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Galeno interprete del Timeo

Di Franco Ferrari, Munster, Westf.

F Introduzione: il 'Commento al Fimeo' di Galeno

I frammenti pervenutici del Commento al Fimeo di Galeno1 costituiscono
senza dubbio una delle testimonianze piü significative di quell'attivita di
esegesi testuale rivolta ai dialoghi platonici, che proprio nei primi secoli dell'era
imperiale si stava imponendo come la forma piü specialistica di praticare la filo-
sofia all'interno delle scuole. In veritä, rispetto alle dimensioni che questo tipo
di attivitä dovette conoscere nel periodo compreso tra il I sec. a.C. e il III sec.
d.C.2, le condizioni della nostra disponibilitä sono piuttosto deludenti. Tale defi-
cienza, tuttavia, non ci impedisce di affermare che lo scritto di Galeno doveva
fare parte di un genere letterario relativamente diffuso, consistente nel com-
mentario testuale ad una sezione limitata di un dialogo platonico. In effetti, alio
stesso secolo di Galeno risalgono il commentario alle parti matematiche del
Fimeo dovuto airaristotelico Adrasto di Afrodisia, - di cui possediamo ampie se-
zioni conservateci nelYExpositio rerum mathematicarum ad legendum Plato-
nem utilium di Teone di Smirne (ed. Hiller) e nel Commento al Timeo di Calci-
dioe l'esegesi di Eliano alle parti armonico-musicali sempre del Fimeo, di cui
conserviamo traccie nel commentario agli Elementi Armonici di Tolomeo
dovuto a Porfirio (In Ptol. Harm. ed. During)\ Non si dimentichi, inoltre, che a

* Questo studio si msensce nell'ambito di un progetto di ncerca concernente 1 principi dell'ese-

gesi testuale dei dialoghi platonici. con particolare riguardo ai commentari medioplatomci al

Timeo Una prima versione dell'articolo e stata discussa presso la 'Scuola Supenore di Studi
Stonci' della Repubblica di San Manno con 1 Proff P L Donini (Universita di Milano) e

J Mansteld (Universita di Utrecht), ai quail va il mio piü sincero rmgraziamento Sono grato.
poi, al Prof M Vegetti (Universita di Pavia) per 1 suggenmenti che mi ha formto m vista della
stesura finale del lavoro AI Prof M Baltes (Universita di Munster) sono debitore dell idea on-
ginana di uno studio sulla tradizione dei commentari al Timeo. nonche di una quantitä di sti-
moli e suggenmenti per questa e per le altre parti della ncerca L'mtero progetto e tinanziato
dalla 'Alexander von Humboldt Stiftung", la quale mi ha formto l'oppoitunita di trascorrere un
lungo soggiorno di ncerca presso l'Universita di Munster.

1 Gal In Platonis Timaeum Commentarn Fragmenta, collegit disposuit exphcavit H O Schroder,

Appendicem arabicam addidit P Kahle. CMG Supplementum 1 (Berlin 1934)
2 Un'utile rassegna commentata degli uTtopviipcrta platonici nsalenti al periodo compreso tra la

fine dell'Accademia (88 a C e Plotino. e fornita da M Baltes. Der Platomsmus in der Antike,
Bd 3 Der Platonismus im 2 und 3 Jahrhundert nach Christus (Stuttgart/Bad Cannstatt 1993)
Test 77-81 con commento 162-226

3 Sul Commento al Timeo di Adrasto, cfi per ora P Moraux, Der Aristotelismus bei den Griechen
\ on Andromkos von Rhodos bis Alexander von Aphrodisias, Bd 2 Der Aristotelismus im I und
II Jh n Chi (Berlin/New York 1984) 296-313
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Plutarco, di qualche generazione precedente Galeno, si deve la composizione di
uno scritto come ll De animae procreatione in Timaeo, che e consacrato
all'esegesi di un smgolo passo del dialogo platomco, quello relativo alia generazione

ontologica e alia divisione numenca dell'anima del mondo Come si vede,
l'abitudme di isolare una pagma e di fornirne l'esegesi o di ntagliarsi seziom di

argomento affine per poi commentarle, dovette essere piuttosto diffusa tra ll I e

ll II sec d C ma e probabile che essa risahsse ai secoli precedenti, come sem-
brerebbe testimomare proprio Plutarco, ll quale nello scritto sulla Generazione
dell anima rifensce l'mterpretazione del platomco Eudoro di Alessandria, che

compose probabilmente un'opera consacrata all'esegesi delle parti matema-
tiche del Timeo4 Ne puo sorprendere che fosse proprio ll Timeo ll dialogo piu
letto e commentato del penodo in effetti, al di la dell'mteresse propriamente fi-
losofico che lo scritto presentava, con la saldatura tra cosmologia, teologia ed
etica che in esso vi si trovava abbozzata, ll discorso di Timeo formva una quan-
tita straordmana di mformazioni di natura geometrico-matematica, armomco-
musicale, astronomica, medico-biologica, che mentavano di essere valutate ed
eventualmente integrate nei smgoli sapen speciahstici

II Commento al Timeo di Galeno, o meglio ll commento alle parti di
Interesse medico del Timeo, rappresenta appunto un esempio di questo tipo di atti-
\ita II testo dell'opera ci e pervenuto m forma estremamente frammentana
Dei quattro libri di cui era originariamente composto lo scritto\ possediamo m
originale solo una sezione dotata di una certa consistenza essa denva mte-
ramente dal III libro II testo e tramandato da un solo manoscritto, Pansmus
Graecus 2383 (XVI sec che contiene un'altra opera di Galeno, ll Defascus, ol-
tre ad uno scolio adespota de numero, e a testi di Fozio, san Basilio, Adriano
Turnebo e Pietro Danesio6 NelPedizione di Schroder figura, a cura di P Kahle
un'appendice arabica, dove vengono nportati frammenti ncavati da Razes, Bi
rüni Ibn al-Baitar e Maimomde, denvanti dalla traduzione araba (di Ishaq lbn
Hunam) dell'opera In greco Schroder nporta ancora poche linee tratte dal I
libro, nelle quail si commenta Tim 42e8-43a2 Tutti gli altri excerpta che deri-

4 Plut An proer 1019E e 1020C Lo stesso Eudoro ripoita interpretazioni piu antiche relative
alle seziom di mteresse matematico del dialogo Su Eudoro come fonte della dossografia conte
nuta nel De animae procreatione cfr J P Hershbell «Plutarch s De animae procreatione in Ti

maeo an Analysis of Structure and Content > ANRWll 36 1 (Berlm/New York 1987) 234-247
239

5 Gal Libr propr Scr min II 122 9sgg Muller Lo scritto viene classificato da Galeno tra le

opere dedicate alia filosofia platomca di cui taceva parte tra 1 altro anche una luvotgtg m otto
libri dei dialoghi Di questo riassunto ci e pervenuto m versione araba ll Compendium Timaci
editodaP Kraus eR Walzer (London 1951) Sui cnten che sovraintendono alia classificazione
che Galeno propone dei suoi scritti cfr J Mansleld Piolegomena Questions to be settled be

fore the Study of an Author or a Text (Leiden 1994) 129-131
6 Per la descnzione del contenuto del manoscritto cfr H Schroder Galeni In Platonis Timaeum

cit (n l)xvnsgg
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vano dai libri I, II e IV (con un'unica eccezione dal III) sono giunti a noi sola-
mente nella versione araba7.

L'unico brano consistente giuntoci m originale e, dunque, costituito da un
lungo estratto del III libro che si rifensce alia sezione 76d3-80c8 del Timeo, in
cui viene esposta la formazione delle unghie, l'origine dei vegetali, ma soprat-
tutto la struttura del sistema circolatorio, del meccanismo respiratorio e

dell'apparato nutritivo. Questo estratto rappresenta effettivamente la base te-
stuale piü sicura per indagare i metodi interpretativi utilizzati da Galeno in
quest'opera e, quindi, per valutare un'importante testimonianza dell'attivitä
esegetica praticata nelle scuole del periodo imperiale8.

La struttura formale del frammento del III libro e piuttosto semplice: alia
trascrizione del lemma platonico, per lo piü fedele ai dati della nostra tradizione
manoscritta, ma con qualche interessante variazione (77c4,83b2, 86c4, dl, d5),
segue l'interpretazione, che puö essere piü o meno articolata a seconda della
difficoltä del passo o delle esigenze didattiche del commentatore9. Circa 1/3
delle 17 pagine dell'edizione CMG, lungo le quali si estende l'estratto pervenu-
toci, sono occupate dai lemmi, la cui lunghezza varia notevolmente: si passa da
lemmi che contengono una sola proposizione o addirittura solo parti di essa

(per esempio il lemma 11 Tim. 78b5), a brani molto estesi (come il lemma 19

Tim 79el0-80e8, che occupa circa 30 righe). Anche nel caso di questi ultimi,
Galeno cita il testo del Timeo per intero, non adottando il metodo, che diverrä
molto diffuso tra i Neoplatonici, di riportare solo l'inizio del lemma per poi ser-
virsi di formule come «ecog/pexQi rob»10.

2. L'aodepeia del 'Timeo' in alcuni autori antichi e in Galeno

Una delle ragioni per cui si commentavano, o almeno si diceva di commen-
tare, i testi degli autori antichi, era rappresentata dalla loro presunta oscuritä.

7 I bram giunti m versione araba commentano nspettivamente Tim 43a4-44bl, 45d6-46a2 (I li¬

bra), 59e5-60a8, 65d4-e4, 66a2sgg 66d2-8, 72e3-6 (II libro), 80dl-81a2 (III libro) e 84e2-
85al, 85a5-b2, 85b5-c2, 86a2-8, 87e5-88b5, 91b7-e7 (IV libro)

8 C Larram, Galens Kommentar zu Piatons Timaios (Stuttgart 1992) ha pubblicato un testo
costituito da 34 frammenti contenuti in un manoscritto della biblioteca di El Esconal (Scor graec
dE>—III—11 Revilla 230) nsalente al VI secolo a suo avviso, gli estratti deriverebbero dai primi
due libri del Commento al Timeo di Galeno In realtä, come mi nprometto di dimostrare in altra
sede, si tratta di un'attribuzione del tutto infondata che non tiene conto delle notevoh diffe-
renze, soprattutto di natura formale, tra questi frammenti e quelli m nostro possesso denvati
dal III libro del commentano galemco

9 Anche 1'Anonimo commentatore del Teeteto trascnve il lemma platonico oggetto dell'esegesi,
ma a differenza di Galeno, il quale nporta 1'intero testo senza tralasciare nessun lemma, egli tra-
lascia molti passi e tende a riportare quasi unicamente gli mterventi di Socrate l quali vengono
considerati evidentemente come espressione del punto di vista di Platone cfr su questo aspetto
D Sedley, «Plato's Auctoritas and the Rebirth of the Commentary Tradition», m J Barnes/M
Gnffm (edd Philosophia togata II (Oxford 1997) 110-129, 123

10 Cfr M Baltes, Der Platonismus in der Antike, cit (n 2) 169
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Questo vale natuialmente anche per 1 testi filosofici 1 dialoghi platonici e le

opere del corpus aristotelico furono oggetto di atten/ione particolare da parte
dei commentatori di queste due scuole, ma anche gli scritti di Epicuro vennero
studiati nel Giardino con 1 metodi e gli obiettivi propn della esegesi testuale11

In genere l'attribuzione di una certa oscurita al testo da interpretare non si ac-

compagnava ad un giudizio negativo Per lo piu l'daacpeia vemva concepita
come ll prodotto di una scelta consapevole da parte dell'autore, oppure dipen-
deva dall'oggettiva ditficolta dell'argomento tiattato m entrambi 1 casi, ll fine
deH'oscunta poteva essere rappresentato dall'esigenza di selezionare ll destma-
tario" Se ad Aristotele vemva solitamente attribuita un'oscunta di natura lm-
guistica (öia xcöv cppaoeorv), Platone rappiesentava ll caso paradigmatico di
oscurita causata dalla oggettiva difficolta delle dottrine (öia xcöv hsco

gquaxcov) presentate ll suo stile, infatti, e semplice e accessibile, ma le dottrme
risultano ardue e difficili1 II Timeo costitui pei piu di un lettore antico ll proto-
tipo del tipo di oscurita solitamente ascritto a Platone Si prendano m conside-
razione due casi

Cicerone fornisce uninteressante classificazione dei genen di obscuritas
A suo avviso, accanto ad un'oscunta del tutto ingiustificata, quella di chi scnve
m modo da non tarsi capire, pur sostenendo dottrme in se Stesse comprensibili
(Epicuio esemplifica questo caso), esistono due forme di obscuritas considerate

accettabili (sine repiensione) quella intenzionale (de industna), ll cui caso
emblematico e rappresentato da Eraclito, non a caso definito ozoxetvoc, e

quella determmata dalla difficolta dell'oggetto trattato, e dunque mdipendente
dal lmguaggio Questo e esattamente ll genere di oscurita che si mcontra leg-
gendo ll hmeo platonico rerum obscuritas non verborum cpialis est in lunaeo
Platonis14

Piu aiticolato, ma nella sostanza, almeno per quanto concerne ll giudizio
sul Timeo, non molto differente, ll quadro che si ricava da Calcidio II commen-
tatore neoplatomco distingue tre tipi principal! di obscuritas (a) quella dipen-

11 La presenza nella scuola di Epicuro di un attmta esegelico testuale analoga a quella eseicitata
da Platonici e Anstotelici e stata magistralmente dimostrata da M Erler «Philologia medi
cans Wie die Epikureer die Texte des Meisters lasen» in W Kullmann/J Althoii (edd Vet

nuttlung und Tradierung \on Wissen in der griechischen Kultur (Tubingen 1993) 281-303
12 Cosi per esempio in David In Porph Isag 106 24sgg Busse pei ll quale 1 oscunta e piaticata

alio scopo di stabilire una lmea di demareazione tia l lettori legittimi e quelli lliegittimi Sul
tema dell aoacpei« importanti osservazioni m Mansteld cit (n S) 23sgg e156sgg eM Erler
« Enuniöeueiv aoacpeiav» Croneiehe Ercolanesill (1991) 83-88

13 Cti ancoia David In Porph Isag 105 20-28 Busse con commento di Mansteld cit (n 5)151
n 273

14 Cic De finibus 2 15 Sülle possibili origini scettico accademiche della concezione ciceroniana
della natwae obseimtas ctr W Burkert «Cicero als Platoniker und Skeptiker» G\mnasmml2
(1965) 175-200 193 Sul tema dell opacita di fondo della natura fisica oggetto del Timeo si ve
dano anche le mteressanti osseivazioni di C Levi Cicero Academicus (Roma 1992) 541sgg A
proposito dell oscunta del Timeo ctr Baltes cit (n 2) 165 e 209

7 Museum HeKeticum
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dente dall'autore (uixta dicentem) che pud essere provocata (al) dalle inten-
zioni dell'autore di nascondere la propria dottrina, oppure (a2) dalla debolezza
del linguaggio (ex imbecillitate sermoms). Esiste poi (b) hoscurita causata dai li-
miti del lettore (iuxta audientem) che non comprende o (bl) perche si trova di
fronte a cose nuove ed insohte, o (b2) perche e scarsamente dotato (pigriore in-
genw ad intellegendum). Inline, (c) l'oscuritä puö sorgere ex natura rei de qua
tractatus est: quest'ultnno e esattamente ll caso del Timeo, la cui ctodcpeia non
dipende ne dalla volubilitä del linguaggio del locutore, ne dalla mancanza di
preparazione dei lettori neque instabdis orator nec audientes tardi)l\

Al tenia dell'oscurita Galeno aveva dedicato addirittura uno scritto, pur-
troppo andato perduto: ll Ftepi oacpqveLac; xai aaacpeiac;16. E1 probabile che

quest'opera, insieme al trattato riepi c^rp/qoecoi;, anch'esso perduto, conte-
nesse l'esposizione dei principi metodologici dell'esegesi galeniana degli scritti
del corpus ippocratico, ma non si puo escludere che in essa fossero discussi
anche problemi connessi all'interpretazione dei dialoghi platomci e in partico-
lare del Timeo. D'altra parte, una breve discussione di natura metodologica re-
lativa alle cause della oscuritä che puo incontrare il lettore di questo dialogo, si

trova nella parte iniziale del Compendium Timaei. Si tratta di un brano che ap-
partiene di diritto alle seziom proemiali di un commento. La traduzione latina
della versione araba recita:

<Deinde postea Plato Tunaeum disserentem intiodimt, non uiterrogandi et respon-
dendi modo, sunt in Soaatis seimombus cpios libn Platomci complectuntui fieri so-
let. sed totum sermonem soli Timaeo attiibint Nos autem eas notiones quas Timaeus

m hoc libro expressit non eadem uitione in artum coegimus cpia in ceteris (Platoms) h-
bris usi siimus, quotum notiones in artum coegimus In illis emm hbris sermo eins
abundans etdiffusus (fiat), in hoc autem libro btevissimus est, tarn a eonstucto et obs-

cuio sermone Austotehs quam a diffuso illo quern Plato in rehquis suis libns (adhi-
bmt) remotus Si autem m oratione illiquid constricti et obscuri messe pittas, hoc pet-
paucum esse scito Quodsi animum huic rei adiecens, manifestum tibi eilt hoc non
obscuntate sermoms in se per se fieri, sicut accidit lectori qui pat um intellegit quando

ipsi sei mom genus illiquid indistinctum (et) obscuium mest Sei mo xero m se obscu-

rus die est quern is modo intelleuere potest qui m hue disciplina se exercitavit»'

II Timeo presenta agli occhi di Galeno una cifia stilistica che lo distingue
dagli altri dialoghi platonici: essa consiste, da una parte, nella sostituzione della
classica forma dialogica con un discorso lungo e contmuato affidato ad un solo
personaggio18, dalhaltra, nella presenza di uno stile conciso che si colloca a metä

15 Calc In Plat Tim 317.10sgg Waszink
16 L'esistenza di queslo scntto e testimomata dal iilenmento contenuto m Libr propt Sir nun

II 124.15 Muller clr le osservazioni di Mansleld, cit (n 5) 15()sgg
17 Gal Comp Tim 1,8-23 Kraus-Walzer Giustamente Mansleld cit (n 5)152 n 276 nfiuta 1'in-

tegrazione proposta da Kraus-Walzer tra est e quern
18 Si tenga presente. moltre, che Galeno sembra in generale onentato ad attenuare il grado di ade-

sione di Platone nei contronti delle tesi atfidate a personaggi di\ ersi da Socrate Questo vale
anche nel caso di Timeo. come emerge, ad esempio. da Deplacitis Hippocratis et Platoms (d'ora m
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strada tra quello ampio ed esteso che caratterizza solitamente la scnttura plato-
nica, e ll lmguaggio condensato e oscuro, piopno anche per Galeno di Ansto-
tele A differenza di Cicerone e Calcidio, ll medico di Pergamo sembia dunque
orientato ad mtegrare ll motivo lmguistico aH'mterno delle cause deWobscui i-
tas in se per se, la quale ai suoi occhi nmane, comunque, piuttosto rara nel Ti-

meo E' tuttavia probabile che all'attribuzione di una certa forma di oscunta
hnguistica al Tuneo non sia estraneo l'oggetto stesso del dialogo, ll che riavvi-
cinerebbe la posizione di Galeno a quella sostenuta da Cicerone e Calcidio II
caso di oscunta piu comune dovrebbe situarsi, comunque, sul versante sogget
tivo del rapporto testo-fruitore, e dipendere dalla carenza, da parte di quest'ul
timo, dell'esercizio e della conoscenza necessarie per comprendere ll dettato
del testo Che questa sia 1'mterpretazione esatta delle aftermaziom di Galeno
\ lene confermato da quanto si legge immediatamente di seguito egli spiega che

un passo come quello che contiene la defmizione dell'essere e del divemre
{Tim 27d6sgg nsultera chiaro a colui che si saia esercitato leggendo le altre

opere platoniche Dunque, agli occhi di Galeno, l'oscunta del Timeo puo essere
(a) di natura mtrmseca, oppure (b) dipendere dai limiti del lettore le difficolta
prodotte daWobscuritas in se per se, dipendenti dal lmguaggio o dall'oggetto,
possono m ogm caso venire superate dal lettore (e commentatore) competente
nella materia ed esperto del lmguaggio utihzzato dall'autore

Se si confrontano questi nlievi metodologici lelativi al Timeo con 1 prmcipi
generali formulati da Galeno a proposito dell'esegesi agli scntti del corpus lp-
pocratico, si viene a scopnre che ai suoi occhi le ragiom dell'doacpeia non sono

poi cosi diverse nei due casi All'mizio del Commento al De fracturis, in una se-

zione che puo considerarsi quasi ll 'prologo' alia lettura del corpus ippocratico
Galeno spiega che la öuvauig xqg e^rp/qaetoc; consiste nel rendere chiaro cio
che negli scntti e oscuro, moltre, egli esclude dai compiti dell'esegesi ll giudizio
circa ll contenuto di venta del testo che si sta commentando (xo 6' djioöxiqai
xi xuiv Ysypappevcov org aXqfleg f] dig xpsnbog XEXOiprnxai pcv
E^qYqaEaig) Qumdi, distingue due tipi di oscurita (a) cio che e autenticamente
oscuro (xo |iev övxoig aoacpcg), e (b) cio che nsulta oscuro non avendo m se

l'ongme di tale oscurita, ma m virtu della mancanza di educazione e di esercizio
da parte del lettore e del tatto che quest'ultimo puo essere ottuso e ignoranteu

avanti PHP) 588 2s De Lacv A tal proposito si cfr 1 rilievi di M Vegetti «Tradizione e verita
Forme della storiografia filosofico scientilica nel De Placitis di Galeno» in G Cambiano(ed)
Storioqrafia e clossoqrafia nella filosofia antica (Tonno 1986) 225-44 235 La prassi consistente
nel valutare il grado di adesione dell autore a determinate concezioni sulla base dei personaggi
che ne sono portavoci (mterpretazione cosiddetta ex [euro] jtqoocojtou) costituiva una delle

Strategie esegetiche messe m campo dai commentatori platomci al fine di rmtuzzare 1 accusa di
incomtantia (acruucptovia) da piu parti mossa al loro caposcuola cfr peresempio Cic ND 1 30

L enunciazione programmatica piu significativa dell mterpretazione ex Ttgootmou si mcontra
in Diog Laert 3 51-32

19 Gal In Hipp Defract XVIII 2 318 1-319 17 Kuhn L autore dichiara di nprendere tesi esposte
ev xco i:egi etr|/qoetog ujiopvppaxi Su questo passo e piu in generale sui prmcipi dell esegesi
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L'oscurita mtrinseca dei testi del corpus ippocratico, determmata dal lmguag-
gio o dalla eccessiva tecnicita degli argomenti trattati, puo venire risolta grazie
alia competenza del commentatore esperto dello stile e della topica di Ippo-
crate E' vensimile ntenere che anche l'oscurita di natura lmguistica presente
nel Timeo sia in qualche misura dipendente dalla natura delhoggetto trattato
Resta anche nel caso degli scritti tppocratici, un margine di responsabihta col-
locabile sul versante soggettivo del rapporto testo-fruitore la cui radice risiede
nell'ignoran7a di quest'ultimo Ne Ippociate ne ll Platone del Timeo hanno, in
ogm caso, praticato volontariamente l'doacpeia

3 Alcuni casi di doacfeia nel 'Timeo

Piesentate e discusse lc enunciazioni programmatiche relative alle lagioni
deH'oscurita del Dmeo, si puo passare senz'altro all'csame dei contesti m cui
Galeno attronta concreti casi di aocupeia II termine ricoire nel frammento in
nostro possesso tre volte (17,14, 18 3 19,17), due delle quali in riferimento al

medesimo lemma, anzi per la precisione in nterimento alia stessa espressione
II lemma m questione (11) si nlerisce a Tun 78b5, dove Platone aveva af-

fermato che uno dei due condotti (eyxuQxta) di cui e costituito ll tessuto corpo-
reo ll Dio lo compose doppio (cov daxtpov av jtcAiv öiejtA,8^8 ölxqouv)
Albesegesi di questo conciso lemma Galeno dedica piu di una pagma di com
mento giustiticata esphcitamente dalPoscunta che si pioduce in conseguenza
del particolare uso platomco del termine ölxqouv Infatti, atterma ll commentatore

sohtamente si dice ölxqouv un legno dotato di due corm, mentre Platone
ha apphcato ll termine all'imbocco di uno dei condotti, perche si pensasse che

esso e doppio m questo modo, cioe inserendo una simile espressione laddove
non era necessana ha generato oscunta (In Tun 17,11-16) L'espressione in
questione e come si desume da 18 2-3, ll lemma nella sua interezza Galeno n-
toimula ll concetto espresso da Platone in modo che esso nsulti piu chiaro
(oaqi80X8QOv yap <av> ppppvcuExo A,eyovxcov qpdiv e lo la nsolvendo la

brachilogia del testo platomco, che secondo le mdicazioni contenute nel proe-
mio al Compendium Timaei costituiv a una delle cause di aoacpeia Egli inoltre,
indi\ ldua la i agione per la quale Platone si e espi esso m quel detei minato modo
nell esigenza di assimilare la pelle che a\ \ olge ll corpo alia parte esterna di una
giande lete, e i due spazi mteim situati nello stomaco e nel torace ai condotti
vuoti mterni alia rete, proseguendo il paragone miziato qualche linea puma tra
la stiuttura del sistema respiratono e nutritivo del corpo e uno speciale tipo di
lete usata dai pescatori (In Tun 16 15sgg

D'altia parte, le ragiom per le quali si puo determinare una certa oscurita
nel dettato platomco non usiedono mteramente nell'autore e m particolare

galenica de»li scritti di Ippocrate e londamentale lo studio di D Manetti/A Roselli «Galeno
commentatore di Ippocrate» ANRW II 77 2 (Beihn/New Yoik 1994) l->29-167S 1SS7s£°;
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nell'uso insolito che egli fa di una determmata espressione Galeno sembia dis-

posto ad ammettere che anche ll lettore (o 1'interprete) desideroso di trovare
contraddiziom (avTiAoyiav JioipaeohaL xoug (piAuyxAripovac;) possa esscre
causa di aoaqpeta Essa puo venire nsolta tenendo presente ll sigmficato preciso
dell'analogia tra la rete da pesca e la struttura anatomica del coipo (In Tun
18,4-13) II raggio d'mfluenza della responsabihta soggettiva non comprende,
dunque, solamente 1'ignoranza del lettore, ma puo mvestire anche la lesponsa-
bihta dell'mterprete prevenuto nei confronti del testo commentated0

L'altro lemma (13) nella cui esegesi ncorre ll termme ocaacpeia e estrema-
mente breve vi si afferma che tutte le parti interne del canestro mtrecciato (to
jrcoxavov) sono state costituite di fuoco, mentre l condotti (eyxupxia) e l'mvo-
lucro esterno (to xutoc) sono aenformi (Tun 78b7-c2) Galeno spiega che
l'intenzione primaria di Piatone e di sottohneare la composizione aeriforme e

non ignilorme dello spazio circondato dai condotti, e proprio per questo egli ha

aggiunto all'alfermazione relativa al complesso del reticolato, quella asserente
ll carattere aerilorme dei condotti e dell'mvolucro (In Tim 18,26-30) La diffi-
colta consiste, secondo Galeno, nel comprendere la ragione per la quale Pla-
tone ha defmito 'aeriforme' 1'involucro esterno mfatti, l'attribuzione di un
carattere aeriforme ai condotti, che m se stessi aenformi certamente non sono, si

spiega in qualche modo con la presenza di ana al loro interno (18,30-19,1) Ma
come si fa ad affermare che l'mvolucro esterno del corpo e costituito d'aria,
senza contraddire precedenti affermaziom (19,3-5), oltre all'evidenza fenome-
nologica1 Per Galeno Tunica risposta sensata consiste nell'ammettere che con
l'espressione «xuxog tou xuqtou» Platone mtendesse nfenrsi all mtreccio
esterno della rete (auTO to e^cohev an cob jctaypa) Un tale sigmficato si spie-
gherebbe m virtu del fatto che l'mvolucro e cio che tiene msieme la sostanza
della rete Vale la pena di ncordare che un metodo esphcativo di questo genere
- m grado di dare conto della presenza nel testo di un termine quando sarebbe

piu logico aspettarsene un altro -, rappresenta una delle Strategie esegetiche

piu frequentemente utihzzate da Galeno per risolvere l'oscurita del dettato pla-
tomco21 L'affermazione che conclude l'esegesi del lemma 13 e indicativa di
questo modo di operare

20 Un nierimento a questo aspetto si trova forse m PHP 508 7-9 De Lacy dove Galeno considera

legitlima la richiesta avanzata da amici di comporre un commentario alle parti medicht del
Timto m quanto «da molti sono stati scritti commentan (nTopvquaxa) alle altre parti da al

cum di questi piu lunghi del dovuto m\ece su questi temi (seil medici) hanno scntto pochi e

questi non bene» Che la dichiarazione di scuvere un commentario su richiesta di amici non rap
presenti m Galeno semphcemente un artificio retonco e sostenuto a ragione da Manetti/Ro
selli cit (n 19) 1S59

21 Cfr adesempio In Tim 16 1 lsgg a proposito di Tim 78b2 la difficolta consiste nello spiegare
la ragione per la quale Platone chiama fuoco ll calore che si trova nel corpo In questo caso Ga
leno attnbuisce a Platone una sorta di metonimia consistente nell utilizzo del nome dell ele

mento che genera il calore cioe appunto ll fuoco al posto dell elfetto da esso prodotto

P';4"!cc 'v-rri^v
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«percio come pensavamo che cio che sta m mezzo a questa [la lete] e ai condotti
fosse dommato dal tuoco cosi ora occorre pensare che ll suo limite esterno sia domi-
nato dall ana e si tratta dell mvolucro stesso del reticolato cio m noi e la pelle la

quale e fredda come gh orgam avvolti da essa (mc; xa Jiepie/opeva <o:xA.ayxva

>) e moltre e m contatto con 1 ana adiacente (ouveyeq xoj -regit depi) E a me
sembia che [Piatone] voglia mostrare che 1 ana circostante in contatto con ll retico
lato sia essa stessa una parte della rete (xov jxeQixeqixvov aega xov pauovxa xou
uXonavov pepog Ii xai auxov eivcxl xoi> xuqxou) e che esattamente per questa

lagione ll dettato [platomco] ha acquistato oscurita (xoti xaxa xouxo paXioxa xqv
aaacpeiav o XoyoQ Eoypxevai) Ma se si ammette questo tutti gh element! si accor
deranno tra di loro (xouxou yag ujxoxe-ÖEvxog cutavxa aA.A.r|Xoig opoGyeT-
xai) »22

La causa prmcipale dell'oscurita nsiede, dunque, nel fatto che Platone ha

mdicato con ll termme xuioq la superftcie esterna del corpo, vale a dire la pelle,
che puo defmirsi aenforme solo in quanto e in contatto con l'aria circostante, la

quale fmisce in questo modo per essere considerata una parte della superficie
esterna del corpo Se si ammette tutto cio, l'atfermazione contenuta nel lemma
nsulta chiara e puo venire mtegrata all'mterno di un quadro teorico coerente
Come si vede, ll prmcipio della coerenza e della non contraddittorietä del pen-
siero dell'autore che si deve mterpretare, gioca un ruolo sostanziale, sebbene

imphcito ll suo utihzzo avvicma Galeno agli altn interpreti delle opere del corpus

platomco attivi nei primi secoh dell'era imperiale"
Le conclusioni che si possono trarre dall'esame dei testi m cui Galeno

ascrive al dettato platomco una certa oscuritä, confermano m linea di massima l

rihevi metodologici contenuti m apertura del Compendium Timaei, m buona

paite analoghi a quelli validi per ll commento alle opere ippocratiche
l'doacpsta non e ll prodotto di una scelta volontana da parte dell'autore, ma di-
pende dalle difhcolta mtrinseche (hnguistiche o oggettuah) del testo, o semmai
dai limiti del lettore In ogm caso, ll chianmento cui e chiamato 1'interprete si

avvarra della sua conoscenza degh usi hnguistici e termmologici dell'autore
commentato, oltie che di una competenza specifica relativa alia topica m que-
stione

22 In Tim 19 10-19 Testo difficile e coirotto m corrispondenza della linea 19 14 ll manoscritto
piesenta una lacuna sanata da Schiodei cit (n 1) 68-69 con xa ojUayyva piobabilmente
identiciaxa tyxupxia Ringrazio ll Pi of Baltes dei cui suggerimenti mi sono avvalso nel tenta
tivo di comprendere ll senso di questa difficile pagma Devo a lui 1 indicazione della ragione per
la quale Galeno poteva ammettere che lo spazio mtei medio tra la rete e i condotti fosse domi
nato dal luoco quando mvece lo spazio racchiuso dai condotti e aeritorme in iealta quest ul

timo non c del tutto aeriioime ma «piu aeritorme che igmforme» (18 28) Cio dovrebbe signiti
care che 1 ana e presente in maggiore quantita ma e ll tuoco a costituire 1 elemento dominante
Una spiegazione di questo tipo si armonizza pertettamente con quanto si legge m 21 15sgg a

proposito della presenza del fuoco nello spazio mtermedio tra la rete e i condotti
27 Sull impol tanza del prmcipio sistematico nell ambito delle esegesi delle opere del corpus plato

nico efr P L Donini «Testi e commenti manuali e insegnamento la forma sistematica e l me
todi della filosofia m eta postellemstica» ANRW II 26 7 (Berlin/New York 1994) 5027-5100

5056sgg
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4 Traducibihta dei linguaggi

Quest'ultimo aspetto emerge in mamera vistosa da un altro gruppo di
passi, ll cui contesto ermeneutico, nonostante l'assenza del vocabolo doacpeta,
non si discosta m modo significativo da quello ricostruito a proposito dei bram
discussi nel paragrafo precedente Mi limito a segnalare solo alcum esempi

Nell'esegesi del lemma 16, cornspondente a Tim 78d2-79a4, Galeno si

propone di spiegare ll meccamsmo della respnazione e della digestione cui si

accennava nel testo platonico Di particolare mteresse per la discussione m
corso e 1'analisi dei termini utilizzati per mdicare le vane fasi del processo respi-
ratorio esattamente a questo livello si colloca, secondo Galeno, la causa di una
delle difficoltä cui ll passo potrebbe dare luogo Infatti, mentre Platone mdi-
cava con ll vocabolo avajivoq la fase di aspirazione che si ha verso la trachea e

lo stomaco, Galeno, seguendo la consuetudine dei medici, si nfensce con ll
medesimo termine al processo respiratono nel suo complesso, le cui fasi sono
rappresentate dalla eiajtvoq e dalla exjivoq, corrispondenti rispettivamente
all'aspirazione e all'espirazione {In Tim 21,25-32) II dettato del testo puo es-

sere frainteso appunto se non si conosce ll particolare uso che Platone fece del
termme dvouTvoq, un uso dnerso rispetto a quello dei medici II compito del
commentatore consiste m questo caso nel tradurre la termmologia platonica in
quella usuale tra i medici, mostrando che le tesi platomche, con alcum aggiusta-
menti lessicah, possono essere integrate nel quadio delle conoscenze mediche
attuah24

Apparentemente simile ll caso del commento al lemma 18 {Tim 79c7-e9)
in cui Platone discute la causa e lo sviluppo del processo respiratono Come e

noto, egli spiega la respirazione ricorrendo alia concezione della xspitooiq
l'elemento caldo, che si trova nelle parti interne del nostro corpo dominate dal
fuoco, esce al di fuon verso ll suo luogo e cosi facendo spmge dentro 1'aria mi-
zialmente fredda Quest'ultima, raggiunte le parti interne, viene riscaldata e da

mizio ad una nuova fase del processo, ll quale si carattenzza appunto per un in
cessante mutamento di posto del calore e per la continua sostituzione delle par-
ticelle d'aria spostatesi25 Galeno nello spiegare questo processo introduce ll
termme dxoAmftia/dyoA.oufIeiv, gia collaudato allhnterno del hnguaggio me
dico, per indicare ll processo mcessante di riempimento delle parti d'aria che si

24 Cfr anche 23 8-9 eioirvor) yt xuQiwTeQOV djto toiv iutqidv onx avccrtvor| xcdeitai Sulla
normahzzazione operata da Galeno della termmologia relativa alia respirazione cfr A Debru
Le corps respirant La penseephysiologique thez Galten (Leiden/New York/Koln 1996) 36-41
Un meccamsmo di traduzione nel hnguaggio medico del dettato platonico relativo alia dige
stione si trova m 22 4sgg In generale su questo ordme di problemi cfr P Manuli Tiaducibilita
e molteplicita dei lmguaggi nel DePlacitis di Galeno» m G Cambiano(ed) Storiografia e dos

sogiafia cit n 18) 245-265
25 Sulla funzione della ireouooig nel meccamsmo della respirazione descritto da Platone cfr F M

D Cornford Plato s Cosmology (Cambridge 1937) 315sgg
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sono spostate'6 Anche in questo caso, ll chiarimento di Galeno consiste nella
traduzione della concezione esposta da Piatone m un linguaggio tecnico-me-
dico che sia pertettamente fruibile dai lettori in possesso del background lmgui-
stico m questione Tuttavia, a differenza dell'esempio precedente, in questo
caso Galeno non ha alcuna intenzione di mcorporare la dottrma platonica della

jiFQiojoic nelhambito del sapere medico condmso, peiche ai suoi occhi essa e

clamorosamente falsa e va sostituita con quella ippocratica dell'attrazione
(o> xi]) AH'atteggiamento di Galeno nei confronti di una dottrma errata come
quella della jicqicoolc; verranno dedicate alcune consideraziom nel paragrafo 8,

resta ll fatto che anche m un contesto di questo tipo, vale a dire di fronte ad una
dottrma non condivisa egli sente Pesigenza di traduire ll dettato platomco m
un linguaggio coiretto dal punto di vista medico

5 La 'sei moms biexitas' del Luneo e dprincipio 'Platonem ex Platone'

Le cause dtWobscw itas in seper se del Tuneo si situano, secondo le dichia-
raziom programmatiche di Galeno, pnncipalmente a livedo hnguistico e stili-
stico II dettato del testo platomco poteva risultare oscui o in virtu dell uso pecu-
liare da parte delhautore di una certa espressione, oppure a causa del ncorso ad

una ternunologia poco precisa dal punto di vista medico, ma m quest'ultimo
linguaggio in linea di principio ti aducibile II pi oenuo del Compendium Tunaei ac-

cenna\a anche alia sei moms brevitas del dialogo, cosi diversa dallo stile ampio
che sohtamente cai atterizza gli altn scritti platonici Un caso di questa sermonis
brevitas potrebbe essere rappiesentato da alcune affermazioni contenute nel
lemma 2 che nporta ll testo di Tun 76e7-77cS Platone foimva una succmta
descrizione della costituzione psicosomatica delle piante alle quali egli attri-
buiva la quahfica di viventi e assegnava la teiza specie di annua II dettato del
testo platomco suonava « tutto cio che partecipa del vivere, a ragione bisogna
chiamarlo vivente (qcoov), e cio di cui ora paihamo partecipa della terza specie
diamma »(Tim 77M-4) La stiategia esegetica di Galeno si muove lungo due
linee dnettrici da una parte, egli esphcita i principi tilosofici generali che
stanno alle spalle delhaftermazione platonica, dalhaltra, svolge tutti l passaggi
logici in essa imphciti

26 Clr In Tun 24 14sgg maanche27 17 Pei ll caiatteie di tanunits tec/micas cii Nat fac 1 16 64

Biock Sull ongint eiasistrea della spiegazione consislente nell azoAittha n:Qog to xsvotpe
vov cti Debiu cit (n 24) S7-S6

27 In hm 2S 21sgg La npulsa galemca nei contronti della dottrma della jreoicooiq emerge anche
da PHP S72 20sgg De Lacy dove la spiegazione fondata sullo spostamento in circolo e giudi
cata iddirittuia assurda come assuido c ll lalto che Platone se ne sia servito abbandonando la

teona ippociatica dell attiazione Cli in proposito Ph De Lacy «Galen s Platomsm» AJPh 97

(1972) 27-79 74
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«se si e stabilito che 1 anima e pi incipio di movimento (d.gyj]v xivqaetüc) e se vi e

accordo sul fatto che le piante posseggono m se Stesse ll pi mcipio del mov nnento al

lora esse saranno con pieno dintto chiamate animate nQoopxovxcog oio
uaoflpaexai) Ma tutti gli uomini chiamano \ivente ll corpo piowisto di anima >

(In Tim 119-12)

L'affermazione platomca che le piante sono viventi e hanno un'anima va

compresa, secondo Galeno, alia luce della legge metafisica generale secondo la

quale l'anima e prmcipio di ogm movimento A tale legge si aggiunge l'evidenza
fenomenologica relativa alia presenza nelle piante di una qualche forma di
movimento non denvato da altro e ll cui prmcipio, dunque, deve risiedere in esse
L'accettazione di questa coppia di affeimaziom, conduce ad assegnare alle

piante la qualifica di realtä dotate di anima e, sulla base dell'usanza di defmire
vivente ogm corpo ammato, quella di viventi

Laddove Platone si era limitato a defmire le piante 'viventi' sulla base di

una tautologia (cio che partecipa della vita e vivente), lasciando parzialmente
implicito ll nesso 'amma-vita-movimento', Galeno ricostruisce 1 collegamenti
teonci e riarticola ll dettato platomco m una forma non dissimile da quella del
sillogismo E' altresi evidente che egli si serve, m qualche misura, della norma
ermeneutica consistente nell'mterpretare un testo di Platone a partire da cio
che quest'ultimo ha detto m altn luoghi la concezione deH'amma come prmci
pio e causa di ogm movimento, formulata m Phaedr 245dlsgg e Leg 10

896a5sgg consente mfatti di chiarire ll significato di cio che viene affermato nel
lemma del Timeo

L'apphcazione del prmcipio del 'Platonem ex Platone ocupr|vit,£iv' e ancora
piu esphcita nella seconda parte dell'esegesi del lemma 2 Galeno affronta una
questione filosofica di carattere generale che mveste uno dei nodi fondamentah
del pensiero platomco L'assegnazione alle piante della terza specie di anima,
formsce l'occasione di discutere la tesi di coloro che sostengono da una parte,
che la sostanza dell'anima e unica e che quindi, la nota tripartizione va riferita a

tre differenti öuvapeiq (razionale, vohtiva desiderativa) di quest'unica anima,
e dall'altra, che r£Tu{fe jiqTixov e differente in noi e nelle piante2x La strategia
di cui Galeno si serve per confutare l'mterpretazione di questi ignoti personaggi
e per naffermare la versione classica della dottrina della tripartizione

28 Galeno non dice chi siano l sostenitori di questa mterpreta/ione Potrebbe traltarsi di media
contemporanei in qualche modo mteiessati a Platone D altra parte non si puo neppure esclu
dere che l personaggi ai quali Galeno sta alludendo vadano individuati tra quei commentator)
del Timeo la cui scarsa penzia nell esegesi di questo dialogo fu una delle ragioni che indussero
Galeno a comporre egh stesso un commentano cfr PHP S08 6sgg De Lacv In lavore di questa
lpotesi mi sembra parlare ll nfenmento alia concezione della diversa natura in noi e nelle

piante dell £Jiibuui]Ti/ov riferimento che potrebbe coilegarsi proprio all esegesi di Tim 77bV
4 Inogmcaso si dovrebbe trattare di contempoianei di Galeno divcrsamente non si capirtbbe
11 modo m cui quest ultimo ne parla affermando che costoro sono sollt) schernire e irridere la

sua concezione della collocazione dei pnncipi psichici m tre difterenti parti del corpo (In Tim
12 7sgg
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dell'anima, costituisce senza dubbio un esempio di applicazione del metodo,
molto diffuso nelle scuole imperiall, di mterpretare Platonem ex Platone79 In
effetti, Galeno spiega che e Platone stesso a negare che l'anima sia un'unica so-
stanza laddove sostiene (Resp 4, 440b3 e 441e6) che la parte razionale e diffe-
rente da quella irrazionale e desiderativa e che essa puo combattere l'elemento
vohtivo o allearsi a quest'ultimo contro I'smfhiuriTi/ov Ancora piu esphcito ll
richiamo al testo di Resp 9,588bl()sgg dove Platone aveva paragonato l'anima
ad antichi mostn quali Chimera, Scilla e Cerbero l quali riumscono m un solo

corpo forme moltephci, e a quello di Phaedr 246a6, m cui si trova ll grande mito
delPauriga alato 0 II ricorso a questi due documenti consente a Galeno di res-
pingere la tesi unitansta e di ribadire la fedelta della propria concezione tripartita

del complesso psicosomatico alia dottnna contenuta nei dialoghi
In quest'ultimo caso l'esigenza di chiarire ll punto di vista platonico non

sorge dalla difficolta mtrmseca del dettato del testo, bensi dalla necessita di
conti obattere un'interpretazione errata In ogm caso, ll ricorso al principio del
Platonem ex Platone dimostia quanto Galeno fosse immerso nella tradizione
dei commentari testuah D'altra parte, che egli conoscesse questa regola esege-
tica e ne accettasse ll dettato e provato da alcune affermaziom metodologiche
contenute nelle opere tecnico-scientifiche e nei commentari agli scritti del toi-
pus ippocratico Si prenda, per esempio, 1'enunciazione programmatica contenuta

in una delle ultime pagine del trattato sulle caratteristiche dei polsi

« questa e pei me la regola dell mterpretazione (vopoc Grp/iioetoc;) chiarire
ciascuno di [questi] uomini a pai tire da se stesso (txaoxov xuiv avÖQüiv eE, eatixon
oa(pqvit,uv) senza indulgere m supposizioni \uote e m affeimaziom non provate

E' pur vero che nei suoi commentari ad Ippocrate Galeno non fece un uso
regolare e costante di questo principio, ma resta ll fatto che lo conosceva e ne
accettava il presupposto sistematico

29 La lormulazione esphcita di questo puncipio di eimeneutica testuale riterito a Platone si trova
in Procl 77; PI 10 14 Saflrev Westermk ma esso era conosciuto e utilizzato largamente anche

nei secoli pi ecedenti L origine dell idea ch mterpretai e un atfermazione di un autore sulla base
di quanto quest ultimo ha scritto o latto altrove va collocata nell ambito dell esegesi dei docu
menti giuridici ctr Aristot Athen Resp 9 2 7 17sgg Chambers e Cic De invent 2 117 Su

tutto cio cli 1 epocale studio di Ch Schaubhn «Homerum ex Flomero» MusHelv 74 (1977)
221-227

70 Sulla validita didattica dell immagine contenuta m Resp 9 588610 cfr anche PHP 368 17-22
De Lacv Sulla psicologia di Galeno si veda R J Hankinson «Galen s Anatomv ot the Soul»
Phtonesis 76 (1991) 197-273

71 Gal Dignost puls VIII958 6-8 Kuhn Anche nell alti a opera dedicata ai polsi Galeno accenna
a questo puncipio tsegetico che egli attribuisce ai grammatici che si occupano di Omero Diff
puls VIII 71s 1 Isgg Kuhn Altrettanto interessante 1 atfermazione contenuta in De com set

Hipp CMG V 9 2 182 27sgg Mewaldt m cui Galeno rileva 1 esigenza di mterpretare una de

terminata espiessione (xt]v e^qyqoiv notsioDai) «a partire da Ippocrate stesso per essere m
grado di affeimare non solo che cio che e stato detto e plausibile ma anche che corrisponde alia
sua opimone»
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L'esame di un'ampia sezione del commento galenico al lemma 2, nella
quale trova applicazione la noima esegetica del Platonem ex Platone, ha confer-
mato che le cause della problematicita del Timeo, sia che si collochino sul ver-
sante del testo, sia che dipendano da errate mterpretazioni dei commentatori,
non sono mai ll frutto di una dehberata scelta dell'autore Nell'un caso come
nell'altro, e la conoscenza che ll commentatore possiede degli usi hnguistici
dell'autore e delle dottrme altrove sostenute da quest'ultimo, a consentire di
chiarire ll dettato del testo

6 Contraddizioni in Platone e congettme testuali

La sezione dedicata all'esegesi del 2° lemma contenuto nel III libro si
conclude con una discussione estremamente interessante dedicata al passo
77b6-c5, che Galeno nporta anche nel corpo del commento Platone aveva af-
fermato, da una parte, che ll vegetale si rivolge su se stesso intorno a se, allonta-
nando ll movimento che non gli appartiene e servendosi del proprio, ma dall'al-
tra, - in modo apparentemente contraddittono - che esso «e fisso, immobile e

radicato al suolo, perche e pnvo della tacolta di muovere se stesso (6ia xo xrjq
ucp' eauxob xivqoecuq eaxepqadai)» (In Tun 12,24-29) Dunque, ad una

prima lettura del passo del Timeo, sembrerebbe sussistere una contraddizione
tra l'assegnazione alle piante di una qualche forma di movimento nvolto a se

(aTQGupcvTL ö'auxcö £v eauxco JT8QL auxo) e la constatazione della loro fissita,
determmata proprio dalla mancanza della capacitä di muovere se Stesse Ma
l'apparente contraddizione si risolve immediatamente, una volta che si sia pre-
stata la dovuta attenzione al dettato preciso del testo platonico m quest'ultimo,
infatti, ncorre l'espressione oixeia xivqaiq della quale si dice che si servono le

piante E se si anahzza ll significato di questo sintagma, si viene a scopnre che ll
movimento attnbuito al vegetale e collegato con le attivitä proprie delle piante,
quali la crescita, ll nutrimento, lo sviluppo e l'estensione delle radici
oxQcupevxi xxT. ma non ha nulla a che fare con ll movimento locale (pexaßa-
xixrj xivqaiq), cui si allude alia fine del passo, e nspetto al quale ll vegetale e na-
turalmente del tutto immobile (In Tim 12 29-35) L'esphcitazione della distin-
zione, ai suoi occhi imphcita nel testo platonico, tra ll 'movimento proprio' delle
piante e quello locale, caratterizzato dal mutamento di posizione nello spazio,
consente a Galeno di risolvere l'apparente contraddizione presente nel testo
del Timeo

La strategia argomentativa utihzzata m quest'ultimo caso per chiarire ll
senso delle atfermaziom platomche e per rmtuzzare l'accusa di incoerenza, pre-
senta una certa somighanza con l'esegesi xaxa Xe^iv, o xaxa övouaxa, come
avrebbe preferito chiamarla ll nostro commentatore Questo genere di esegesi
molto diffusa nelle scuole dove vemva praticato ll commento filologico ai testi
della tradizione, consisteva nell'esame sistematico dei van significati che una
determmata espressione (o un smgolo vocabolo) poteva assumere, alio scopo di
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isolare l'accezione nella quale essa era utilizzata nel lemma oggetto di com-
mento (m questo caso ll termme xivqatc;) In realta, Galeno ammette di prefe-
nre a questo tipo di esegesi linguistica, Papproccio Jtepi xcov jtQayuaxojv (o
xaxa jxpaypaxa) nvolto piuttosto all'aspetto contenutistico del lemma com-
mentato {In Tim 10,31-35), ma dimostra m ogm caso di conoscere la distin-
zione, destinata a divenire topica nei commentari neoplatonici, tra ll piano della
A,£^ic; e quello dei jipaypaxa o della hecopta, cornspondenti lispettivamente al

chiarimento del signiticato dei singoli termini e alia spiegazione del contenuto
generale In verita, nel passo sopia esammato, esegesi xaxa Ae^iv ed esegesi
xaxa Jipaypaxa si fondono e msieme consentono di spiegare ll dettato del
testo platomco

Ad un tipo di approccio di natura critico-testuale appartengono le conside-
razioni con le quali si conclude 1 esegesi del 2° lemma II chiarimento di natura
contenutistico lessicale che Galeno ha foimto del testo di Tim 77b5-c6 non
preclude la possibihta di pioporre una soluzione diversa basata questa volta su
di un emendamento testuale Galeno, infatti, ammette che la sua pioposta m-
tcrpretativa si fonda sul testo dell'edizione costituita sulla base dei manoscritti
atticiani (xaxa xqv xcov "Axxixiavcov [ma cod axxixcov] dvxp/pacpojv exöo-
öiv) Tuttavia in altn manoscritti mvece di «öta xo xf)q uep' eauxob xivx|G8coc;

eoxepqahai» si trova la lezione «öta xo xfjq fE, auxoh xivqaecuc; xxA, » che ll
commentatore propone di emendaie in «öia xo xfjc e^co eauxoü», in modo
che alle piante venga sottiatto solamente ll movimento locale {In Tun 13,3-7)
In eftetti, accettando questo suggerimento, si arriveiebbe ad ascrivere diretta-
mente a Platone la negazione del movimento locale (tuori di se) delle piante II
brano platomco non presenterebbe cosi nessuna conti addizione, neppure
quella appai ente che poteva emergere da una lettuia superficiale mtatti,
Platone stesso si sarebbe preoccupato di spiegare che ll movimento di cui le piante
sono prive e solo quello eeoi eauxou, cioe appunto ll movimento locale

Se e veio che una soluzione come questa viene utilizzata in seconda bat-
tuta, ll ricorso ad essa dimostra che Galeno conosceva e utihzzava i metodi piu
accurati delPesegesi testuale lavorava su manoscntti diversi e poteva cosi
confrontare ll testo della sua edizione di nferimento con altre versioni Inoltre,
suggenva emendamenti al testo tiadito aventi lo scopo di chiarire ll senso delle
attermazioni platoniche, ma anche e sopiattutto di renderlo suscettibile dell'in-
terpretazione che voleva propone, secondo un rnetodo di lavoro non dissimile
da quello utihzzato da altri platomci di quel penodo

22 Sulla sistenratizzazione della distinzione tra questi due piani ad opera di Proclo cfr A J Festu

glut «Modes de composition des Commentaires de Pioclus» MusHelv 20 (1962) 77-100
81sgg

22 Sugli emendamenti testuali hnalizzati a conteimaie una ben deternnnata inteipietazione cfi
J Dillon «Tampeiing with the Timaiits Ideological Emendations m Plato with Special Refei
ence to the I imams» AJPh 110 (1989) S0-72 e J Whittaker «Tinnitus 27Dift » Phoenix 22

(1969) 181-181
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7 Conezione degh erron

II Tuneo platonico non presenta solamente passi oscuri troppo condensate

o appai entemente contradditori rispetto al resto delPopera in esso sono
taloia contenute dottrme errate In realta cio non deve sorprendere, dal mo-
mento che Galeno aveva ammesso m lmea di prmcipio la possibilita che negli
scntti di Platone si possano trovare concezioni sbaghate, e cio vale natural-
mente prima di tutto per le sezioni mediche del Tuneo 4 Nel frammento del III
libro in nostro possesso esiste un buon numero di occorienze nelle quali ll com-
mentatore si rilensce a termini o ad espressiom contenute nel lemma di par-
tenza in modo ci itico, o per attenuarne la portata e hmitarne ll contenuto di ve-
nta, o, come si e gia notato, per spiegare che huso di un certo vocabolo non e

corretto dal punto di vista del hnguaggio anatomico e potrebbe dare adito a

fiamtendimenti Anche m questo caso mi limito a proporre alcuni esempi signi-
ficativi

II lemma 4 contiene ll testo di Tun 77c9-d3, nel quale si legge che gli dei
«tagharono, come condotti copeiti dalla giuntura della pelle e della came, le
due vene dorsali che sono due perche ll corpo si trova ad essere doppio, con
una parte destra e una sinistra» Dopo avere osservato che ll contenuto del
lemma riprende rimmagme del giaidmo con ll suo sistema di irrigazione, al

quale ll corpo umano era stato da Platone paragonato, ed avere spiegato ll mo-
tivo per cui le due vene prmcipah si chiamano 'dorsali', Galeno esamina ll
contenuto di venta dell'atfermazione platonica per concludeie che essa puo
essere considerata veia solo in parte Infatti, egli spiega, Platone dice la verita
(dXiphtuet) nel momento m cui definisce con ll termine 'vene' i vasi che si tro-
vano nel dorso ma sbaglia quando aflerma che, «poiche il corpo e diviso in due,

per questo due sono anche le vene» (In Tim 13,29-32) Le due vene non sono
dello stesso tipo, «dal momento che una possiede una membrana sottile e priva
di pulsazioni, mentre l'altra (l'artena) ne possiede una pulsante e spessa 5 o 6

\olte la prima» Inoltre, non e vero che una si trova a destra e l'altra a sinistra,
bensi entrambe sono al centro della spina dorsale, e nei due lati si trovano due

nervi, uno a destra e l'altro a sinistra (13,32-14,4)
Galeno rimprovera, dunque, Platone per due ragiom da una parte, perche

ha considerato simili due vene che, ad un attento esame anatomico, si rivelano
del tutto ditferenti, dall'altra perche non ha distinto chiaramente le vene (che si

trovano nel mezzo della spina doisale) dai nervi, e per questo e stato indotto ad

assegnare alle due vene il carattere di simmetria che appartiene solo al corpo
nel suo complesso Si direbbe che il comune denommatore di questi due rilievi
critici e costituito dall'accusa di scarsa conoscenza di alcuni dogmi fondamen-
tali dell'anatomia

34 Cfr Gal PHP*)06 12sgg De Lacv Platone ha aftermato alcune cose OQ-ftwq t altre ovy ogfPoq
Sul tema del contenuto di venia delle dottune di Ippocrate e Platone cfi Vegetti cit (n 18)

237
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II quadro nel quale si mserisce la presa di distanza da parte di Galeno n-
spetto al dettato del testo platomco, non vana m modo sensibile nell'esegesi del
5° lemma, cornspondente a Tim 77d3-6 II commentatore chiansce mnanzit-
tutto ll motivo per cui Piatone, secondo un antico uso seguito anche da Ippo-
crate, aveva defmito 'fecondo' (yovipoc;) ll midollo spinale da esso discende lo

Sperma che giunge fino all'organo sessuale maschile La consuetudine di attri-
buire anche ad Ippocrate le dottrme medico-fisiologiche che Galeno considera
esatte, costituisce un motivo piuttosto trequente nelle sue opere e contnbuisce
certamente a dehneare ll quadro delle ragioni della superioritä di Ippocrate nei
confronti di Platone" Ma ll punto veramente interessante per la discussione m
corso consiste nell'attenuazione del valore di veritä dell'espressione albingiu'
(em to xotxavxec;), nferita da Platone al processo di scorrimento che genera
l'irrigazione uniforme del corpo Galeno osserva, infatti, che questo smtagma
oh Jiavxr] xccTxdc; xlppxai (14,17), come dimostra un dettaghato esame della
struttura e delle articolazioni del processo di nutrimento delle parti al di sopra e

di quelle al di sotto del dialramma (14,17-28) La causa dell'errore m cui e m-
corso Platone dipende dall ignoranza di elementi importanti del sapere ana-
tomo-lisiologico, ignoranza che Platone condivide con Omero (xa xaxa xac;

avaxopaq avvoqaai LIA.axo)va xahajrep xcu cOpqpov) Ma Platone e

Omero non sono i soli ad avere ignorato i londamenti dell'anatomia ad essi

vanno alfiancati i medici antichi (o almeno alcuni di essi) Ecco un esempio
Platone aveva alfermato m Tun 77elsgg che le vene che partono dal cranio si

mcrociano quelle provementi da destra si indirizzano verso la paite sinistra del

corpo, quelle provementi da sinistra verso la parte destra Galeno risponde che
«a coloro che operano disseziom m modo piu preciso, i limiti di queste [seil
vene] sembrano umticarsi tra loro», come avviene per le altre parti del corpo
(15,7sgg II fatto e che Platone, reputando che ll legame losse rappresentato
dall'mcrocio delle vene, ignorava quail lossero i veri legami Inoltre, affermava
che nella testa non esistono nervi, peiche non conosceva i nervi proairetici,
quelli connettivi e i tendini Intme Platone ignorava, esattamente come lgnora-
vano alcuni dei medici antichi, che le sensazioni si producono attraverso i nervi

II quadro appena descntto sembra abbastanza nitido la presa di distanza
da certe affermazioni platomche o la hmitazione del loro valore di verita, di-
pendono dall'ignoranza di Platone dei prmcipi dell'anatomia D'altra parte,
Galeno tende ad assumere un atteggiamento assolutorio, o quantomeno mdul-
gente, nei confronti degli eriori platonici insomma, egli sembra imphcitamente
volere due, Platone non era un medico e dunque non gli si puo nmproverare
con eccessiva severita le sue imprecisioni in questo campo II lavoro dell'inter-
prete, esperto di anatomia, consistera allora nel correggere questi errori che, ad

3i Per la iormulazione esphcita del puncipio della dipendtnza di Platone da Ippocrate cfi Gal
Dc usu paitium 1 11 21-23 Helmteich Osservaziom in Mansleld cit (n 5) 157 e De Lacy cit
(n 27) 36sgg
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ogm modo, non mcrmano un quadro teonco, agli occhi di Galeno, ampiamente
accettabile

8 'E^pyelod'ai ie apa xai xqiveiv tov Tipcuov

L'ultimo aspetto del commentano galenico al Timeo preso m considera-

zione, segnala una differenza di approccio rispetto al programma esegetico m-
dicato per le opere del coipus ippocratico Si ncordera che m apertura del Com
mento al Defracturis Galeno aveva escluso dai doven del commentatore ll com-
pito di prendere posizione circa ll contenuto di venta del testo commentato E'
pur vero che egli non si attenne in modo sistematico a questa mdicazione pro-
grammatica, ma non si puo negare che restano molto ran 1 casi nei quail egli si

senti legittimato a prendere le distanze dal dettato di Ippocrate Diversa e la
situazione per il Timeo, di cui Galeno, come si e visto non rmuncia a mettere
programmaticamente m luce gli erron, pur conservando un atteggiamento cer-
tamente costruttivo In venta, che il caso del Timeo sia m linea di prmcipio
differente da quello degli scritti di Ippocrate viene ammesso m modo esphcito
dallo stesso Galeno, il quale mdica direttamente gli obiettivi che vanno perse-
guiti nel commentano al dialogo platomco In un passo dello scntto dedicato al

tremito, alia palpitazione, alia convulsione e all'irngidimento, la discussione
circa la venta (jieqi xqg dXqUeiaq) di una concezione platomca esposta nel
Timeo viene diffenta al commentano dedicato a questo dialogo m esso ci si n-
promette «di mterpretare e msieme di giudicare cio che [Platone] ha detto nel
Timeo fE^rp/Elcrhat xe apa xai xqiveiv a xaxa xov Ttpatov elttev)» (De tre-

more, VII 631,10sgg Kuhn) Dunque, le fmalita del Commento al Timeo sem-
brano divergere da quelle dell'esegesi degli scritti del corpus ippocratico l'm-
terpretazione non puo prescmdere dal giudizio circa la vendicita delle tesi es-

poste E che Galeno si sia attenuto a queste mdicaziom, e provato ampiamente
dai testi discussi fmora

Dove nsiede la ragione della diversita del Timeo nei confronti delle opere
di Ippocrate9 A questo mterrogativo si e gia parzialmente nsposto Platone non
era un medico e poteva, dunque, avere commesso erron dovuti alia sua lgno-
ranza m materia anatomo-fisiologica A cio si deve aggiungere che gli allievi e

gli amici di Galeno, ai quail questo, come gli altn uxcopvqpaxa, era nvolto,
conoscevano il rispetto che egli nutnva nei confronti di Platone" Cio tuttavia
poteva essere causa di framtendimenti nel momento m cui questi exaipoi si

mettevano a leggere l'umco testo del corpus platomco contenente ample se-

36 In realta Galeno sembra disposto ad ammettere una deroga al prmcipio della neutralita lad
dove si onenta a considerare legittima la valutazione della veridicila del testo purche cio non

comporti un eccesso di polemicita cfr Manetti/Roselli cit (n 19) 1558 Si tenga poi prescnte
che nel caso di Ippocrate la falsita di una dottnna conduce spesso all atetesi

37 Platone e defimto'&eioe in Meth med - X 772 5 Kuhn e Heiotarog in De usupartium II 377 14-

ls Helmreich e PHP 598 9 De Lacy
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zioni di mteresse medico m esse si trovavano dottnne (e una terminologia) non
del tutto accettabili dal punto di \ista del sapere medico attuale A peggiorare le

cose sono mtervenuti, come lo stesso Galeno sottohnea, 1 commentator! che
hanno mterpretato malamente ll testo platonico (PHP S06,6sgg De Lacy) Di
qui l'esigenza di approntare un commentario che sia contemporaneamente m
grado di foi nire l'esegesi corretta del testo e di giudicare del contenuto di venta
dello stesso, appunto «c^rp/eiaftai if ana xai xprmv»

L'esigenza di non sottrarsi ad un giudizio relativo al contenuto di venta
della dottrma che sta commentando, non comporta, tuttavia, l'assunzione da

parte di Galeno di un atteggiamento 'positivistico' Anche di tronte ad una
dottrma che egli reputa sbaghata, non rinuncia a tentare di tornirne una descri-
zione ll piu possibile corretta, mirando anche a cogherne le motivazioni di or-
dme teonco L'esempio piu sigmficativo di questo atteggiamento ermeneutico
si mconti a a proposito della concezione della juepitaan;, verso la quale, come si e

\isto, Galeno dimostra un atteggiamento di totale rifiuto Egli, tuttavia, non si
limita a fare quello che sarebbe naturale aspettarsi da chi rifiuta una determi-
nata teoria a vantaggio ch una reputata supenore, e cioe porta argomenti m fa-
vore della seconda e contuta la pinna Fedele ad una norma di correttezza
esegetica, Galeno cerca prima di tutto di comprendeie ll funzionamento della
dottrma che si appresta a nfiutaie, e lo ta traducendola in un hnguaggio piu ac-

curato dal punto di vista medico Solo se si lpotizza una qualche forma di ade-

renza ad una norma esegetica di questo tipo, si puo comprendere un fatto appa-
rentemente assurdo, e cioe 1'impegno che viene dedicato (In Tim 22,27sgg e

24,5sgg alia comprensione di una concezione gia respinta in altre opere e in
piocinto di esseilo anche nel Commento al Timeo Inoltre, Galeno non si limita
a traduire la dottrma della jcepicooiq in una terminologia piu adeguata dal punto
di vista medico Egli ne coglie anche la condizione teorica di possibihta nella ne-

gazione dell'esistenza del vuoto quando Piatone affermava che lo spostamento
in circolo awiene attiaverso la necessita del vuoto (6ia xqv avayxqv xoh xe-

vou), intendeva rifenrsi secondo Galeno, alia totale assenza di uno spazio
vuoto (In Tun 2L9sgg e 24,17) II ritiuto netto e senza appello della dottrma
della jtEpuüöic: non preclude a Galeno la possibihta di esanunarne e valutarne,
con neutrahta e correttezza, la funzione all'interno della posizione sostenuta da
Platone

9 Conclnsioni le tagioni del commento

Al teimine di questo esame dei metodi e delle stiategie esegetiche utiliz-
zate da Galeno nel suo Commento al Timeo, non e possibile esimersi dal pro-
porre alcune consideraziom di oi dine genei ale relative a questo scritto, m pai ti-
colare in lelazione al problema del suo destmatano e del contesto complessivo
di produzione

Circa ll destinatario, come si e osseivato piu di una volta, e Galeno stesso
ad informarci che esso era costituito prmcipalmente dal giuppo di amici
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dell'autore (PHP 508,6sgg De Lacy) In realta, non solo questo commentario,
ma tutti gli njtoqvqqaxa galemci si nvolgono ad un nstretto gruppo di exgiiqoi,
dai quali parte spesso la nchiesta di comporre lo scntto Galeno racconta di es-
sere stato sollecitato dagli amici a correggere (eitavopdoiaaaDai) 1 suoi com-
mentan (ujTopvqpaxa), origmariamente non destmati alia pubblicazione, ma
composti per l'uso di coloro che ne avevano bisogno, perche di questi scritti cir-
colavano copie con leziom diverse18 questo tipo di correzione portava proba-
bilmente alia stesura di un'opera jiqoc, xoivr|v exöoorv, destmata ad un pub-
blico piu largo rispetto a quello della cerchia degli amicU D'altra parte, che

l'origme, o forse meglio la dittusione, della forma del commentario sia da si-
tuarsi nel momento in cui ll maestro commcio ad approntare 'versiom ufficiah'
di ouyYpapuaxa mizialmente composti ad uso di un gruppo ristretto di amici,
che forse commciavano a circolare nella forma di 'pubbhcaziom non autoriz-
zate', sembra essere un lpotesi fortemente plausibile40 Si puo dunque conclu-
dere con ll dire che rxutopvqua scritto, nel senso di commentario alle opere di
un autore della tradizione, denva dall'adattamento del commento orale, vale a

dire di quella pratica di lettura guidata dal maestro molto diffusa nelle scuole fi-
losofiche e scientifiche del penodo imperiale Da questo punto di vista, ll
Commento al Timeo non dovrebbe costituire un'eccezione41

II Commento al Timeo si mscrive, dunque, all'mterno del tipo di relazione
tra maestro e discepoh (e amici) che si mstaura nell'ambito della pratica esege-
tica esercitata sui testi della tradizione Gli exaipoi per compiacere ai quali
Galeno scrisse questo commentario, non dovrebbero essere diversi da quelli
sotto la cui spmta egli compose ll De Placitis Hippocratis et Piatonis si trattava,
m quel caso, di geometri, aritmetici, esperti di calcolo, astronomi, architetti,
musici, retori, grammatici e tutti coloro che erano competenti in una tecmca ra-
zionale (PHP 482,21 sgg De Lacy) Un composito gruppo di 'intellettuah
professional' che potevano nutnre interesse a conoscere l'opimone di Platone
sulle tematiche medico-biologiche nelle quali Galeno possedeva una compe-

38 Gal Libr piopi - Scr mm 1192 13-93 16 I commentari pnvi di titolo furono messi a disposi
zione degli alhevi Ma coloro che si impossessarono degli scritti alia morte degli Scolari se ne
ser\ irono come se fossero cosa loro e praticarono inter\ enti testuali da qui 1 esistenza di copie
con leziom diverse A proposito di inopviipa Donmi (oralmente) mi la notare che ll termine
non comprende solamente i commentari alle opere di un altro autore bensi piu m generale
note e appunti personall non ancora pronti per essere pubbhcati E tuttavia ll significato di

commentai 10 non e certamente escluso sebbene forse non esaunsca il ventagho degli scritti ai

quali si rileiisce qui Galeno
39 Sulla xoivi] exbooig cfr Libi pwpr - Sei min II 112 19 Muller Sul signilicato della distm

zione tia pubblicazione pnvata e pubblicazione piu larga cfi Mansfeld cit (n 5) 118e 122e
Manetti/Roselh cit (n 19) 1560

40 Cfr Baltes cit (n 2) 162-165
41 I commentail di scuola aristotehca sembrano piu autonomi nei confronli dell attivita scolastica

cfr R W Shaiples «The School of Alexander L> m R Sorabp (ed Aristotle transformed
(London 1990) 83-112 97

Vluseum Heheticum
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tenza specifica Dal punto di vista di quest'ultimo, d'altra parte, ll progetto di
costruzione di un'immagme della medicma dal profilo epistemologico e ldeolo-
gico alto - di cui la sottolmeatura del carattere chiuso ed elitano del rapporto
maestro-discepoli costituiva un elemento significativo - non poteva prescm-
dere dal riferimento (msieme esegetico e valutativo) alle sezioni medico-biolo-
giche del Timeo platonico4?

42 Sul senso compltssivo di questa operazione cfr M Vegetti «L immagine del medico e lo sta

tuto epistemologico della medicma in Galeno ANRWW 37 2 (Berlm/New York 1994) 1672—

1717
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