, „nei Fasti si proponeva di esa ltare la 
figura di  P. Fabio Massimo e la sua domus al di sopra di quella di  Augusto 
stesso"; o guando il poeta, esaltando ,,I' origine antica e nobile dei destinatari 
delie sue lettere", voleva ricordargli che il padre di Augusto era un plebeu, e 
ii bisnonno, un ex-schiavo negoziante di cordami", o guando, insistendo 
„sul la liberta di cui d isponevano tutte le manifestazioni artistiche" nel pas
sato, „implicitamente rivolge una critiva severa ad Augusto per avere egi 
sopresso tale l iberta"; o quando lo sfidava dicendogli che la fama de! poeta e 
al di la del ia volonta dell' imperatore: 

Caesar in oe potuit iuris habere nihil 271• 
Ovidio resta, fino <li la fine, tutt' altro che un ad ulatore. Non riesce a 

nascondere la sua antipatia contro Augusto, non la sa veramentc adulare, 
non la sa lusinga re neppure quando gli sollecita che g l i  venga cambiato ii 
posto di pena. - Ma, persino ne! suo epitaffio bcn noto, ne! quale Ovidio tienc 
a dire che, per l'eternita, egi rimarra ii  poeta, non delie Metamorfosi, ne dei 
Fasti, ma propria dell'Ars amatoria, cioe ! 'opera per la quale ii t iranno l 'ave
va punito, - persino guest'epita ffio, non ha forse !'aria di una sfida 2'1 lancia
ta al l ' imperatore ? 
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