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MODULO II 

MITI, MITOLOGIE E STORIE. DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI MITI NEL MONDO ANTICO?  

IL MITO DI SCILLA E CARIDDI 

 

N. B.: Le traduzioni dei passi tratti dall'Odissea sono di Rosa Calzecchi Onesti. Le traduzioni del passi tratti dall'Eneide sono di Luca Canali. 

 

 

 

I. LE PAROLE DI CIRCE 

  
1. Od. 12, 85-92 

Là dentro Scilla vive, orrendamente latrando: 
la voce è quella di cagna neonata, 
ma essa è mostro pauroso, nessuno 
potrebbe aver gioia a vederla, nemmeno un dio, se l’incontra. 
I piedi son dodici, tutti invisibili: 
e sei colli ha, lunghissimi: e su ciascuno una testa 
da fare spavento; in bocca su tre file i denti, 
fitti e serrati, pieni di nera morte. 

eÃnqa d' e)niì  Sku/llh nai¿ei deino\n lelakuiÍa.   
th=j hÅ toi fwnh\ me\n oÀsh sku/lakoj neogillh=j   
gi¿netai, au)th\ d' auÅte pe/lwr kako/n: ou)de/ ke/ ti¿j min   
ghqh/seien i¹dwn̄, ou)d' ei¹ qeo\j a)ntia/seie.   
th=j hÅ toi po/dej ei¹siì duwd̄eka pa/ntej aÃwroi,   
eÁc de/ te/ oi ̧deiraiì perimh/keej, e)n de\ e(ka/stv   
smerdale/h kefalh/, e)n de\ tri¿stoixoi o)do/ntej,   
puknoiì kaiì qame/ej, pleiÍoi me/lanoj qana/toio.   

  
2. Od. 12, 93-100  

Per metà nella grotta profonda è nascosta 
Ma spinge le teste fuori dal baratro orribile,  
e lì pesca, e lo scoglio intorno frugando 
delfini e cani di mare e a volte anche mostri più grandi  
afferra, di quelli che a mille nutre l’urlante Anfitrite. 
Mai i naviganti si vantano d’averla potuta fuggire 
indenni sulla nave: ghermisce con ogni testa 
un uomo, afferrandolo dalla nave prua azzurra.  

me/ssh me/n te kata\ spei¿ouj koi¿loio de/duken,   
eÃcw d' e)ci¿sxei kefala\j deinoiÍo bere/qrou:   
au)tou= d' i¹xqua/#, sko/pelon perimaimww̄sa,   
delfiÍna/j te ku/naj te kaiì eiã poqi meiÍzon eÀlvsi   
kh=toj, aÁ muri¿a bo/skei a)ga/stonoj  ¹Amfitri¿th.   
tv= d' ouÃ pw ̄pote nau=tai a)kh/rioi eu)xeto/wntai   
parfuge/ein su\n nhi¿+: fe/rei de/ te kratiì e(ka/st%   
fw½t' e)carpa/casa neo\j kuanopr%r̄oio.   

  
3. Od. 12, 105-110 

Tre volte al giorno la vomita e tre la riassorbe 
paurosamente. Ah che tu non sia là quando assorbe! 
Non ti salverebbe dalla rovina neppur l’Enosictono. 
Piuttosto lungo lo scoglio di Scilla navigando veloce 
fa passare la nave, perché è molto meglio 
piangere sulla nave sei uomini che tutti quanti. 

triìj me\n ga/r t' a)ni¿hsin e)p' hÃmati, triìj d' a)narubdeiÍ,      
deino/n: mh\ su/ ge keiÍqi tu/xoij, oÀte r(ubdh/seien:   
ou) ga/r ken r(u/saito/ s' u(pe\k kakou= ou)d' e)nosi¿xqwn.   
a)lla\ ma/la  Sku/llhj skope/l% peplhme/noj wÕka   
nh=a pare\c e)la/an, e)peiì hÅ polu\ fe/rtero/n e)stin   
eÁc e(ta/rouj e)n nhiì+ poqh/menai hÄ aÀma pa/ntaj. 

  
4. Od. 12, 124-126 

Molto meglio fuggire e aiuto chiedere a Cratais,  
la madre di Scilla, che la generò sciagura ai mortali; 
lei può fermarla, che non s’avventi di nuovo. 

a)lla\ ma/la sfodrw½j e)la/an, bwstreiÍn de\  Kra/taii+n,   
mhte/ra th=j  Sku/llhj, hÀ min te/ke ph=ma brotoiÍsin:   
hÀ min eÃpeit' a)popau/sei e)j uÀsteron o(rmhqh=nai.   
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II. LE PAROLE DI ELENO 

  
1. Aen. 3, 420-432 

[…] Scilla tiene il lato destro, il sinistro 
l’implacata Cariddi e tre volte a dirotto risucchia 
vasti flutti nel fondo gorgo del baratro, e di nuovo 
li scaglia alternamente nell’aria e flagella gli astri con l’onda. 
Invece un antro racchiude in ciechi nascondigli Scilla 
Che sporge il volto e attrae le navi sugli scogli. 
In alto parvenza umana e fanciulla dal bel petto 
fino all’inguine;  in basso mostro dal corpo smisurato 
unendo code di delfini e ventre di lupi. 
Meglio percorrere le mete del trinacrio Pachino 
Indugiando, e percorrere in giro una lunga rotta, 
che vedere un’unica volta nel vasto antro 
l’orrenda Scilla e gli scogli risonanti di cani cerulei.  

dextrum Scylla latus, laeuum implacata Charybdis   
obsidet, atque imo barathri ter gurgite uastos   
sorbet in abruptum fluctus rursusque sub auras   
erigit alternos, et sidera uerberat unda.   
at Scyllam caecis cohibet spelunca latebris   
ora exsertantem et nauis in saxa trahentem.   
prima hominis facies et pulchro pectore uirgo   
pube tenus, postrema immani corpore pistrix   
delphinum caudas utero commissa luporum.   
praestat Trinacrii metas lustrare Pachyni   
cessantem, longos et circumflectere cursus,   
quam semel informem uasto uidisse sub antro   
Scyllam et caeruleis canibus resonantia saxa.   

  
  

III. L’ESPERIENZA DI ODISSEO 

  
1. Od. 12, 236-244 

[…] paurosamente ingoiava l’acqua salsa del mare; 
ma quando la vomitava, come su grande fuoco caldaia, 
tutta rigorgogliava sconvolta: dall’alto la schiuma 
pioveva giù, sulle cime d’entrambi gli scogli. 
E quando ancora ingoiava l’acqua salsa del mare,  
tutta sembrava rimescolarsi di dentro, e la roccia 
rombava terribile; in fondo la terra s’apriva, 
nereggiante di sabbia. Verde spavento prese i compagni. 
Guardavamo Cariddi, paventando la fine. 

deino\n a)nerru/bdhse qala/sshj a(lmuro\n uÀdwr.   
hÅ toi oÀt' e)ceme/seie, le/bhj wÑj e)n puriì poll%½   
pa=s' a)namormu/reske kukwme/nh: u(yo/se d' aÃxnh   
aÃkroisi skope/loisin e)p' a)mfote/roisin eÃpipten.   
a)ll' oÀt' a)nabro/ceie qala/sshj a(lmuro\n uÀdwr,   
pa=s' eÃntosqe fa/neske kukwme/nh, a)mfiì de\ pe/trh   
deino\n bebru/xei, u(pe/nerqe de\ gaiÍa fa/neske   
ya/mm% kuane/h: tou\j de\ xlwro\n de/oj vÀrei.   
h(meiÍj me\n pro\j th\n iãdomen dei¿santej oÃleqron:   

  
2. Od. 12, 247-259 

Mi volsi all’agile nave e ai compagni, 
ma potei solo scorgere braccia e gambe lassù, 
sollevate nell’aria: mi chiamavan gridando 
invocando il mio nome – per l’ultima volta – angosciati. 
Così il pescatore su un picco, con la lenza lunghissima 
insidia ai piccoli pesci l’esca gettando, 
 butta nel mare il corno di bove selvatico, 
poi, preso un pesce, lo scaglia fuori guizzante;  
come guizzavano quelli, tratti su per le rocce. 
E sulla bocca dell’antro se li divorò, che gridavano 
e mi tendevan le mani nell’orrendo macello: 
fu quella la cosa più atroce ch’io vidi con gli occhi, 
fra quanti orrori ho affrontato, le vie del mare cercando. 

skeya/menoj d' e)j nh=a qoh\n aÀma kaiì meq' e(tai¿rouj   
hÃdh tw½n e)no/hsa po/daj kaiì xeiÍraj uÀperqen   
u(yo/s' a)eirome/nwn: e)me\ de\ fqe/ggonto kaleu=ntej   
e)conomaklh/dhn, to/te g' uÀstaton, a)xnu/menoi kh=r.   
wj̈ d' oÀt' e)piì probo/l% a(lieu\j perimh/kei+ r(a/bd%   
i¹xqu/si toiÍj o)li¿goisi do/lon kata\ eiãdata ba/llwn   
e)j po/nton proi¿+hsi boo\j ke/raj a)grau/loio,   
a)spai¿ronta d' eÃpeita labwÜn eÃrriye qu/raze,   
wÑj oià g' a)spai¿rontej a)ei¿ronto protiì pe/traj.   
au)tou= d' ei¹niì qu/rvsi kath/sqie keklh/gontaj,   
xeiÍraj e)moiì o)re/gontaj e)n ai¹nv= dhi+oth=ti.   
oiãktiston dh\ keiÍno e)moiÍs' iãdon o)fqalmoiÍsi   
pa/ntwn, oÀss' e)mo/ghsa po/rouj a(lo\j e)cereei¿nwn. 

  
3. Od. 12, 260-262 

Ed ecco, appena sfuggimmo agli scogli, l’orrenda Cariddi  
e Scilla, subito dopo all’isola meravigliosa del dio  
giungemmo […]. 

au)ta\r e)peiì pe/traj fu/gomen deinh/n te  Xa/rubdin    
Sku/llhn t', au)ti¿k' eÃpeita qeou= e)j a)mu/mona nh=son   
iķo/meq': 
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IV. L’ESPERENZA DI ENEA 

  
1. Aen. 3, 554-560 

Poi si scorge dalle acque, discosto, il trinacrio Etna, 
e udiamo lontano il profondo gemito del mare, 
e gli scogli  percossi e i suoni che s’infrangono sulla riva; 
ribollono le secche, e la sabbia si rimescola nel gorgo. 
E il padre Anchise: “Certo (nimirum) questa è Cariddi; 
Eleno indicava questi scogli e terribili rocce. 
Strappatevi dal pericolo, compagni, e insieme sorgete sui 
remi”. 

tum procul e fluctu Trinacria cernitur Aetna,   

et gemitum ingentem pelagi pulsataque saxa   

audimus longe fractasque ad litora uoces,   

exsultantque uada atque aestu miscentur harenae.   

et pater Anchises 'nimirum hic illa Charybdis:   

hos Helenus scopulos, haec saxa horrenda canebat.   

eripite, o socii, pariterque insurgite remis.'   

  
  
   

V. LE PAROLE DI ELIANO, L’ESPERIENZA DI CTESIA 

  
1. Ael. NA 4, 21 
le/gei de\ kaiì e(orake/nai to/de to\ z%½on e)n Pe/rsaij  Kthsi¿aj e)c  ¹Indw½n komisqe\n  dw½ron t%½  Persw½n basileiÍ, ei¹ dh/ t% i̧kano\j  
tekmhriw½sai u(pe\r tw½n toiou/twn  Kthsi¿aj. a)kou/saj ge mh\n  ta\ iãdia/ tij tou=de tou= z%̄ou eiåta me/ntoi t%½ suggrafeiÍ t%½   
Knidi¿%  prosexe/tw. 

 
Ctesia dice di avere visto in Persia un esemplare di martichoras portato in dono al re dei Persiani. Non so se l’autorità di 
Ctesia basta a provare la veridicità di questi fatti. Comunque, dopo avere ascoltato le caratteristiche di questo animale, 
bisogna soltanto affidarsi allo scrittore di Cnido. 
 

 


