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V

Daniela Manetti

GALENO, LA LINGUA DI IPPOCRATE E IL TEMPO

Argomento di questa trattazione e l'insieme dei meccanismi
usati da Galeno per analizzare il linguaggio ippocratico visto
come esempio storico autorevole di linguaggio seientifico: si cer-
cherä di coglierne i diversi nuclei e di capire come essi interagi-
scano a formare un quadro unitario. La scelta di questa prospet-
tiva ha come conseguenza di tenere sullo sfondo l'elaborazione
teorica che Galeno ha sviluppato sul linguaggio scientifico in
generale e di considerare invece in primo piano la consapevo-
lezza 'storica' di Galeno nei confronti di Ippocrate e dello svi-

luppo successivo del linguaggio della medicina di tradizione dog-
matica, in cui Galeno si identifica. Ulteriore corollario di questa
scelta e lasciare ai margini i numerosi elementi di polemica con-
tro le manipolazioni del linguaggio operate dai suoi rivali. II

campo della ricerca e dunque costituito essenzialmente dai passi
in cui Galeno riflette sullo sviluppo della medicina in generale
o della tradizione dogmatica e soprattutto dalle sue opere ese-

getiche. Queste hanno ricevuto cure e attenzioni particolari negli
studi delFultimo trentennio, specie per gli intrecci fra cultura
filologico-grammaticale e esigenze ideologiche della dottrina
medica propugnata da Galeno.1 Si e focalizzata la costruzione

dell'immagine di Ippocrate, forgiata da Galeno anche per mezzo
di raffinati strumenti critico-letterari e filologici. Non si poträ

1 Smith 1979; Manuli 1984, 1986; Manetti-Roselli 1994; Sluiter 1995a
e 1995b.
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prescindere perö da una serie di approfondimend recenti sulle

opere logiche di Galeno e sulle sue riflessioni teoriche sul lin-
guaggio.2 Ne si dovrä trascurare la sua relazione con la cultura

contemporanea, che ha prodotto discussioni e posizioni anche
radicali.3 E risultato comunque chiaro che Galeno ha un posto
autonomo, perche, pur influenzato dal clima generale atdcistico
e con un ruolo culturale analogo a quello di altri 'sofisti' del suo

tempo, esercita tuttavia una critica consapevole contro gli eccessi

del formalismo atticistico, grazie anche alla relativa libertä garan-
titagli dal 'genere' della medicina.

E proprio alla definizione dei 'generi' di scrittura della medicina

Galeno ha contribuito con un'ampia riflessione, che ha
alcuni momenti decisivi nei commenti a Ippocrate. Egli ha

compiuto una classificazione per generi dei testi di Ippocrate
come opere di scienza e parallelamente ha ridisegnato compiti
e confini del commento scientifico nei confronti di quello let-
terario.4

Galeno riconosce in Ippocrate non solo un grande medico

ma anche un grande scrittore, giä nei primo commento ai trat-
tati chirurgici: Hipp.Fract. XVIIIB 324,4 K: e'So^ev ev olutoic,
"EXAy)(tiv aptoTOc, taTpop te xal auyypacpstjt;. E per quanto teo-
rizzi che il commento medico deve avere come fine preminente
la trasmissione dell'utile per la techne (degradando spesso l'ese-

gesi puramente grammaticale ad esercizio sofistico), rieche, fre-

quenti e preziose sono le osservazioni di carattere linguistico-
grammaticale che Galeno profonde nei suoi commenti.

2 Barnes 1991, 1993a e 1993b, 1997, Frede 1981, Hankinson 1994d,
VON STADEN 1995 Poco conosciuto, ma molto dettagliato lo studio di KOTZIA
Pantele 1995 Deichgraber 1957, 8 ss., fa una presentazione sintetica degli
studi linguisttci perduti dl Galeno, occupandosi specialmente di Sui nomt medtci,
VON Muller 1897 ricostruisce il De demonstratione Per il De capttombus (o De
sophismatibus, d'ora in poi Soph) cf Edlow 1977, SCHIAPARELLI 1999a e 1999b,
2002

3 Dopo i classici studi di Bowersock 1969 e Reardon 1971, vedi KOLLESCH

1981, Brunt 1994, Debru 1995, Kotzla Pantele 1995, 81 ss, Swain 1996,
von Staden 1997.

4 Manetti-Roselli 1994
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Ma qui interessa mettere a fuoco e commentare non la vasta
erudizione di Galeno, ma la sua visione di insieme del linguag-
gio ippocratico, che si ricostruisce dai commenti e da altre

opere. Lo scopo e capire se e quali elementi di carattere gene-
rale e/o teorico sono presupposti o fatd operare nell'analisi di un
modello storico di linguaggio medico e se la consapevolezza
della tradizione del linguaggio medico precedente pud a sua
volta chiarire meglio alcuni punti dell'elaborazione teorica di
Galeno.

In effetti, dall'esame dei mold passi che Galeno dedica alia

discussione della lingua di Ippocrate risulta un disegno abba-

stanza definito di uno scrittore fornito di uno stile preciso che

si sostanzia di tre qualitä o virtu: la chiarezza,5 wacp^vsta, in primo
luogo; la correttezza o £XX7)vic7p.6<;; e infine la brevitä, ßpayuXoyta
(o meno spesso auvTopioc). La chiarezza e ottenuta con l'uso di

un linguaggio semplice e corrente, cf. p. es. Hipp.Epid. III, CMG
V 10, 2, 1, p. 126,10 ss. dove si attribuisce all'Ippocrate di Afo-
rismi e Prognostico la chiarezza che viene dall'uso delle parole
comuni, chiamate dai retori tcoXitixa.6

La chiarezza di Ippocrate e presupposta a tal punto che, in
quei passi dove il testo non corrisponda a questo standard, si

pub sospettare una interpolazione o una corruzione. Essa puo
tuttavia non essere riconosciuta a causa del passare del tempo,
perche Ippocrate e scrittore antico: Ippocrate segue infatti la

synetheia del suo tempo, ma la chresis e cambiata e per questo
pub apparire oscuro in certi casi, cf. Hipp.Art. XVIIIA 537,4 ss.:

ypyjcapivou tou 'iTrrcoxparoui; T/j "poißosiSsa" cpcovf) aacpYjvstotp

[rev svexev, yjtlc, TOXpaSstypta XsXsxToa Ttpop ocutoG, ptet^ova 8' atra-
cpsiav spya^opievT) ocutoü toG yiyvcoaxoptsvoo TtpayptaTop y) tyjp
oacpy)velap svexa 7tapd8siyp.d n cocpÖY). tots ptsv oüv feo>c, Y]v yj tpcovY)

5 Cf. MMX 424,15; Hipp.Art. XVIIIA 303,16; 375,4 ss. K ecc.
6 II testo e: 6 yap toi too 'llpaxXsiSou vibq 'iTtTtoxpotTTjp (paGsxat

auvTiösaxaTOLp te xal Sta touto cjacpscrTaTOLi; ovopaat. XE'/pyasvoc, a xaAsiv söop zn~l

-oip pyj-ropixotp oXixtxa". Sull'uso di 7toXmxct ovoaaxa vedi anche Hipp.Art.
XVIIIA 414,15 ss. K: questa prima parte da per scontati alcuni risultati delle
ricerche di Manetti-RoSELLI 1994 e StUITER 1995a e 1995b.
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auvy]07)<; 7) oüx av ei.'pY]xe "poißosiSsa Tpoitov". sv 8s tü ps-ra xaura
^pyjaeax; aufyjq exßX7)0e(a7j<; sip äcracpeiav Vjxs.7

La chiarezza del testo ippocratico deve dunque talvolta essere

ricostruita attraverso il confronto con altri scrittori antichi. Que-
sto basilare ragionamento di critica storico-filologica si era giä
imposto negli studi ippocratici da tempo: esso e esplicitato nel

proemio del Lesstco Ippocratico di Erotiano e Galeno ne mette in
pratica costantemente le conseguenze. Contro i detrattori che lo

accusano di oscuritä voluta, Erotiano e Galeno non hanno mai
messo in dubbio che il linguaggio di Ippocrate ricerchi la
chiarezza.8 Alla chiarezza e strettamente connessa la correttezza o

eXX^viapoc;, che pone pero gli stessi problemi di 'ricostruzione
storica', poiche Galeno deve affrontare molti punti difficili: tut-
tavia essa e normalmente presupposta, tanto che alcuni casi di
solecismo sono considerati indizi di non autenticita (interpola-
zione nel caso citato di Hipp.Epid. III).9

Come e noto, la teoria delle qualitä della Xe£i<; comincia con
Aristotele, che per primo identifica la virtü del discorso nella
chiarezza, che include lo sXXvjv^sw, cioe la correttezza linguistica.
Nel privilegiare la chiarezza dunque Galeno si inserisce nella tra-
dizione che discende da Aristotele, anche se la sua insistenza sulla

prevalenza del contenuto dottrinale rispetto alla forma linguistica

potrebbe far pensare che egli svaluta la correttezza.10

7 Si tratta dell'applicazione del principio, stabilito nel proemio del comment»
a Fratture {Hipp Fract XVIIIB 318 ss K), della distinzione fra oscuritä assoluta
e oscuritä relativa: quest'ultima segnala un disturbo nella comunicazione fra desti-

natore e destinatario, che in questo caso e appunto costituito dal passare del tempo
e dal cambiamento nell'uso. Sul concetto di oscuritä cf. ManSFELD 1994, 148 ss

8 Cf. Hipp Fract. XVIIIB 326, 327, 335 ecc. Sulle accuse ricorrenti all'oscu-
ritä di Ippocrate e sul tema polemico della chiarezza di Ippocrate in Erotiano,
cf. Mansfeld 1994, 148 ss.; Manetti 1999, 363 ss.

9 Cf. p es. Hipp Prorr 13,27. Sul tema cf. SLUITER 1995a, 522 ss. e KOTZIA
PANTELE 1995, 73 e n.65 (la quale nmanda la coppia sapbeneia-hellemsmos alle
due virtü necessane in Cic. De orat 3, 38).

10 SLUITER 1995a, 529. La tolleranza (teoricamente afifermata, ma non spesso
apphcata nei fatti) di imprecisioni o solecismi in Galeno ä complementare al

rifiuto del purismo eccessivo degli atticisti (cf. p. es. Ahm.Fac. VI 579,10 ss. K)
ed e la faccia speculare del suo privilegiare la ricerca sui pragmata, tuttavia non
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La sistemazione piü influente della teoria si deve a Teofrasto,
che definisce quattro virtu: chiarezza, purezza, ornato, conve-
nienza. L'aggiunta della brevitä e attribuita agli Stoici ma diventa
ben presto parte del patrimonio comune.

E owio vedere nel quadro che Galeno costruisce il riflesso
della cultura retorica del suo tempo, tuttavia vale la pena di
approfondire le consonanze con alcuni testi. In effetti le tre virtu
dello stile ippocratico risultano da una selezione nella quale si

pub scorgere una certa affinitä con la ripartizione fra virtu 'neces-

sarie' e virtu 'accessorie' dello stile in Dionigi di Alicarnasso,11

come e esplicitata nell'opera Su Tucidide 22,2.
Le qualitä necessarie sono attribuite in blocco all'insieme degli

storici anteriori a Tucidide e alia guerra del Peloponneso, quelli
almeno di cui Dionigi conosce le opere (Thuc. 23,4-6).12 La defi-
nizione finale della loro lingua e xocl yap xa0apa xal otxcprjt; xal
(TovTopop sfjTLv. Le tre virtu necessarie', correttezza, chiarezza e

brevita, di Dionigi sono in effetti le Stesse attribuite da Galeno
a Ippocrate. E importante tenere presente che in Thuc. 5,3-4
Dionigi attribuisce agli storici piü antichi, autori di storie locali
di Greci o di barbari, anche un unico scopo di comunicazione,

quello di portare a conoscenza comune, senza togliere ne aggiun-

gere niente, le memorie salvate dei popoli, dei luoghi sacri e delle

cittä:

basta ad awicinarlo all'affermazione attribuita a Crisippo, che in nome della supre-
mazia della brevitä e dell'attenzione ai contenuti piü che alia forma (un tema caro
anche a Galeno) ammette oscuritä, ellissi e solecismi (PLUT. Stoic rep 28, 1047B).
La chiarezza resta sempre l'elemento imprescindibile, come b chiaro dalla discus-

sione sulla virtu della buona sigmficazione in Soph., cf. SCHIAPARELLI 1999a e

1999b (l'lmmagme del sistema lmguistico in Soph si awicina ad un linguaggio
artificiale o di tipo scientifico) • raccolta di passi su tratptjvEia in LöPEZ-FEREZ 1994.

11 La divisione b anteriore a Dionigi, probabilmente formatasi fra III e II sec.

a.C., cf. Bonner 1939, 19; anche lo stile di Tucidide viene considerato buono,
quando egli non si discosta troppo dalle virtu necessarie', cattivo quando se ne
discosta troppo a lungo, cf D H. Thuc 49,1.

12 Dionigi, Thuc 23.2, dice che, per i nomi dei piü antichi di cui non si con-
servano le opere, come Cadmo dl Melto e Aristea di Proconneso, non si pub
sapere se erano semplici e disadorni, mirando all'utile e al necessario, oppure se

preferivano uno stile solenne e pieno di ornamenti.
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Iva xai tÖv aüxov cpuAaxxovxsc; ctxotcov, ocrai Sistrw^ovxo Ttapa xoip
STuycoptotc; p.v7]p.at xaxa sOv/j xs xai xaxa reoAetp, sl'x' sv tspoü; si x'
sv ßsßyjXoK; a7roxsifi.sva(, ypaepat, xauxap sie, xtjv xoivtjv ämxvxtov

yvwaxv s^svsyxstv, o't'ap mapsAaßov, p.y)xs TCpocrxiOIvxep auxalp xt
ptyxs äcpatpouvxsp Xs^iv xe wp sru xo tcoXu xt]v aüxvjv aixavxsp
S7nx7]S£uaavxep, otjot xoup aüxoup TCpoetXovxo xeov SiaXsxxwv

yapaxxYjpap, xrjv aaepf) xai xotvyjv xai, xaOapav xai auvxoptov xai xotp
7rpayp.actt TipoucpUTj xal p/yjSsfxiav axsuwpiav l7U9aivou<rav xsyvtxfjv.

Di questa unicitä di scopo e immediato riflesso un'unitä stili-
sdea (all'interno della scelta del dialetto letterario). Alio scopo
comune dunque corrisponde un linguaggio corrente (xolvyj
Xe^ip), che e adeguato ai fatti e non mostra alcun aruficio tecnico.
Se poi si considerano in dettaglio gli scritd che Dionigi dedica

agli oratori andchi, ci si accorge che il modello di oratore piu
vicino alla caratterizzazione di Ippocrate in Galeno e Lisia.13 Lisia
infatd possiede le Stesse qualitä: 1) e corretto (Lys. 2,1 xaßapop

sem xrjv spp7]v£tav); 2) usa parole comuni, rifugge da figure poe-
tiche (3,1-2) e ottiene la chiarezza (4,2); 3) e conciso e denso

(4,4; 5,1).
Le caratteristiche attribuite a Ippocrate sono in sostanza quelle

considerate necessarie ed essenziali per chiunque voglia scrivere

una buona prosa,14 ma sono in particolare le virtu riconducibili
alio stato piu antico della storiografia. Sono inoltre le virtu spe-
cifiche di uno degli autori modello della corrente atticistica che

appartiene alla generazione piu antica (D.H. Orat.vett. 4,5). La

particolare vicinanza di Ippocrate ad un autore come Lisia15 (di
cui Dionigi da una datazione piu alta rispetto alla critica moderna)
e consonante anche con la sua cronologia' tradizionale come

13 Gli accosta la descrizione della lingua greca in DiffPuls. VIII 585,16 s.;
Deichgraber 1957, 32 n.l.

14 Da considerarsi parallela la tradizione epicurea, che vede in chiarezza,
sintesi e hellenismos (p. es. Sext.Emp. Math. II 56) l tratti essenziali dello scrivere
filosofico, cf. Milanese 1989, 67-106 e mfra n.19.

15 In Galeno Lisia forma coppia con Demostene come riferimento al genere
oratorio, cf. Diff.Puls VIII 717,16 ss. K, dove egli li indica come modelli, dopo aver
descritto lo apiaxoi; SiSaaxaAop che si esprime con chiarezza, brevitä e precisione;
"Lisia, Demostene e gli altri oratori" anche in MMX 12,1 K.
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autore antico, cost come coerente con questo e anche il fatto
che la lingua di Ippocrate, a cui Galeno dice di aver dedicato un
trattato, era definita 'attico antico', come quella degli storici
anteriori alia guerra del Peloponneso (che e comunque affine
alio ionico, cf. Thuc. 23,4), secondo Dionigi, e come la lingua
di Omero.16

La serie delle tre virtu della lingua ippocratica trova ulteriori
consonanze nella teoria dei genera dicendi (elevato, tenue e

medio) che si e sviluppata nel tempo e sovrapposta alia teoria
delle virtu del discorso. Da questo punto di vista la lingua
ippocratica si awicina alle caratteristiche del genus tenue, che perse-
gue chiarezza, correttezza, concisione ma niente ornamento.17
La coincidenza e tutt'altro che casuale perche uno degli scopi per
cui e appropriato il genere 'sottile' o 'tenue' e appunto l'istruire
(Quint. Inst. 12,10,59; Cic. Orat. 69) e uno dei leit-motivs di
Galeno nei commend e in tutta la sua opera e definire la scrit-
tura di Ippocrate come rivolta all'insegnamento;18 inoltre spesso

16 Per la lingua di Ippocrate, cf. Hipp.Fract. XVIIIB 322,11 ss. K: Galeno
sembra essere in parte dissenziente, ma nmanda al suo trattato Sulla lingua di
Ippocrate, di cui purtroppo non sappiamo niente. Comunque, m un altro passo
(Hipp.Art XV1IIA 414,15 SS. K), Galeno paragona lo stile lppocratico a quello
di Senofonte, per il fatto di usare per lo piii parole correnti (iroAi-nxä) e anche -rpo-
raxa xotl -|-AoatT(T7)(aaTixot come lui, ma in misura maggiore. II termine yAcocrcrr)pa-

xixa indica voci regionali o di singole cittä (schol.ad Dion.Thr., in Gramm.Gr. I
3, p. 14,17, 739,27) e l'osservazione di Galeno si coordina bene con l'attenzione
che egli dedica di volta m volta a spiegare nei commenti espressioni loniche,
cf. p. es. Hipp Prog., CMG V 9, 2, p.225, e anche denvate 'dal dialetto di Cos',
cf. Hipp.Epid. VI, CMG V 10, 2, 2, p 79,15. D'altra parte, nel corso dei
commenti, Galeno osserva dettaghatamente le figure dpo-raxa), soprattutto metafora
(p. es. Hipp.Art XVIIIA 617,8 K) e katachresis (Hipp.Art XVIIIA 482,1 K), ma
anche 1'ironia (Hipp.Art. XVIIIA 465,5 K). Se Faggettivo iroAi-rixop, come sostiene
HERBST 1911, 5 ss., equivale di fatto a 'attico', ne nsulterebbe che la lingua di
Ippocrate consta di un fondo antico-attico in cui sono perö relativamente fre-

quenti parole loniche o 'regionali' e espressioni figurate (cf. infra). Per la lingua
di Omero cf. Ps.PLUT. De Homero 8-12 (lingua mista di tutti i dialetti, ma soprattutto

attica); CHOEROBOSCUS, Georgius, in Gramm.Gr. IV 2, p.86,17 ss. (dialetto
attico antico). Sulla tradizione biografica antica su Ippocrate, cf. JOUANNA 1992,
13-40.

17 Cf. per esempio la presentazione di Cicerone, Orat. 20.
18 Cf Sluiter 1995a.
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questo genere e presentato come tipico della filosofia.19 La scelta

di queste particolari virtü dello stile e perciö un passo essenziale

per disegnare la figura di scienziato di Ippocrate, che ha un suo
specifico scopo di istruzione e che si distingue dai poeti, perche
non contiene niente di ridondante e di superfluo come Omero,
ma si differenzia anche da storici come Erodoto che scrivono

per dilettare o come Tucidide.20

La brachilogia fra dialettica e retorica

Non credo sia un caso che le virtü essenziali siano attribuite
da Dionigi agli storici piü antichi: cio naturalmente risponde ad

uno schema evolutivo che va dal semplice al complesso.21 Dionigi

non attribuisce un carattere negativo alia semplicitä stili-
stica degli esordi. Egli disegna un quadro fortemente unitario,
attribuendo agli storici antichi anche una strategia comunicativa
univoca e diretta, semplicemente il trasmettere la tradizione.
Anche Ippocrate e inserito da Galeno in una fase arcaica: e scrit-
tore TtocXoao^22 e con gli scrittori suoi contemporanei condivide
principalmente due caratteristiche: 1) un corretto uso del lin-
guaggio, cioe non sofistico, che esprime un corretto rapporto
con il destinatario della comunicazione; 2) la brevitä, che e stret-
tamente connessa alla prima caratteristica. Solo la brevitä, fra le

sue virtü, e esplicitamente e ripetutamente collegata ad una
arcaicitä di Ippocrate.

19 MILANESE 1989 mostra (in generale e spec. 57 e nn., cf. 86 ss.) che una
parallela e autonoma tradizione epicurea cerca di definire lo Stile filosofico in oppo-
sizione alla tradizione retorica, esaltando la sapheneta basata sulla retta conoscenza.

20 Temi glä trattati in MANETTI-ROSELLI 1994; SLUITER 1995b.
21 Analoga, ma di segno negativo (subobscurt), perche in un contesto antipri-

mitivistico, la situazione dell'oratona antica (esemplata da Tucidide) in ClC. Brut.
29. Per la convivenza di schemi che vedono negli antichi un'etä dell'oro e schemi
che Ii vedono come imperfetti e su elementi comum di diverse teorie, vedi Gatz
1967, 150 s.; sull'idea di progresso in Cicerone, cf. NOVARA 1982, I 199-270.

22 Talvolta detto o Kaka.ibc, per antonomasia, cf. p. es. Di.Dec. IX 885,17 K;
MMX 772,16 K.
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Ma prima di tutto gli antichi si ponevano uno scopo comu-
nicativo molto semplice e diretto, farsi capire dal pubblico senza

troppe sottigliezze. Per esempio a Hipp.Art. XVIIIA 646,14 ss.

K23 Galeno dice che Ippocrate come turti gli antichi non cono-
sceva ancora la leptologia diventata di moda fra 1 moderni, ma
voleva solo farsi capire dal pubblico; a Hipp.Art. XVIIIA 685,12
ss. K24 dice che Ippocrate si preoccupa solo di significare Foggetto
del suo discorso e che tutti gli antichi avevano lo stesso scopo.
Non si pub fare a meno di notare l'analogia con lo schema dio-
nisiano che attribuiva agli storici antichi una unicitä di intend.
Questi (e altri) passi mettono in contrasto esplicito il passato
(un po' idealizzato) con un presente di segno negativo. II pre-
sente e simbolizzato dalla leptologia o mikrologia, cioe da una
preoccupazione eccessiva di distinzione fra le parole, il cui cam-
pione e per antonomasia Prodico.25 La polemica di Galeno con-
tro le sofisticherie linguistiche di certi suoi rivali e uno dei suoi
ritornelli piü noti ed e costruita in modo quasi esclusivo su una
contrapposizione fra antichi (Ippocrate, Piatone, Aristotele) e

moderni.26. L'uso costante del riferimento ai sofisti del V secolo

a.C. e uno dei segni piü evidenti di quanto il problema del hn-

guaggio e della terminologia medica sia affrontato da Galeno in
termini platonici e rivestito di citazioni' e allusioni platoniche.27

23 XVIIIA 646,14 ss K 8t)Xov otl p.Ev ut/lov sipY]xsv extuttteiv avxl tou xax'
layiov ap0pou etpyjxaL yap ^plv 7roXXcoa<;, coc, ol TOxXaiol TtavxEc;, outtco tyjv ucrxEpov

aax7)0£iaav sfösaav axpißoXoylav te xal XETcxoXoylav ev xoiq ovopaaiv, aXX' Ixavov

Vjv auxou; £pp.7]V£U£iv, kvbq povou axoya^opsvoK; tou (to Kuhn) 7rapaxoXou0Eiv to?<;

XsyopEVOtc; xou<; axouovxa<;.
24 XVIIIA 685,12 ss. K pY)xsov oüv jrpcx; xa xotauxa ^YjTOuvxac; ö xal spjcpo-

<70£V 7)8?} (AOl XsXEXTai, TOU CT/jfi-OCVai. TO XsyOjAEVOV 7rpay(i.a (AOVOV CppOVTL^ElV TOV

cl7T7roxpaT^v, xa0a7T£p xal o IlXaxcov Y][Aa<; te 7roieiv a£tot touto xal Tipcoxov auxo<;

TTpaXTEt 8s8ElXTat. 8' ^(XLV £T£pCO0L, OTL Ol 7TaXaiol 7TaVTSq OUX aXXoV 7] TOUTOV siyov
tov crxorcov povo^ yap cpaivsxat FlpoStxoc; £^7)Xcox£vat, auxv)v sv xot«; ovopacn fu-
xpoXoytav, co<; slooOaaA Trpocrayopsustv ot xa npo8lxou ^YjXcoaavxEc;

25 Cf. Hipp Art XVIIIA 535,13 ss, 544,12 ss. K, HVA, CMG V 9, 1, p.261,3.
b meschino opporre all'imprecisione degli antichi la leptologia dei moderni

26 Hankinson 1994b, 1779, Vegetti 2001.
27 Si ricordi p es. in Resp III 405 d 3-4 la polemica di Platone contro le mven-

zioni terminologiche degli Asclepiadi raffinati'. Ma uno dei punti piü influenti e

la specificazione che l nomi sono uno strumento didascalico in Crat 388 b-c ovopa
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II motivo che si debba disprezzare lo zelo sui nomi e occuparsi
della conoscenza dei fatti, e basato da Galeno esplicitamente sul
richiamo a Piatone (Polit. 261 e) che ricorre piu volte.28 In que-
sti casi ci e presentata spesso la coppia Ippocrate-Platone come
guidata da un identico criterio: tale sorta di endiadi fa si che per
una proprietä transitiva sia attribuita a Ippocrate non solo l'assenza

di mikrologia, ma anche un ruolo di consapevole opposizione ai

sofisti, al pari di Socrate.29 Infatti a Hipp.Fract. XVIIIB 513,5 ss.

apa SiSacrxaXixov scmv opyavov xal SiaxpixLxöv xyy olktLap e 428 e Ö'.AxxxaXcay

apa svExa xä övopaxa XsyExat. Galeno ripete spesso che l'uso della denominazione
e Evsxa auvx6p.ou Si&acrxaXlay: cf. p. es Sui termini media MeYERHOFF-ScHA-

CHT 1931 (d'ora in poi Med Nam), 8; Temp I 546,4 K, MMX 461,2; 603,14 K
ecc., ma in particolare Hipp Epid. I, CMG V 10, 1, p. 117,3 ss. ausivov oüv saxt
twv psv ovopaxcov, coy zip citxi. xaxacppovsTv, aaxouvxa StayvcoxEiy xs xal 7rpoyvcö-

asiy xal Ospaxxlap sxacxou xcov irupExcov etcs! &£ xacpExxspa xe xal aovxop-CoxEpa
Bia xcov ovoptaxcov y BiSaxxaXta ylvsxai axpcföy xpixaiov ovopiaaopiEV EVExa cruvxo-

(xou SiSaaxaXlay. Insomma e I'msegnamento, la necessitä di comunicazione del

sapere, a rendere necessario l'uso dei nomi (DtffPuls VIII 493,3 ss. K) e a giusti-
ficare I'esigenza di un linguaggio scientifico adeguato Quanto all'uso frequente di
vofio0EXEtv, vop.o0£xta ecc. in Galeno, esso denva naturalmente da Piatone (p es.

Crat. 389 d-e), ma ll termine era stato assunto anche dagli Stoici (cf p. es VARRO

Ling. 8,7). Forse non a caso Galeno caratterizza di solito ll vop.o0£X£iv come l'azione
arbitraria dei neoteroi e lo riferisce esplicitamente a Crisippo (DiffPuls VIII 631,1
ss K), 'antenato' dl Archigene, uno dei suoi obbiettivi polemici.

28 Per la ricerca sui pragmata piuttosto che sui nomi, cf. Crat 439 b ovxiva
pisv xolvuv xpoTcov Sei pav0av£iv y EÜplxxsiv xa ovxa, iEotc saxlv Eyvcoxsvai
y xax' £[xe xal as aya7cyxöv Ss xal xovxo ö ao>,oyyxax0ca, oxl oux EE ovopaxcov aXXa
TtoXu päXXov aüxä EE aüxcöv xal pa0yxEov xal "CyxyxEOv y ex xcöv övopaxcov. Per 1

passi galenici cf. p. es. AA 6, 13, II 580-81 K; 10, 9, 79-81 Simon Garofalo
1991, in part 898), 12, 2, 144 Simon GAROFALO 1991, 958) e molti altn citati
da Kotzia Pantele 1995, 61 s.

29 Cf AA 12, 2 at L'accoppiamento con Piatone puö aver riverberato almeno
in parte su Ippocrate, autore usualmente ignorato dalla critica retorico-letterana
(unica citazione m DEMETR. Eloc 238, cf. SLUITER 1995a), anche l'immagine che
ll suo stile godeva nella tradizione retorica. Lo stile platonico e secondo Dionigi
una mescolanza dello elevato e del tenue, e cioe un genere medio, ma il giudizio
sui passi in cui egli segue il genere tenue ricorda la caratterizzazione galemca di
Ippocrate: Dem 5,3 öxav pisv o5v xyv cxyvyv xal acpsAy xal ä-nrolyxov ETX.TyBsvy

cppaatv, EXX07rcoc ySsta saxt, xal cpLXav0pco7toy xa0apa yap a7roypcovxco<; ylvsxai xal
Siauyyy, coaiTEp xa Siacpavscrxaxa xcov vauaxcov. axpcfiyc xe xal Asrcxy ~ap' yvxivoöv
sxspav xcov [ecc] xyv avxyv SiaXsxxov x'.pyaxy.svcov xyv xe xotvoxyxa Stcöxsl xcöv

övopiäxcov xal xyv aacpyvsiav atsxsT, Ttäayy UTtEptSoüaa xaxaaxsoyy etuOexou

(cf Gal. Hipp Elem I 501,6 K CMG V 1, 2, p 148,12).
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si dice che Ippocrate, come tutti gli antichi, disprezza la mikrolo-

gia, quella che in seguito viene chiamata akribeia, precisione.
Accanto alia mikrologia, anche la makrologia cosl tipica dei

sofisti e assente dal linguaggio degli antichi.30 La lingua di Ippocrate

si presenta dunque in primo luogo sul versante negativo,
cioe come assenza di disquisizioni sui nomi: in particolare, il
'socratismo' dell'Ippocrate galenico comporta anche la sua scelta

di brevitä in contrapposizione alia leptologia di sofisti come Pro-
dico da una parte, ma anche alia makrologia di sofisti come Pro-

tagora e Gorgia dall'altra,31 e in seguito di Stoici come Crisippo.
E tuttavia questa brevitä ha subito una considerevole manipo-
lazione rispetto al modello platonico, perche non corrisponde
piü alia forma dialogica difesa da Socrate.

La scelta linguistica dell'Ippocrate galenico e costruita con
una impostazione retorica evidente, come capacitä di dire l'es-
senziale senza alcun artificio, cioe ornamento (xocxotcrxsuYj e il
termine tecnico), secondo i precetti scolastici piü noti, ma va al

di la del Evello retorico nella misura in cui e anche originata da

un rapporto fiduciario con il suo pubblico, come e chiaro da

Hipp.Elem., CMG V 1, 2, p.148,10 ss. I 501,6 ss. K) e da

Diff.Puls. VIII 494, 8 ss. K:

"Per questo penso che il mio discorso sarä piü lungo a causa della
confutazione di questi sfrontati, mentre il discorso di Ippocrate
che scrive proprio cio che appare chiaramente senza nessun
artificio e breve e sintetico, perche non sospetta neanche che qual-
cuno ignori cose del genere o le rifiuti (o Aoyop IrtTroxpavsi Ss

ßpayüp xai duvTopop auxo to cpaivoptsvov svapywp ypacpovTi ycoptp
araxCTYji; xaTaaxsuyjc; tcS prjS' ÜTCOvovjcrat [xtjSsvoc ,uy]t' ayvorjaai
7TOTS ra totaura perjt' apvr|(Taf70ai)".
"E facile scoprire che gli antichi usavano i nomi semplicemente,
preoccupandosi solo di rivelare il contenuto di pensiero. I moderni
invece argomentano quasi su ciascuna sillaba e amano la contesa e

30 Manetti 1998.
31 Sull'indifferenza dei mezzi formali della trattazione in relazione agli

argomenti trattati Prot. 329 b, 335 b-c; Grg. 449 b-c: Socrate invece si dichiara

mcapace di fare lunghi discorsi.
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non fanno che litigare sui nomi (xouq piv oöv raxXaioui; cozXük;

SCTTtv süpetv ^pcopivoui; Totp ovopaatv, sv6c, povou cppovxt^ovrat; äsl
xou SvjXwaat to vooupcvov. oi Ss vscorepoi povov oü (oü add. Barnes)
xa0' ExaaxYjv auXXaßvjv aocpt^ovrai te xal cpiXovstxoücn, xal ooSs

Tcauovrai nspi xüv övopaxcov Ipi^ovxep.)".32

La lingua di Ippocrate dunque discende naturalmente da quel-
l'atteggiamento di comunicazione diretta e senza 'malizia' che e

proprio degli antichi e si rivela come disposizione psicologica
ed etica prima che come abilitä retorica.

Tuttavia il parlare sinteticamente ma in modo chiaro e un
difficile equilibrio, che comporta dei rischi, come insegnano i

manuali di retorica: l'eccessiva brevitä e a scapito della chiarezza,

genera oscurirä e diventa un vizio, si possono infatti omettere
elementi necessari.33 Galeno e ben consapevole di questo rischio
e si preoccupa di chiarire bene la differenza fra brevitä e omissione.

De sanitate tuenda II 4,4 (VI 105-106 K CMG V 4, 2, p.48,4-
8): "II tipo di espressione antica e cosi breve che egli spesso sem-
bra omettere nel discorso molte delle cose che conseguono neces-
sariamente a ciö che viene detto (to Se ty)c; TraXatSq sppYjVElaq slSot;

ouxwp ecjt! ßpayuXoyov, äx; tcoXXoc icoXXaxip ÜTCspßalvsiv Soxeöi rfj
Xs^Et xöv iE, ävayx7]i; S7topEvcov xoTp Xsyopivotq). E per questa
ragione, penso, scriviamo commenti ai suoi testi, guidando coloro
che per mancanza dl esereizio non sono in grado di seguire la sin-
tesi della dizione antica, cosl come facciamo in questo discorso".34

Lo stile breve degli antichi puö dare l'impressione di omettere
elementi utili,35 di lasciare implicite le conseguenze di cid che

32 Cf. anche Cris IX 570,7 ss. K
33 Cf. p es. DiON.HAL. Thuc 55,2: quella di Tucidide h una brevitä

atviypax&>87)<;. Osservazioni sul carattere negativo della brevitä anche negli scoli

omerici, cf. p es. Schol.adII 11, 300 bl.
34 Si noti in primo luogo, a proposito dell'apparenza di omissione, l'affinitä

con ll gludizio dl Dionigl su Lisia, Lys 5,1 (auvECTTpa7Txai 8e el tic xat aXXoc xai
Tr£7tuxvo)TaL rote voYjpatn, xal xoaouxoo Set tojv oüx avayxatoiv xt Xeysiv, oWxe xal
TCoXXä xal xtöv ypr)cr£fitov av Sonets TtapaXrastv). Per passi simili in Galeno, cf.

p. es. Cris. IX 760,14 K: coloro, la maggior parte, che non sono allenati a seguire
la brevitä degli antichi, pensano che manchi qualcosa.

35 Sul rischio dl oscuritä e dl omissione di elementi utili, cf. Cur Rat. Ven Sect

XI 267,1 K; HVA, CMG V 9, 1, p. 140,1-141,14.
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viene detto, ma essa e solo dovuta ad una carente preparazione del

pubblico comune e dei commentatori precedenti. La caratteriz-
zazione del testo ippocratico come ellittico e infatti una soluzione

esegetica praticata giä prima di Galeno, ma egli talvolta la critica:

Hipp.Off.Med. XVIIIB 730,5 ss. K: "... i manoscritti antichi e i
commentatori conoscono il testo scritto in maniera incompleta
(xal xx ye kxXxlx tmv avTtypacpcov xai ot eiy/jy/jaafxevoi to ßtßXlov
IXXtTrcot; laacn yeypxyLyLev-qv xrjv XeS,i\i), perche non c'e scritto
avlcrto<; xai <xvop.otwp, e poiche c'e solo avtaa xal avopota dicono
di sottintendere ävtacop xal avopolwp, da lui tralasciato per la

ragione che esso apparirebbe chiaramente dalla conseguenza di ciö
che e detto. In realtä la forma dell'espressione non e propria della
brachilogia ma e un chiaro errore. Era meglio, se questo era stato
trovato scritto, considerare che, come molti altri primi manoscritti,
essi erano sbagliati e che questo e successo perche il primo copi-
sta Ii ha tralasciati e l'errore si e conservato fino ad oggi".

In questo caso Galeno contesta ai commentatori di aver consi-
derato l'omissione di avlaox; xal ocvopolcnc; nei manoscritti una
semplice ellissi, che lascerebbe non esplicitata la conseguenza,
to axoXouOov, ricavabile facilmente dai lettori. Galeno non
accetta questa soluzione e, da buon filologo, afferma che essi

avrebbero dovuto in primo luogo chiedersi se non si trattava di
un semplice errore di tradizione. A maggior ragione dunque,
secondo Galeno, e necessaria la mediazione del commento per
chi non sia abituato alia dizione antica.

La matrice apologetica36 dell'operazione con cui Galeno defi-
nisce la brachilogia una delle qualitä dello stile di Ippocrate e del

tutto evidente. In effetti, che la brevitä del testo ippocratico
ponesse talvolta forti problemi di comprensione era innegabile.
Fra gli scritti commentati da Galeno la concisione e rappresen-
tata specialmente in Officina del medico e Aforismi e nel
commento a queste opere spesso Galeno ammette le difficoltä.37 Ma

36 Sulle accuse di oscuritä rivolte ad Ippocrate, cf. supra n.8.
37 II Prorretico, ugualmente sintetico, e perö considerato non autentico da

Galeno e distinto dagli altri, perche non solo brachilogico ma anche pieno di
solecismi (cf. Hipp.Prorr. CMG V 9, 2, p. 13,27).
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Galeno riconduce i problemi esegeuci pardcolari di queste opere
— quando, come si e visto, siano da escludersi errori di tradi-
zione — a situazioni stilisdche specifiche, come il genere lette-
rario degli aforismi o delle gnomai e delle epitomi o sommari.38
Servendosi della classificazione dei 'generi' degli scritd ippocra-
tici, egli puö affermare che di fronte a forme diverse di espres-
sione (paxpoXoyla o ßpayuXoyta) bisogna prima di tutto indagare
lo scopo dell'esposizione didattica (roup crxoTCOup Trjp SiSa-

crxaXtaq), cf. Hipp.Fract. XVIIIB 324 ss. K. Talvolta egli difende

esplicitamente la dizione ippocratica brachilogica perche non tra-
lascia niente. Nel commento a Officina. del medico, un'opera
estremamente sintetica, sostiene che Ippocrate sv öXcn yocp tw
ßißXtw cpuXaTTst T/jv ßpayoXoytav, aXXa (lege apa) tu ßouX7)07]vaL

pujSsv TtapaXiTtetv twv ypYjcuptov {Hipp. Ojf.Med. XVIIIB 668,4
ss. K). La brevitä ippocratica si accompagna dunque alla chia-

rezza e proprio per questo e lodevole.39 Ma Galeno e costretto
ad ammettere che il testo 'breve' e talvolta carente e oscuro in
modo irrimediabile, anche se trova quasi sempre giustificazioni
specifiche, richiamando il fatto che Ippocrate e il primo ad aver
ricercato certe cose o che il passo fa parte di un'opera non desti-

nata alia pubblicazione.40 Tuttavia mi preme insistere che, al di
lä dell'insieme di Strategie giustificative del testo ippocratico, la

brachilogia ippocratica spicca come un tratto caratteristico di
Ippocrate e degli antichi, che defmisce soprattutto una conno-
tazione morale e un atteggiamento corretto nei confronti dei

38 Hipp.Aph XVIIB 462,10; 518,10; 876,15 K ecc.
3' Hipp.Fract XVIIIB 540,5 ss. K iSiov kern --rjc 'iTcrcoxpaxoui; ßpa-/uXoyta<;

ajjta <7<x<pY)velou; 81oc tcov £7TLcp£pO[xevo3v £7rtS£txvua0aL to TrapaA£X£L{i.[i.£vov tgj
7rpo£(,pY)(j.£vcp Xoyo), tout' oOv iTcotYjGe vuv; Hipp.OffMed. XVIIIB 761,9 K tyjv
TotauTTjv ßpayuXoytav £7tcuv£rv 7i:pO(7y]X£V, £t Si,' evo<; ovoptaTO«; SyjXouTat, aacpcoq o

Xoyo^, coa7t£p xal vuv.
40 Cns. IX 669,14; 670,6; 760,13 K. In MM 9, 8 (X 632,5 ss. K) Galeno nco-

nosce che il discorso terapeutico da lui fatto e stato lmziato da Ippocrate, d quale
perö, in quanto npÜTop e&per-qq non ha dato il giusto ordine a tutto, non ha definite

in modo complete, ha tralasciato delle quahficazioni e äcracpüc te to. 7rXsta-Ta

8ia TraXaiav ßpayuXoylav Eppt/jVEutjEv. Sul motivo delle opere non finite cf. Hipp
OffMed. XVIIIB 790,10 K. Sul tema cf. SLUITER 1995a e Manetti-Roselli 1994.
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destinatari della comunicazione. Come gli storici antichi in Dio-
nigi, anche Ippocrate vuole offrire al suo pubblico una
comunicazione piü efficace e diretta.

De difficultate respiratioms (VII 908-909 K): "Bisogna che d'ora
in poi noi non ci comportiamo come la maggior parte del con-
testatori di Ippocrate, nello scoprire facilmente le difficoltä e

rimanere incapaci di trovare soluzioni, ma che in primo luogo
scopnamo una via di soluzione e in seguito proviamo con la
dimostrazione ciö che si e trovato attraverso quella. Qual e la via
di soluzione? Bisogna cominciare da qui: una prima via e la

comune consueta brevitä di tutti gli antichi, una seconda la gran-
dezza d'ammo di Ippocrate stesso (xpvj yap IvtsSOsv ap^aaOat
pita fisv t) xotvyj TtavTcov tcov TtaXatcbv auv/)07]<; ßpayuAoyia Ssurepa
8s 'iTcrcoxpavoup aüxoü psyaXocppocjuvT)). Ho dimostrato che

spesso egli e abilissimo nel passar via gli argomenti che sono noti
agli altri medici, nella convinzione che essi non possono essere

ignorati da chi esercita harte, e al contrario nello spiegare con
chiarezza e accuratamente tutto ciö che e ignorato da costoro".

La scelta di una scrittura breve si rivela dunque un atteggia-
mento consapevole di Ippocrate, teso verso un massimo grado
di comunicazione didattica, e ha forti connotazioni etiche, ciö
che potrebbe suggerire, al di la della comune cultura di scuola,

un influsso dell'esaltazione della brevitä specifica della retorica
stoica,41 perfettamente consonante inoltre con l'insistenza di
Galeno sulla prevalenza del contenuto sulla forma del discorso.

In effetti la definizione di brevitä che Galeno formula nel com-
menro a Sulla dieta nelle malattie acute (HVA, CMG V 9, 1,

p.286,20 s. ev oXtyv) yap ty) Xs^ei Suvaptp ecttl tuoXXyj, xaOaTcep sv

toiq Äcpopmpofo) richiama da vicino le caratteristiche di brevitä

degli Stoici, specialmente attribuite al capostipite Zenone, p. es.

in Plut. Vita di Focione 5,3 s.42

41 Cfr MM 2, 7 (X 150,17 K) in cui si attnbuisce agli uomini una naturale
inclinazione alia syntomia (e Hankinson 1991, 226) In particolare sulla brevitä
della retorica stoica e l miti del laconismo spartano, cf MORETTI 1995, 52 ss

Sull'influenza (in genere da lui non riconosciuta) della retorica stoica in Galeno,
cf PEARCY 1983

42
ßpa/uAoytav (Lp yap 6 Zzjvcov sAsyev, oti Set tov <piXoao(pov etp voGv

a7roßa7rTOVTa ~porp£p£n"0ai — }••; AeElv, ouTCiip o Ocoxtcovop Xoyop ttAsuttov ev EXaytaxt]
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Se fino a qui e venuta in evidenza la sostanza retorica della
caratterizzazione dello Stile ippocratico, nell'analisi dei casi speci-
fici, in cui Galeno rileva esempi della ßpayuXoyta ippocratica, si

scopre un aspetto un po' diverso, che non sembra far riferimento
ad una matrice retorica scolastica. La auvxopia dei manuali e

infatti soprattutto la ricerca di un linguaggio semplice e piano,
senza orpelli, che non deve aggiungere elementi superflui ma non
omertere tuttavia niente di necessario.43 Invece l'aspetto principale
che risulta dall'analisi dettagliata dei casi specifici e proprio il
carattere ellittico dello Stile di Ippocrate e degli antichi in generale.

Eppure Galeno sembrava aver rifiutato una tale soluzione
nel brano citato sopra del commento Hipp.Off.Med. XVIIIB
730,3 ss. K. Lina tale caratterizzazione esce dall'ambito della retorica,

per la quale la brevitas deve soprattutto evitare di aggiungere
orpelli al grado della denotazione.44 Un brano ci fornisce un
esempio di come Galeno riporta difficoltä testuali di carattere
grammaticale alia comune dizione 'breve' degli antichi.

Hipp.Fract. XVIIIB 343, 12 ss. K (lemma Fract. 1: "il braccio
dunque, l'argomento di cui stiamo parlando, t/)v oüv yeTpa Ttepl
oü o Xoyop"): qualcuno dei medici che passano per sapienti,
correggendo come credeva la fräse presente, ritenendola scorretta,
la ha scritta cosi "il braccio dunque del quale stiamo parlando

XeEei voöv <zlyz. coc yap '() xoü vopurju.a.-op aE£a xAsirrT/y; sv öyxco ßpayuxaTCp

Suvapiv ex£l> Xoyou SstvoTyp [e]SoxeT TtoXXa crypaivEiv ärr' öAtycov: cf.

Praec.ger.reipubl. 7, 803E e VAN DER STOCKT 1990; su Zenone, cf. anche
DiOG.LAERT. 7, 16 ss. La connotazione fortemente ideologica della brevitä
ippocratica e sottolineata inoltre, per contrario, dal fatto che i casi in cui Ippocrate dice

qualcosa di perittos sono sl rilevati, ma non sottolineati o caratterizzati (cf. p. es.

HVA, CMG V 9, 1, p.280,4-10; Hipp.Epid. III, CMG V 10, 2, 1, p.84,10;
p. 113,22 ss.), fatta forse eccezione per l'uso dell'esempio della Libia e degli Sciti
alia fine di Prognostico (cap. 25), che Galeno considera uno scarto dallo Stile bra-

chilogico del trattato (Htpp.Prog., CMG V 9, 2, p.376,25 ss.).
43 Cf. la definizione dl cruvropia, tradizionaimente parte della narratto, in

Teone, Progymn. p.83,14 ss. Spengel öpolcoc; Se Eaxai xai auvTOuoc y S'.yyyrric ex
roiv TipayuaTOiv xal -yp AECEtop. eciti yap y auvTOpia Xoyoc ra xaipitüTara to>v

7tpaypaTtov aypaivov, pfjTE irpoaTiOstp to prj ävayxaTov uyxs äcpatpcöv TO ävayxaiov
xaxä Ta TupäypaTa xal xyv XeEiv.

44 Cf. ancora Teone, Progymn. p.84 (evitare sinonimi, usare norai piuttosto che

perifrasi o parole semplici invece di composte ecc.).
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(ty)v oüv yeipa, 7rEP>t % ° ^ot°p)"> mdicandoci chiaramente
l'educazione ricevuta dai grammatici e dai retori, tale da ignorare
la forma piü comune della dizione di tutti gli antichi, che si rea-
lizza chiaramente per mezzo di ellissi: la fräse completa, che noi
dobbiamo sottintendere e di questo genere... (&>c, ayvoetv to ctuvt]-
ÖeaTaTov sISoq t% spprjVEiai;, aTtam toTq TCaXoaoü; sXXsi7tTtxwp
SyjXovoti yiyvopsvov sari to TtXyjpeg, o Ssf 7tpotTU7taxoueiv Y]p.a<;

TOtovSs).

Alcuni commentatori avevano rawisato nella concordantia ad
sensum del passo ippocratico (con l'uso di un neutro generaliz-
zante in riferimento ad un termine femminile) un errore e l'a-

vevano corretto: nell'opinione di Galeno essi dimostrano di aver
ricevuto un'educazione grammaticale e retorica, ma di ignorare
il carattere della dizione antica. Si tratta in realtä, per Galeno,
di una costruzione ellittica e il bravo commentatore deve fornire
la versione completa' del discorso, recuperando ciö che e sot-
tinteso. Le ragioni per cui un problema sintattico venga ricon-
dotto alia categoria dell'ellissi non ci interessano in questo
momento45 quanto piuttosto la definizione della dizione antica

come generalmente ellittica.
Questo carattere ellittico non e perö negativo ne casuale e non

corrisponde certo a carenze espressive di Ippocrate e degli antichi,

non e, in altre parole, espressione di primitivita', ma segue
certe regole che devono essere individuate: nel passo sopra citato
del commento a Off.Med. Galeno osservava che to ttJc; spp.Y)vetai;
slSoc;, "la forma dell'espressione", non era propria della brachi-
logia e per questa ragione egli rifiutava un'interpretazione simile

in quel caso. Per essere definita brachilogia in senso positivo, la

dizione antica deve percio rispondere a certe esigenze formali.
Una serie di passi nei commend e in De methodo medendi ci
indica la via verso l'identificazione di criteri di riferimento.

45 L'ellissi 4 considerata fenomeno legato alia brevitas come figura per detrac-

tionem (LaUSBERG 1973, §688 ss e l casi di ellissi considerati nella manualistica
concernono lo stile nominale, l'uso di mfinito storico, varie forme di zeugma, fra

cui perö non rientra un esempio come questo, anche se si puo seguire facilmente
il ragionamento galemco
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Hipp.Prog., CMG V 9, 2, p.271,15: "abbiamo dimostrato che e

in lui abituale indicare gli opposti per mezzo degli opposti, tra-
lasciando di nominarli (cruvqOeq yap aüxw touto 7toXXdxt(; eSei-

ipapsv ov ex tüv IvavTtwv svSetxvuahat rävcoma, TrapaXetTCOVTt Tap
TCpoavjyoptap aÜToiv)";
Hipp.Prog., CMG V 9, 2, p.274,10-14: "(lemma Prog. 11: biso-

gna che l'evacuazione si condensi quando la malattia si awia alla
crisi) si condensa chiaramente cid che e acquoso e leggero, non
cid che e denso e duro, cosi da riguardare il discorso coloro che
hanno evacuazioni liquide fin dall'inizio. Ma questo e caratteri-
stico della brachilogia antica e soprattutto abituale in Ippocrate,
l'indicare qualcosa simultaneamente per mezzo degli opposti, tra-
lasciando di menzionarli per nome (tStov §e toüto ßpayuXoytaq
raxXatäq xal paXtcrra auvTjOep 'l7rn:oxpaTsi to Sta tcov ävTtxstpevwv
evtoTS auvsvSstxvuaOat Ttva TtapaXetTCOVTi pvyjpoveuetv auTwv
övopaarO ;

HVA, CMG V 9, 1, p.229,30-230,12: "si potrebbe discutere

opportunamente per quale ragione Ippocrate ha omesso di par-
lare in particolare di questa specie di vini... neppure questo infatti
e possibile dire, che egli ignorava un vino del genere... dicendo
percio con precisione e chiarezza gli elementi di riconoscimento
del vino 'vinoso' e spiegando come influisca sulla testa e la mente,
ha ritenuto sufficiente l'insegnamento anche per la specie oppo-
sta a questa {seil, il vino acquoso'), dal momento che noi pos-
siamo comprendere col ragionamento che ha le caratteristiche
contrarie (ixavVjv evopiaev sJvai xat 7tspl toü IvavTtou aÜToi toö
uSaTtoSoup TTjv StSaaxaXiav, üv Suvapsvcov XoyiaafjOai, TavavTta
Ü7iapyetv atiTCp)";

Hipp.Off.Med. XVIIIB 845 K: "e tuttavia ho dimostrato46 che

non solo in questo libro, ma anche in molte altre opere Ippocrate,
insegnando per mezzo di uno o due fatti, mostri con evidenza per
loro tramite dottrine di carattere universale quando naturalmente
ciö che e insegnato si differenzi in cose che pertengono alio stesso

genere (tov 'Itctcoxpixttjv St' evop t) Suotv TtpaypocTotv StSaaxovTa

Xoyoup xaöoXixoup, OTav TrpaypaTWV öpoyevwv Stacpepet to StSa-

ctxopevov, evapytop in' aiiTwv cpatvetiOat), come qui...";47

46 Sdxvucrtv Kuhn: propongo e tradueo SeSsixtoci.
47 Sarebbe da indagare l'utilizzazione che Galeno fa dei paradetgmata nell'e-

segesi ippocratica: all'uso degli esempi aveva dedicato un trattato (come all'indu-
zione), cf. VON Müller 1897, 428 s. Anche in questo caso la Retonca di Ansto-
tele fornisce qualche riscontro p.es. a proposito della diversa quantitä di esempi
necessan se portau a dimostrazione o a conclusione, a 2, 20, 1394 a 15.
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Hipp.Aph. XVIIB 425,13 ss. K: "negli aforismi precedenti ha dato
insegnamenti sulla quantitä nella dieta, ora tratta della qualitä,
insegnando mold e utili elementi dell'arte in un discorso brevis-
simo (427,13) se qualcosa non e stato menzionato esplicita-
mente in questo aforisma, che faccia parte dello stesso giudizio
detto, anche questo bisogna considerarlo detto in potenza, infatti
ha ricordato l'eta e l'abitudine: tu potresti ragionevolmente ricor-
dare anche la costituzione naturale e la stagione e il luogo, che tal-
volta anche lo stesso Ippocrate aggiunge, talvolta invece, menzio-
nando una o due cose, omette le altre che appartengono alia stessa
Serie (xal si' xi py) pyjxwt; wvopaaxai. xaxä xov äcpopiapov ex xyjp

xorrjp üroxpyov xt}<; slpyjpevyjp xplaecop, xal xoij0' ^yyjxeov sipvjadxi
Suvapst, yjAixlap psv yap epvyjpoveuoe xal söoucp au 8' av xal rrj<;

(pvoLxvjc; xpaaecop xal üpxp xal ytopa<; suAoycop pvyjpoveuoetp, ocTuep

evtore xal auxop pev 'lTU7i:oxpaxy]<; 7tpoaxl0y)aiv, svtots 8' evop yj Suotv

pv/jpovsuaap xä Aoitox xwv ex xyjc, aüxyjp auaxoiylat; TtapaAelTCi)";
MM 4, 4 (X 274-275 K): "Forse sarebbe meglio, per quanto non
avessi programmato di parlare qui della intenzione di Ippocrate,
dire qualcosa su di essa anche se sommariamente: questo discorso
potrebbe essere nondimeno una spiegazione dell'intenzione degli
antichi. Infatti dal momento che quegli uomini non erano ancora
schiavi per scelta delle dottrine, ma con intelletto semplice e puro
si occupavano di scoprire qualcosa di utile per le terapie (exeiW
yap oi avSpep, axe pyj7tco SouAeuovxep aipsaei Soypäxcov, äAAa

xa6apa xal attAyj xyj Siavota a-TtouSaljovxec; Hjeuplaxsiv xi ypyjaxov
zic, xa<; laasp), erano intenzionati a scoprire qualcosa per mezzo
dell'esperienza, qualcos'altro per mezzo della ragione. E avreb-
bero scritto ciö che avevano scoperto molto spesso senza aggiun-
gere il modo della scoperta, talvolta invece insieme a questo. E

questo lo avrebbero deciso a vantaggio dei lettori: se infatti aves-
sero sperato che conoscere il modo della scoperta avrebbe facili-
tato i posteri in un'abile utilizzazione delle scoperte, allora lo
avrebbero scritto accuratamente. Se invece avessero ritenuto
superfluo dirlo, lo avrebbero tralasciato. Che la brevita era in
modo straordinario onorata dagli antichi, lo sanno tutti, anche se

non lo dico io. Ed e certo per questo motivo che non solo Ippocrate

ma tutti gli altri antichi talvolta sorvolando il termine medio
congiungono il terzo al primo (xal yj ßpayuAoyla xotp toxXxiolq
exexlpyjxo, Ttavxet; yjSy) xoiixo yiuwaxouai xav lyw py) Asyw xal
Sta ye xauxyjv xyjv alxlav oüy 'l7t7toxpaxy]<; povov, äAAa xal ol äAAoi
mxAaiol xo peaov ÜTtspßalvovxep evloxe xw trpwxw xo xplxov auva7t-
xouaiv). Dunque se il primo termine e segno del secondo e a questo

necessariamente segue il terzo, cost essi riferiscono il terzo al
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primo saltando il secondo. Ho mostrato spesso che, fra tutti gli
altri antichi, Ippocrate in particolare scrive in questo modo e che
colui che vuole divenire familiäre con il modo di esprimersi degli
antichi deve esercitarsi in quegli (autori)".

In tutti questi passi l'analisi operata da Galeno tende ad identi-
ficare nel testo alcuni nuclei argomentativi, secondo la tradi-
zione dialettica che deriva dai trattati aristotelici. C'e anche una
spia lessicale precisa: nel passo di Hipp.Aph. XVIIB 427 si usa
la parola ctvkttolxIoc che e rivelatrice e riconduce direttamente a

Aristotele, Top. 2, 9, 114 a 39:

"e chiaro che una volta mostrato come buono e lodevole un solo
qualsivoglia termine tra quelli costituenti la stessa serie lingui-
stica, risulteranno provati anche tutti i rimanenti".

Ii passo di De methodo medendi, con la sua allusione ai segni,
richiama la discussione aristotelica sui segni in An.Pr. 2, 27 (70
a 3 ss.), ma puö in particolare essere awicinato a Retorica 1, 2,
1357 a 18-21, dove si accenna a una relazione transitiva analoga:

"perche se una di queste (premesse) e nota, non e necessario espri-
merla in quanto e l'ascoltatore stesso ad aggiungerla: ad esempio,
per dimostrare che Dorieo ha vinto una gara che comporta una
corona come premio e sufficiente dire che ha vinto i giochi di
Olimpia, e non c'e bisogno di aggiungere che il premio a Olim-
pia e una corona, in quanto tutti lo sanno".48

E perche si identificano nel testo ippocratico argomenti di tran-
sitivitä e di implicazione, in altre parole perche si individuano
in essi strutture logico-dialettiche, che l'ellissi originata dalla
brevita degli antichi non puo essere accusata di essere omissione

4Q
negativa.

48 Cf. BURNYEAT 1994, in part. 22.
49 Nella tradizione posteriore retorica e dialettica sono intrecciate, anche per

influsso della logica stoica (cf. MORETTI 1995, 152 ss.) e nella manualistica
1' entimema', specialmente a proposito di opposti, £ definito una forma 'breve';
a differenza del sillogismo dialettico, l'entimema lascia inespressi alcuni nodi
dell'argomentazione, che devono essere integrati dagli ascoltatori, come troviamo
teorizzato nel izzpl £7ti^£tpy)jj.aTMv 3 di Minucianus rhetor (Rhetores Graeci I
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Modelli concorrenti?

II quadro del linguaggio antico tracciato da Galeno sembra
alludere a un rapporto piü 'naturale' fra chi usa il linguaggio
e i suoi destinatari. Tale schema 'storiografico' si rivela abba-

stanza diffuso, soprattutto nelle teorie sullo sviluppo dell'elo-

quenza. Si puo per esempio comparare un passo delle Epistole
di Seneca (59,6), che allude ad una simile concezione dello
stato antico del linguaggio, nel commentare alcune caratteri-
stiche di stile (l'uso di figure) nel suo corrispondente Lucilio.
Seneca afferma che gli antichi si esprimevano simpliciter et
demonstrandae ret causa, usando solo metafore necessarie e non
come quelle dei poeti.

Caratteri analoghi presenta la teoria contro cui polemizza
Quintiliano in Inst. 12, 10, 40-42: i suoi sostenitori affermavano
che le parole avevano solo lo scopo di mostrare il significato
{quibus solum natura sit officium attributum, servire sensibus), le

cose avevano un nome proprio {cum sua cuique sint adsignata
nomina) e gli antichi oratori parlavano secundum naturam, ma
in seguito si comportarono come i poeti introducendo figure e

altri tropi {moxpoetis similiores extitisse etc.). La teoria combat-
tuta da Quintiliano e stata awicinata ad alcuni passi della
Retorica di Filodemo, con la sua insistenza su uno stile cpucnxot;
che deve essere subordinato ad esprimere i contenuti sensoriali
e di pensiero e perciö utilizzare i xupia ovopaxa ed evitare un
linguaggio poetico.50

Sia Quintiliano sia Seneca si riferiscono ad un ideale stilistico
di una lexis subordinata alle pure esigenze di comunicazione, in
opposizione ad un certo sviluppo successivo della retorica che

viene rifiutato. Galeno in realtä, a parte la difesa della tradizione

p. 419,12 ss. Spengel). Sull'interpretazione posteriore deirentimema come sillo-

gismo incompleto, cf. BURNYEAT 1994
50 Cf MILANESE 1989, 93 SS., che, sulla scia di Radermacher, rawisa una

identitä di vedute ma non di linguaggio fra Dionigi di Alicarnasso, Filodemo,
Epicuro stesso e l quidam cui si riferisce Quintiliano (97 e nn.). Si potrebbe qui
aggiungere che anche Galeno partecipa di questo quadro generale.
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ippocratico-platonica e la creazione del conseguente idolo pole-
mico dei 'sofisti' contemporanei, e tutt'altro che propenso a

vedere nel presente un'epoca di decadenza della medicina
(almeno per quel che riguarda la 'sua' tradizione dogmatica),
anzi, in particolare, e profondamente consapevole dello sviluppo
storico del linguaggio scientifico e lo collega esplicitamente ad

un progresso delle conoscenze, cf. p. es.:

PHP 8, 4, 8-9 (CMG V 4, 1, 2, p.500,3-12, in part. 10 ss. V
673,11 ss. K): "che cosa chiamo 'corpi primi', lo chiarirö subito,
affinche non ci sia niente di oscuro nel mio discorso. Ippocrate
per parte sua non nominö 'corpo primo' o 'secondo', come
Aristotele. Piatone invece parla di una composizione 'seconda' dei
corpi, ma non nomina la 'prima' neppure lui: ma dal fatto di
parlare di una seconda e chiaro che prima di questa poneva una
composizione che Aristotele denominö con il termine di 'omeo-
meri', quando esamina diffusamente le parti degli animali e la
loro generazione. Infatti con quanta maggiore precisione e sotti-
gliezza si tratta della natura degli oggetti, tanto maggiore diventa
il bisogno di designazioni (Öaov yap av tic, axpißsaxspov te xai
XettTopspEaTEpov 7)vtivoüv cpuatv 7rpayfxaTtov e^epyddpiTai, toctoutw
ttXeovcov ovofxaarcov auxw ytyvexai ypsta)".

Dunque c'e sempre piü bisogno di nomi, quanto piü le

conoscenze si affinano. Galeno in effetti non puö negare gli enormi
progressi compiuti dalla medicina posteriore a Ippocrate, specie
nel campo dell'anatomia, che hanno comportato una evoluzione
ed un arricchimento terminologico. Questa coscienza dell'evo-
luzione del linguaggio si inserisce in uno schema cronologico
generale, che e dominato dall'opposizione fra antichi e

moderni.51 I conftni fra i due campi non sono precisi e inoltre
si spostano a seconda del tema che Galeno sta affrontando:52 il
punto di discrimine puö essere prima e dopo Alessandro Magno
(Hipp.Epid. VI, CMG V 10, 2, 2, p.399,8 ss.), oppure prima e

dopo Erasistrato (Nat.Fac. II 141,17; 166,11 K), o il passaggio
fra Academia antica e Academia scettica (Opt.Doct. I 40,4 K,

51 Cf. Vegetti 2001.
52 Manetti-Roselli 1994, 1633 ss.
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cf. PHP 9, 7,3, CMG V 4, 1,2, p.586,16). Due autori con-
temporanei come Erasistrato e Erofilo si collocano in campi
diversi. Erofilo e l'ultimo degli antichi, mentre Erasistrato si trova
in un punto di cerniera, e il primo dei neoteroi per la rottura
dottrinale che lo contraddistingue (Diff.Resp. VII 853,5 K)53 e

anche, di conseguenza, per ragioni linguistiche, perche segna un
punto di passaggio decisivo del linguaggio medico (cf. Hipp.Aph.
XV1IIA 6-7 K Garofalo 1988, frr. 26la; 13), in particolare per
i casi di Trupero^ e cpAeypovr].54 Solo ragioni ideologiche spingono
Galeno a separare Erofilo da Erasistrato e a porre quest'ultimo
all'origine della degenerazione successiva. Tuttavia, nel campo
dell'anatomia, si riconosce che un grande progresso e awenuto,
anche per le conquiste di conoscenza dovute a entrambi i grandi
medici ellenistici. II campo anatomico e quello in cui piu si

manifesta l'arricchimento e la variazione di nomi e Galeno in De
anatomicis administrationibus, anche se continua a rifiutare la

disputa sui nomi con il solito richiamo a Platone,55 distingue la

diafonia sui fatti da quella sui nomi, valutando quest'ultima
come solo apparente, se il referente anatomico resta lo stesso

(AA II 235-236 K, dove allude alia sua opera Sulle divergenze
anatomiche). Galeno afferma la continuitä con la tradizione

soprattutto per esigenze didattiche: bisogna cominciare comun-
que dai testi degli endoxoi, per non turbare i giovani, poi inse-
rire le precisazioni necessarie (II 239-242 K). Percio nei Proce-

dimenti anatomici Galeno, al seguito di una lunga tradizione di
'genere' (di cui e esempio per noi l'opera Sui nomi delleparti del

corpo di Rufo di Efeso56), si fa raccoglitore e catalogatore di una

53 Cf. Vegltti 2001, 88 ss.
54 Su cronologia' recente di Erasistrato, cf. anche Ps.Gal. Int. XIV 729,7 K,

Htpp.Vict.Morb.Ac., CMG V 9, 1, p.370,17; Nat.Fac. II 117,12, 140,18 K. Per
la discussione di mpzT6c, e cp),EYPov'»!l> cf- Sut termini medtct 26,28 ss.; 35,4 ss. ecc.;
su (p\£Y[i.ovY] Hipp.Fract. XVIIIB 548,1 ss. K.

55 Cf. AA 6, 13, II 580-81 K; 10, 9, 79-81 Simon Garofalo 1991, 897-
98); 12, 2, 144 Simon Garofalo 1991, 959).

56 Su Rufo di Efeso, cf. Kotzia Pantele 1995, 104 ss. Rufo, a differenza di
Galeno, afferma che bisogna proprio cominciare dalla conoscenza dei nomi, ma
la distanza e piti apparente che reale.
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ricca messe di sinonimi, senza che il suo insegnamento ne sia

turbato minimamente.57
Da questo punto di vista, il linguaggio dei medici antichi in

se si presenta, e owio, come carente, spesso per una ragione
dichiarata (in particolare per Piatone), il non avere pratica di
dissezione.58 L'assenza di nomi o l'errata designazione sono cau-
sate da difetto di conoscenza o da errate opinioni sulle cause.59

Lungi da vedere nel passato un'epoca idealizzata, dove tutto
era regolato e in ordine, per Galeno l'irregolarita dei nomi e

fenomeno che pertiene al linguaggio fin dall'antichitä, ai

nomothetai della tradizione medica:

MM 2, 2, X 81 ss. K:60 "Avendo posto queste definizioni, bisogna
esaminare attentamente l'irregolaritä dei nomi che hanno prodotto
coloro che per primi hanno imposto nomi alle malattie: spesso
hanno posto l nomi a partire dal nome della parte danneggiata.
spesso dai loro sintomi... spesso da tutti e due insieme... spesso
dalla causa supposta... talvolta dalla somiglianza con oggetti
esterni ecc.".

Insomma, la storia dei nomi di malattia rivela che non esisteva

in antico un criterio coerente di denominazione: inoltre i nomi
dei singoli tipi di una classe generale, per esempio eAxo<;, non

57 Un campo analogo e la farmacologia, perche il mondo botanico o mine-
rale 4 naturalmente ricco di omonimi e smonimi anche solo regionall cf. BARNES

1997. Sulle sene smonimiche cf anche Manuli 1986 Bisogna aggiungere che
neanche l'omonimia dl differenti parti anatomiche risulta problematica per Galeno

nei Procedimenti anatomtct, se si basa su una evidente analogia funzionale (cfr
p es AA 12, 8, 164 Simon Garofalo 1991, 976)

58 Cf Plat Tim CMG Suppl I, 14,10 ss (Piatone, al pari di Omero, ignora
l'anatomia, a proposito dl pusAoi;), 15,9 ss (ignora la funzione dei nervi), per gh
anatomisti in generale, cf AA 1, 9, II 266 K ecc Anche errori sostanziah come
sulla sede dello t|yY)fxovix.o\/ derivano da incomplete osservazioni anatomiche,

p es nel caso di Aristotele, cf VEGETTI 1999, 344
59 Anche se Galeno dichiara che gh antichi apprendevano l'anatomia nella pratica

e non avevano bisogno dl scnverla, questa difesa non basta a compensate le

numerose volte in cui Galeno afferma la distanza fra antichi e moderni in fatto di

pratica anatomica, cf nota prec (diversamente VEGETTI 2001, 89) Per il famoso caso

dell'inadeguatezza del nome greco tradizionale per cervello (eyxs<paAo<;), vedi mfia
60 Hankinson 1991, 164 s
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sono dati secondo le differentiae specifiche — se non sporadi-
camente — ma seguono la stessa varietä di modi appena
descritta, in cui le metafore o altri tropi sono molto presenti
(cf. 2, 2, X 83,6-84,10 K: ouxco<; o5v (xvcnpaXou xcov ovofxaxtov ty}<;

0£<7ea>c, toii; apyatot,;; ysyEvyjfxevYjc;).

La stessa imprecisione viene di volta in volta segnalata nei
commenti ippocratici e imputata agli antichi, cf. p. es.: Hipp.Fract.
XVIIIB 512,7 K:

"Bisogna dunque ricordarsi di questo, non potresti trovare curata
la precisione dei nomi propri riguardo a molti fatti in nessuno
degli antichi, ma essi parlano, in parte abusando, in parte trasfe-
rendo (xv)v axplßetav xwv xuphov övopaxcov oüSs Trap' evt twv
TtaXatwv 'EXXtjvwv eupotp av <puXaxxopiv7)v, aXXa xa piv xaxaypw-
pevoi61 xa 8s psxacpspovxep Xeyoucn). • -(513,9) e evidente che egli
usa i nomi in modo un po' vario, come ho detto fanno anche gli
altri antichi" (cf. sopra).

Metafora e katachresis sono fenomeni connaturati al linguaggio
comune,62 come giä diceva Aristotele {Rhet. 3, 2, 1404 b, cf.

Demetr. Eloc. 86), ma l'attribuzione di questi strumenti agli
antichi rientra anche nella coscienza di una particolare condi-
zione storica. L'uso di figure nella designazione da parte degli
antichi e dovuto alia mancanza di kyria onomata per classificare

gli oggetti, ad una sproporzione fra parole e oggetti: cosi anche

Ippocrate ricorre a questi mezzi per la cosiddetta inopia verbo-

rum, cf. Hipp.Art. XV1IIA 482,1 ss. K:

"(lemma Art. 40:"se l'orecchio si frattura ecc.") l'interruzione di
continuitä nelle parti carnose e detta 'ferita', nelle ossa e detta
'frattura': poiche quella che awiene nelle cartilagini non ha un
nome proprio, Ippocrate la ha chiamata, abusando, con il nome
di 'frattura' (xo Se ev yovSpw ysvopsvov oüx eyov iStav rcpoaTjyoplav

xaxayptjctapsvop o 'IrrrcoxpaxTjp xoü xaxaypaxop övopaxi Ttpo-
CTYjyOpSUCTEv)".63

61 Correggo il xp<Vevot hi Kuhn.
62 Cf. anche Phld. Rhet. 2, coll. XLI 27-XLII 11, p.74-75 Sudhaus 129

Longo Auricchio; Gal. Hipp.Aph. XVIIB 406; XVIILA 16,6 ss. K.
63 Talvolta l'utilizzazione di katachresis corrisponde alia difficoltä di descrivere

le fasi di un processo degenerativo continuo (come quello della cancrena) e rientra
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Si delinea dietro tutd quesd passi una visione storica del lin-
guaggio che muove dall'imprecisione alia precisione, dalla

povertä alia ricchezza (fino a diventare vittima delle sofistiche-
de dei moderni), con una concezione di progresso cumulativo

— fatto di arricchimenti successivi e di precisazioni e specifica-
zioni.64 Si presuppone una inopia verborum degli antichi e il
fatto che molte cose senza nome con il tempo sono state nominate

attraverso criteri simili a quelli che Galeno da ai suoi

contemporanei per la formazione dei neologismi.65 Dunque il
linguaggio si evolve per eliminare omonimie,66 che sono
anch'esse connaturate al linguaggio comune (MMX 130-131 K);
la metafora e la katachresis sono due strumenti essenziali per
assegnare nomi, giä fino dalfantico,67 il fattore di ogni evolu-

nei limiti che Galeno riconosce al linguaggio medico: cf. Hipp.Art. XVTILA 688,1-
3 K "in effetti talvolta ci serviamo per abuso dei nomi delle affezioni vicine per
quelle che arrivano ad esse, ma non hanno ancora la loro forma e natura". Un

esempio analogo di katachresis osservata nella descrizione di processi in divenire,
in PFlor. 115, un frammento papiraceo contenente resti di un commento a Ippo-
crate De alimento (cf. MaNETTI 1995, 40 per il testo, 48 per il commento), in cui
ci si rifa ad esempi noti come 'tessere una veste' o 'scavare un pozzo'.

64 Per esempi di specificazione dell'uso di oiS^pa e (pXeypov-^, Hipp Fract
XVIIIB 547 K: si noti che la specializzazione del significato awiene con Erasi-

strato, cf. supra. Un classico esempio di specializzazione e mxöoi;, che passa da
alterazione' qualsiasi per gli antichi a 'affezione morbosa' per i moderni, cf.

Symp Dijf. VII 44-45 K; per (da 'membrana' in generale a 'membrana che
circonda il cervello') cf. AA 9, 2, II 716 K; 14, 2, GAROFALO 1991, 233-34, ecc.
In generale sulla concezione di progresso in Galeno, cf. Hankinson 1994b.

65 Suile cose senza nome in antico per carenze cognitive, cf. p.es. Syn Pub. IX
431-435 K. In Morh Temp. VII 417,13 ss. K si danno l criteri per l neologismi:
se mancano l nomi della synetheia, bisogna usare metafora o creare nuovi nomi per
analogia (ävaXoyia) con qualcuno degli oggetti giä nominati o usare katachresis-,
cf. AA II 615,12 ss. K (sulla denvazione di nomi da altri esistenti). Sui neologismi,

Kotzia Pantele 1995, 94 ss.
66 Cf. p. es. Comp Med Loc. 1, XIII 2,6 ss. K.
67 Cf. AA II 615,13 K Su katachresis come fenomeno corrente del linguaggio

comune (xaxä tov ßtov), come di quello medico, cf. Hipp.Aph. XVIIB 406,10 ss.

K. Quanto afferma VON STADEN 1995, 504-505 (vd. anche KOTZIA PANTELE,

95 ss.), a proposito dell'opposizione di linguaggio xüpioc e linguaggio figurato, con
una sostanziale identificazione di metafora e katachresis, va precisato: nella
valutazione dl questi fenomeni e decisivo il punto di vista (normativo, polemico
o anahtico) di volta in volta assunto da Galeno.
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zione e I'e'Ocx;, cioe la consuetudine, che mantiene o risolve omo-
nimie.68

Nel caso di Ippocrate, non si negano affatto le sue incoerenze

terminologiche, anche se all'interno del quadro giustificativo
delineato sopra: per esempio si discute al lungo dell'incoerenza
dell'uso di yvaOop e ysvup {Hipp.Art. XVIIIA 444,3 ss. K). In
realtä la situazione degli antichi e certo migliore dal punto di
vista morale,69 ma non sul piano del linguaggio. Analizziamo
solo un esempio di carenza del linguaggio degli antichi: in
Symp.Dijf. si dice che i difetti di digestione non hanno tutti
nome e percio bisogna partire dall'esame della natura dei fatti,
cf. Symp.Dijf. 4, VII 65,11 K:

"Di nuovo si divide in due uno dei due (difetti), il (digerire) male,
se anche non puoi indicarlo con dei nomi chiaramente, perche
non e in uso nel loro caso nessun nome: percio tentando di espri-
merti con una definizione, per quanto e possibile, (dico) che il
digerire male, preso a se, da una parte sarä digerire in modo insuf-
ficiente, dall'altra digerire in modo sbagliato".

Ma dei due tipi di difetti individuati, il digerire insufficiente-
mente e il digerire male, solo il primo ha un nome proprio (ßpa-
8u7tsijda). Inoltre la designazione dei difetti non corrisponde
bene alia loro descrizione, come e spiegato a VII 66,7 ss. K. Alia
facolta di digestione pertengono due difetti diversi: l'uno, il
digerire lentamente, ha un nome appropriate ßpa8u7rs^ta, ma
l'altro, il digerire male, viene detto ol-kz^lol, con un nome che si

riferisce anche alia privazione della facolta e dunque abbiamo a

68 Cf. ethos e omonimia in Alim.Fac. VI 579,14; 606,14 K, ma anche HVA,
CMG V 9, 1, p.344,28: il campo dei norm di piante e specialmente interessato
dall'omonimia, cf. supra n.57.

69 Galeno condivide il pessimismo moralistico generale del suo tempo, quando
osserva che, all'epoca di Ippocrate, ethos coincideva con physis ed era bene, men-
tre al suo tempo, con la decadenza dei costumi, un ethos, owiamente corrotto, pre-
vale sul naturale, tl che e negativo per la salute: si osservi che questo incide sul

grado di veritä del testo ippocratico quando fa riferimento all 'ethos (Hipp.Prog.,
CMG V 9, 2, p.270,1-12); cf. anche HaNKINSON 1994b. La decadenza dei
costumi e un topos comune nelle teorie sullo sviluppo delfeloquenza, cf. p. es.

Heldmann 1982, 84 ss.
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che fare con un caso di omonimia. Ecco perche bisogna affi-
darsi all'osservazione diretta delle cose e non lasciarsi ingannare
dai nomi. Galeno attribuisce una denominazione cosi carente a

lacune di conoscenza o errori di giudizio degli antichi, richia-
mando allusivamente il discorso di Socrate in Cratilo 436 a ss. :70

ancora una volta il Cratilo forma la trama sulla quale Galeno
costruisce le proprie considerazioni sulla storia del linguaggio.
Una designazione coerente e chiara degli elementi del sisrema
avrebbe dovuto chiamare solo la privazione della facolta ricTCsij^a,

mentre avrebbe dovuto designare la digestione lenta con ßpa&u-
Tuetjnoc, la digestione sbagliata con SunTre^ta. In realtä sarebbe

stato agevole farlo, perche tale nome si poteva ricavare facil-
mente per analogia da tante altre parole formate alio stesso
modo indicanti fenomeni simili,71 secondo un meccanismo ben

noto a Galeno.

Ippocrate non e collocato nel polo dell'antichitä solo in
maniera statica, perche anch'egli si inserisce nel corso di un pro-
cesso evolutivo e vi partecipa creativamente: Galeno talvolta
osserva che Ippocrate forgia designazioni nuove, spesso per mezzo
di metafora o katachresis.72 Cosi p. es. in Hipp.Fract. XVIIIB
459,15 K spiega come ha creato il termine vauaicoaeip: vaucud)-

aeip cövopaaev tSiax; a7to xwv vaoTtcovTwv xai Sta tout' epouvTcov

7tort)aap Touvopa, cf. anche Hipp.Art. XVIIIA 661,2 K.73

Sulla stessa scia, anche Galeno crea parole nuove e, in coe-
renza con i precetti dati in Sui termini medici {Med.Nam. 16,31
ss.) e altrove (cf. n.65), lo fa ispirandosi alla tradizione ippocra-
tica (la synetheia dei medici antichi): p. es. in Morb.Temp. VII

70 GAL. loc.cttr. aXXa yap, Ö7i£p o HXaxtov eXeyev, ayvoouvx£<; oi 7taXaiol xa
7rXeT<rxa xtov 7rpaypaxcov xa ptev ou&' ÖX(o<;, xa Sc oux op0co<; awopaaav. oüxouv e^a-
7raxa<i0a', ypyj xou; ovopaatv, aXX' zic, auxyjv a7roßXe7re(.v xcov 7rpaypaxa)v x^v otWav

71 II ruolo dell'anaiogia grammaticale nelle opere esegetiche di Galeno men-
terebbe un'indagine a parte; per un ragionamento analogico sui composti con
dys- cf. Diff.Resp. VII 753,3 ss. K (vd. tnfid).

72 Cf. Hipp.Prog.y CMG V 9, 2, p.225,12: da U7co9odve(r0ca Ippocrate ha fatto
la parola im6<pa<n<; che e declinata al modo lonico &7uo(pacieq.

73 ()u8sv Övopa CJUV7)0£q £(7X1 XG> XOtOUXCü CTyiQpaXL S(.07T£p O 'iTTTTOXpaXYJC;, ÜK ecp^v,

auxo xap.7iuX£a0ai 7tpocnr)y6peucrev, oixaav xoS S-yjXo'jpivco Trpaypaxi cpcovrjv l££upd>v.
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414,1 ss. K afferma di aver dato il nome SiaXsippia alle fasi di
assenza di febbre, sulla base dell'uso di Ippocrate: 810x1 xai o

'IirTCoxpaxTjc; ooxax; wvopiaaev. In realtä la parola non e attestata
nel Corpus Hippocraticum, ma e caratteristico l'uso che Ippocrate

fa del verbo SiocXslttco riguardo alle febbri intermittent!
(p. es. Epid. 1, 1; 5, 1; 6, 8; 6, 21 ecc.): quindi Galeno si e

ispirato ad un termine tecnico ippocratico e ne ha ricavato una
nuova parola servendosi dell'dcvaXoyia e della mxpaywyy).

Designare 'correttamente' le cose e dunque frutto di una
conoscenza delle cose Stesse, che si acquisisce con il tempo,
della memoria della tradizione medica e della synetheia. Non
e affatto necessario che ad ogni nome corrisponda un solo

oggetto e viceversa, se si utilizza un punto di vista storico: la

corrispondenza 1:1 fra nomi e cose e sentita come un'esigenza
importante da seguire per i neologismi,74 ma non e affatto
considerata un tratto originario ne 'naturale' del linguaggio,
anzi al contrario, cf. Sui termini medici (Med.Nam. 16, 7 ss.);

Syn.Puls. IX 434,11 ss. K. Dunque si deve sottolineare che

l'auspicata univocitä del significato dei termini si inserisce
nello sforzo di Galeno di 'costruire' nel presente un linguaggio

scientifico adeguato e non in un nostalgico atteggiamento
rivolto al passato: la corrispondenza uno a uno dawero neces-
saria e solo quella frapragmata e definizioni (cf. Diff.Puls. VIII
569 ss. K), le quali sono il termine di mediazione fra l'irre-
golaritä dei nomi e le esigenze di classificazione dei concetti.75

Questo schema storiografico e certamente coerente con la for-
mazione peripatetica di Galeno, ma e interessante notare un'ana-

logia generale nel modo di affrontare lo sviluppo del linguaggio in
Epicuro, Ep. ad Her. 75-76 (e Diog.Oen. fr. 12 Smith76). La cosa

74 Cf. m particolare Symp DiffYII 45,8 ss., 51,17 ss. K. Sul tema univocitä',
cf. Hankinson 1994a; von Staden 1995, 506 ss.

75 Le definizioni permettono anche di owiare alia mancanza di nomi propri,
cf. DiffPuls VIII 507,6 ss. K; Dig Puls VIII 912,15 K. Sulle definizioni cf Barnes

1991, 72 ss.; Hankinson 1991b; 1994a.
76 Diogene di Enoanda, nella polemica contro la teoria platonico-stoica del

nomothetein, parla inoltre di dare l nomi evexci paSiap StjAwoecoi;, che ncorda
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non deve stupire troppo — al di lä del fatto che l'epicureismo e

fra gli awersari dottrinali di Galeno — se si ricorda l'attenzione che

anche Epicuro ha dedicato alle necessitä del discorso scientifico-filo-
sofico.77 In Epicuro si spiega che, dopo una fase originaria, ricon-
ducibile ai meccanismi istintuali di reazione alle sensazioni,78 si svi-

luppa una seconda fase, in cui le parole sono formate razionalmente

e in base ad un accordo sociale, per migliorare le condizioni della

comunicazione interpersonale e infine si ha una terza fase, che

introduce nuove parole in seguito al progresso delle conoscenze.

Ep. ad Her. 76: "Infine di comune accordo a seconda di ciascun
popolo furono stabilite le espressioni proprie perche le comuni-
cazioni reciproche fossero meno ambigue e si comunicasse con
maggiore brevitä. E chi essendone esperto introduceva cose non
note dava loro determinati nomi, alcuni costretti a emettere certi
suoni, altri scegliendo con il ragionamento, secondo la causa piü
forte, di esprimersi cosi (üoxspov Se xotvcöp xa0' Ixatjxa s0vi) xa
i'Sta T£0Yjvou TTpöp to xac, S^Xcotrstp Vjxxov äpcpißoXoui; yevsoOat
äXXvjXoK; xai. auvxopcoxspax; SYjXoupsvaq. xiva Se xai ou auvopco-
peva 7rpdypaxa etacpspovxat; xoüc; auvEnSoxai; 7tapeyyuYjaai xtvap
cpOoyyouc; xoix; (pev) ävayxa<70£vxa<; ävacpcovrjaai, xotx; Se tw
Xoytcjpcp eXopevoix; xara tyjv ttXsictttjv airiav outup epp^veCaai.)".

E evidente una visione razionalistica analoga, che disegna un
processo di raffinamento del linguaggio, attraverso l'elimina-
zione di ambiguitä e la sintesi. II progresso conoscitivo porta
alia creazione di nuove parole; sono i competenti' (auvEiSoxet;)

l'espressione usata da Galeno per giustificare l'uso dei nomi, cioe svexa auvxopoo
SiSaaxaXiac (cf. supra n. 27).

77 Affinitä in un contesto generale con gli epicurei su alcune tematiche relative

alla comunicazione linguistica sono state rilevate sopra, cf. nn. 14,19. Che una
connessione fra l'impostazione dl Epicuro e quella aristotelica fosse riconoscibile
£ giä stato fatto osservare da piü parti, cf. ARRIGHETTI 19732, 518-522; sul tema
vedi MILANESE 1989; sulla teoria epicurea cf. il vecchio studio di DAHLMANN
1928, 5 ss. Altri brani rilevanti per la stona del linguaggio umano all'interno della
civilizzazione, come Diodoro 1, 8, o Cicerone Rep. 3, 3, sono meno caratterizzati
o insistono piü genericamente sul motivo dell'utihtä.

78 Sul fatto che la naturahtä del linguaggio in Epicuro non si riferisca affatto
ad una connessione naturale fra onomata e significati, come per gli Stoici, ma solo
al problema stonco delle origini cf. SCHRIJVERS 1974: il rapporto fra parola e

sigmficato resta convenzionale anche per Epicuro.
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che danno i nomi, come atto che risulta da una conoscenza,
attraverso una indicazione naturale (onomatopea?) oppure con
un ragionamento (Xoyi.ap.6c;) di tipo causale. Esiste un processo
analogo ma diverso all'interno di ogni comunitä linguistica. In
Galeno owiamente la fase originaria di Epicuro e omessa, per-
che estranea e incompatibile con i suoi interessi, ma le moda-
litä di sviluppo del linguaggio della tradizione medica, da lui
descritte in passi diversi, mostrano una parziale analogia con
quelle abbozzate da Epicuro per la seconda e la terza fase.

Galeno, si sa, e sostenitore del carattere convenzionale del

linguaggio, a tal punto da attribuire questa consapevolezza anche
ad Ippocrate, quando in Sui termini medici (.Med.Nam. 22,13
ss.) analizza espressioni ippocratiche come "nella febbre cosid-
detta semiterzana" sv Se tö YjptTptTcucp xaXeopevco in Epid. 1,11
(II 674,4 L) e simili.79 L'uso di questo tipo di formule dimo-
stra, secondo Galeno, che Ippocrate e perfettamente conscio sia

dei diversi livelli linguistici sia del fatto che il designare e ope-
razione convenzionale, cosi come l'attacco di Ippocrate, in Sulle
malattie acute, contro i nomi delle malattie forniti dagli autori
delle Sentenze Cnidie fa di lui un rappresentante della lotta contro

chi si occupa di nomi invece che di fatti.80

In Sui termini medici la polemica e rivolta esplicitamente contro

coloro che vedono un legame inscindibile fira nomi e Ttpay-

para (Med.Nam. 22,25: doss sie sich einbilden, die Namen und
Bezeichnungen wären mit den benannten und bezeichneten Dingen
unlösbar verbunden) e sembra diretta contro medici di formazione
stoica (come Archigene, citato a 14,5 ss.) che confondono livello
ontologico e semantico, perche non sono capaci di riconoscere

79 Del valore di simili espressioni Galeno parla anche in HVA, CMG V 9, 1,

p.243,6 ss. dove ne da una triphce spiegazione 1) sono termini non ancora in uso,
2) o termini lmpropri; 3) o termini tecnici. Con ciö egli presuppone un
linguaggio che fa uso consapevole o di una speciahzzazione d'uso (3) o di una inno-
vazione personale (1) o delle parole comuni non tecniche (2). Sulla dubbia mter-
pretazione di simili espressioni cf. Hipp Art XVIIIA 429,6 K (su muscoli krotafitai
e masseteres, cf. AA II 422,2 ss. K).

80 E' notevole che nel commento alio stesso passo di Sulla dieta nelle malattie
acute non compaia affatto un'osservazione di questo genere.
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veritä e falsitä del discorso, ignorando la distinzione fra discorso

e designazione (24,42 ss.: dabei wissen sie nicht einmal, was "richtig

reden" und "falsch reden" bedeutet, da sie nicht wissen was der
Unterschied zwischen Rede und Benennung ist). Per Galeno, sulla
scia del De interpretatione di Aristotele,81 questo e inaccettabile,
perche per lui il livello di verita e quello del discorso e non del

nome.

Del buon uso dell'etimologia: stone di nomi

Poco dopo, in Sui termini medici (Med.Nam. 26,17 ss. e

31,15 ss.), Galeno riprende il discorso dei criteri di indagine sul

significato dei nomi e fissa tre criteri di riferimento: 1) indica-
zione della parola (den Hinweis der Worte, aus dem Hinweis des

Wortes selbst), 2) uso degli antichi (die Gewohnheit der Alten, auf
Grund des Gebrauches dieses Namens durch die Alten), 3) uso dei
moderni (die Gewohnheit der Wunderlichen unter unseren

Zeitgenossen, aufGrund des Gebrauches dieses Namens durch die
Menschen). In questo contesto egli menziona a 26,17 ss. l'esempio
di Prodico e la sua analisi del significato di flegma in modo
abbastanza neutrale: Was den Hinweis der Worte anlangt, so liegt
er im Falle des Prodikos vor, der, als er das meinte, was alle Welt
Galle nennt, es Schleim (pAsypa) benannte. Er tat das, weil sich
der Name cpAsypa aufgriechisch, wenn man sich seine Etymologie
uberlegt als von "Entzündung" und "Brennen" abgeleitet ergibt,
und weil dieses Temperament, namhch das gallige, aufdiesem Weg
entsteht. Non seguono le solite osservazioni sarcastiche sulla stol-
tezza del comportamento di Prodico. Puö stupire, perche il sofi-
sta e il mikrologos per antonomasia,82 ma bisogna osservare che

81 Int 1, 16 a 12 ss.
82 Cf. NatFac II 130,3 ss K, PHP 8, 6, 50, CMG V 4, 1, 2, p 522

(De Lacy); DiffFeb VII 348,1 ss. K, Hipp Art XVIIIA 685,18 ss K, Hipp Prog.,
CMG V 9, 2, p.204,26 ss. Galeno cita sempre e solo l'esempio di 'flegma' e pare
dunque non avere a disposizione un testo di Prodico, il quale tuttavia doveva
essere ancora letto nel II sec d C, a giudicare dal commento a Tucidide del gram-
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in questo contesto (che e di carattere storico e non prescrittivo)
anche Galeno usa positivamente l'etimologia accanto agli altri
criteri di indagine del significato della parola TCupsTop (cioe le

testimonianze dell'uso comune e di autorita come Aristotele,
Teofrasto, Cleante, Crisippo, Zenone e infine Aristofane). A
31,25 egli dice "wir erschliessen die Bedeutung dieses Namens in
der Sprache der Griechen aus dem Hinweis des Wortes selbst, nämlich

dass es etymologisch von dem Namen'Feuer'abgeleitet isf.
In questa occasione l'etimologia ha dunque un suo valore,

eppure l'impostazione antistoica di tutto il passo non puö non
richiamare la fortissima polemica di Galeno contro l'uso che gli
Stoici fanno dell'etimologia. Sembra una contraddizione che egli
qui sia cosi 'neutrale', pur contestando solitamente Prodico o

attaccando Crisippo e la sua etimologia di syto in De placitis 2,
2, 5 ss. (PHP, CMG V 4, 1,2, p. 104,6 SS.: ty)v ßsA-hcrryjv stu-
poAoytav).83 Bisogna in effetti constatare che Galeno utilizza
abbastanza spesso un'analisi delle parole di tipo etimologico, sia

nei commenti sia nelle altre opere. E vero che tende a escludere
dal commento i problemi di analisi grammaticale in genere e in
particolare l'etimologia.84 Tuttavia, pur se egli prende le distanze,
le etimologie ritornano di volta in volta senza alcuna connota-
zione negativa. Non mi sembra soddisfacente ricondurre l'ap-
parente sfasatura al semplice condizionamento della tradizione

filologica alessandrina, da cui pure Galeno e fortemente influenzae,85

anche se bisogna ricordare che la pratica etimologica
faceva ormai parte della ypocppaTtxY] ~-iyyrt (cf. infra) e Galeno

aveva a disposizione molti strumenti, che offrivano un ricco

matico Antillo, che fece un confronto sistematico fra le espressioni tucididee e le

lexeis di Prodico (cf. LUZZATTO 1993, 187 ss.).

" Cf. De Lacy 1966, 264 s.
84 Per es. Hipp Art. XVIIIA 395,3 ss. K; Hipp.Fract. XVIIIB 364,3 K to

spsyoVTa toU '/s'.QCov ovopa^oucu 0£vapa napa to 0elve(.v, cop svtot ßouXovrai rcov

XatpovTcov ETupioXoycaip; cf. KOTZIA PaNTELE 1995, 91 n.144.
85 Un esempio potrebbe essere la spiegazione etimologica del poetico [xeXeSo-

oap con to jzsXt) sSouctap a Hipp.Art. XVIIIA 362,16 ss. K, perche la parola e

assente dal lemma ippocratico e la trattazione ha l'aria di un excursus dotto fine
a se stesso.
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materiale di questo genere. Vale perö la pena di riflettere sul
modo in cui Galeno utilizza l'etimologia, per capire se vi e una
reale contraddizione o se la situazione e piü complessa. Nei
Procedimenti anatomici egli si inserisce, come dicevo, in una tra-
dizione ricca di nomenclatura tecnica e ad essa normalmente si

richiama.86 Egli e solito spiegare l'origine dei nomi di parti ana-
tomiche (p. es. xsxXYjTob ys p.Y)v TuepiTOVoaov daro toü 7tepLTeTacr0ai

kolgi xtX. a A4 6, 4, II 550,7 K Garofalo 1991, 357,28 ss.,
cf. II 554 K Garofalo 1991, 363,14 ss.), collegandola a

determinate caratteristiche fisiche dell'oggetto e fornendo talvolta una
sorta di 'dossografia' delle denominazioni di una stessa parte ana-
tomica: cf. 6, 6, II 563,8 K Garofalo 1991, 373,28 ss.):

"II 'mesenterion', che chiamano anche 'mesaraion', avendo posto
ambedue i nomi sulla base degli accidenti: 'mesenterion' [che sta
in mezzo agli intestini] e detto dalla posizione, 'mesaraion' [a

struttura lassa] dall'essenza propria".

I due nomi pecrevTspiov e psaapaiov indicano lo stesso oggetto
ma hanno un'etimologia differente: a Galeno interessa chiarire
le ragioni che hanno portato alia diversa designazione, e collo-
care entrambe, con un grado maggiore o minore di correttezza,
nell'ambito della tradizione accettata. Non e certamente un caso
che il termine usato da Galeno sia psaapaiov,87 ma psasv-repiov
sia termine aristotelico (p.es. HA 574 b 32), cioe parte della
tradizione a cui Galeno fondamentalmente si ispira nel campo ana-

tomo-fisiologico e che quindi il suo atteggiamento sia pregiudi-
zialmente favorevole. La posizione favorevole di Galeno nei
confronti della tradizione di cui sta parlando e certamente
rilevante, ma egli ama comunque dare spiegazione etimologica
individuale di ogni termine tecnico.88 In una certa misura

86 Vedl il frequente uso delle locuzioni b xaXo>j[xevo<;, ovofxa^Exai loto tcov

tarptov, ovopa^siv S' eGot; iariv ecc.
87 Gal. UP III 339,1 K; 343,3 e 13 K; Loc.AffVIII 369,13 K ecc.; cf. anche

Ruf. Part corp nom. 167 e 171; Corp.hum.anat. 51.
88 Cf. p. es AA 7, 2, II 591 K u7ce^cox&><;; 9, 3, II 719-720 K xa xaXoutzsva

XopiosfSr); 10, 1, GAROFALO 1991, 35-36, 1 nomi della membrana che awolge i
muscoh dell'occhio; 14, 2, GAROFALO 1991, 233, su tovo<; e veupov.



GALENO E LA LINGUA DI IPPOCRATE 205

l'etimologia contribuisce a tracciare un quadro 'storico' artico-
lato della medicina attraverso il punto di vista linguistico: e que-
sta e senz'altro un'utilizzazione che va al di la di come viene
normalmente concepito lo scopo dell'etimologia in ambito
grammaticale.89 II rispetto che Galeno nutre per la tradizione
dogmatica della medicina e profondo e leale, anche quando si

tratta di una nomenclatura che nella sua motivazione rivela gli
errori delle generazioni passate.90

Hipp.Aph. XVIIIA 1,4 ss. K: "La 'lienteria' e una veloce fuoru-
scita attraverso ventre e intestini dei cibi e delle bevande, le quali
escono nello stato in cui sono state ingerite. Si potrebbe definire
l'affezione piü brevemente una assenza di cozione, dal momento
che non awiene nello stomaco alcuna alterazione del colore, della
composizione o dell'odore o di qualunque altra qualitä. L'affezione

fu chiamata cosl perche coloro che posero il nome ritene-
vano che awenisse a causa dello stato liscio delle pareti interne
degli intestini, per la quale non trattenevano piü ciö che era al
loro interno, come se, alio stato naturale, essi lo trattenessero per
la loro ruviditä. E' certo giusto lodare per molti altri motivi
coloro che per primi dettero nome alle cose (cövop.dcj07j Ss to
7td0op ouTcnp Ü7TOVOY]<jdvxcov tmv 7tpcoxcoc; Osptsvcov xt)v npoartfopLay
aurw Sta XEioxrjxa YEyovsvca xfji; sv&ov ETOcpavEtap xcov svxspcov, St'

fjv oijxexi ävxtXap.ßdvExat töv Epjisptsyopivcov sv aiixotc;, cop av oxe

xaxa cpucrtv slys xf) TpayuTYjxi xaxs^ovxcov auxa. 7roXXa psv oöv xat
aXXa xcöv Tipcoxcop ovopaoavxcov xa Trpayptaxa Stxatov E7ratvstv),

ma non posso accettare, almeno nel caso delle lienteria, uomini
che ignorano che e compito specifico dello stomaco awolgere i
cibi per un certo tempo, perche Ii serra e Ii trattiene e poi li spinge
in basso ecc.".

Le posizioni teoriche di Galeno gli impediscono di vedere

qualsiasi legame naturale fra parola come sequenza di suoni e

89 Cf. SLUITER 1997, 160 s.; sulla funzione dell'etimologia come criterio,
cf. SlEBENBORN 1976. 140 ss. La mancanza di senso storico e vista generalmente
come il principale ostacolo ad uno sviluppo scientifico dell'etimologia antica: cito,
per tutti, CAVAZZA 1981, 18 s.

90 Cf. anche il caso delle vene carotidi: AA 14, 7, Garofalo 1991, 264,
cf. 266 l'etimologia rivela che la designazione e sbagliata, perche riflette un'opinione
errata dei medici antichi, ma cio non elimina il nome.
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significato. Egli insiste, sia nelle sue opere teoriche come De cap-
tionibus o Sui termini medici sia in frequenti passi sparsi in varie

opere, che il linguaggio e convenzionale, il significato e frutto
di un contratto, tanto e vero che viene da lui paragonato alia
moneta.91 E allora illuminante un passo di Thrasybulus 32

{Scripta minora III p.76,25 ss. Helmreich), in cui si ribadisce
l'assoluta convenzionalitä del legame fra parola e significato.
Galeno afferma che non si puö dire niente di sapiente sulle

parole di una lingua, p. es. Assira, o Persiana ecc. se non chie-
derne il significato agli Assiri, ai Persiani ecc.: infatti la parola
pronunciata di per se non indica niente. Ma ci sono persone
che affermano che la parola e per loro sempre indicativa: allora
Galeno vuole metterli alia prova interrogandoli, ma puö farlo
solo su parole di lingua greca. Propone allora la parola Aifjnrjv che

ha un significato diverso in greco comune (porto) e in tessalico

(ayopa): la sua conclusione e che non si puö imparare niente sul

significato dei nomi se non da coloro che Ii hanno posti.92
Galeno fa dunque riferimento a coloro che credono che le

parole abbiano un loro valore referenziale autonomo e ribadisce
che l'analisi del significato rientra nelle competenze esclusive di
un determinato gruppo linguistico, riporta dunque il legame fra

parola e significato a\Y ethos di un gruppo sociale, ad un consenso.
£ da considerazioni teoriche come queste che scaturisce il ruolo

91 II passo e notissimo: Diff.Puls VIII 567,17 K; per il paragone cf. p. es.

QUINT. Inst. 1, 6, 3: consuetudo vero certisstma loquendt magistra, utendumque
plane sermone ut nummo, cui publica forma est. Anche Plutarco utilizza il paragone
linguaggio-moneta ma in modo diverso, con riferimento alla sinteticitä del

linguaggio, cf. van der Stockt 1990.
92 Thras. 32 (Scr.min. III p.76,23-77,18)... xö yap ovopa p7]0£v auxö xaO1 auxo

(J.OVOV ouSev evSetxvuxai. etat 8' ot Xsyoucriv £v8£txvua0at acptai xouvopa xal
xouxoui; lyto 7rap.7roXXa cnjva0potaa<; ovouaxa KeXx&v xal ©paxcov xal Muartov xal
Opuytov exeXsuov scp' exaaxou Xeyeiv xo SyjXoupevov 7rpaypa' xtov 8' sv xfj xtov
'EXXyjvcov <ptovfl povfl 8uva<r0at xouxo 7tolslv £I7t6vxcov, 7rpouxstva Xipeva' xoov

8' eiTcovxcüv, tva7t£p at v/je«; oppouatv, aXXa ©£xxaXou<; y1 £cpy)v xtqv ucp' ^pcov

7rpo(Tayop£Uop£VY)v ayopav ouxtot; ovopa^Etv. ot 8' ^pvouvxo xyjv xtov ©ExxaXcov
£7rt<jxaf70ai 8taX£xxov, oscsn£p oux auxo Sr) xoü01 opoXoyouvx£<;, 07T£p £\ apy%
eX£y£xo, p.7)S£v xcov ovopaxtov, £cp' oü x£txat 7rpayp.axo^, aXXcoq Suvaa0at paGstv t)

7rap' auxcov xa>v 0£p.£vo3v 8tSay0£vxa.
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privilegiato che egli assegna alia synetheia, sia degli antichi che
dei moderni, come afferma in Sui termini medici. Non ha alcuna

importanza che il legame originario fra significante e significato
sia convenzionale: dal momento in cui esso si e costituito all'in-
terno del gruppo (in un'epoca che va al di la dell'interesse di
Galeno), l'uso di quel gruppo resta l'unico criterio 'storico-natu-
rale' di indagine. Si puö aggiungere che l'analisi del significato
delle parole ci riporta esclusivamente a quelle competenze spe-
cifiche o, per dirla in termini platonici, ci rivela solo le inten-
zioni, le opinioni di coloro che hanno imposto i nomi.93 In que-
sto senso, il ruolo di riferimento del Cratilo platonico, che
fornisce una visione certo critica delle etimologie ma non
distruttiva,94 non va assolutamente sottovalutato per compren-
dere come Galeno consideri le parole prodotto della doxa, giu-
sta o fallace che sia, di uomini del passato e per queste ragioni
comunque meritevoli di indagine. Infatti essere consapevoli delle

opinioni che sono alia base delle parole in uso aiuta il compito
del medico-scienziato, che deve distinguere il piano delle parole
da quello dei fatti.

Anche se sul piano teorico, Galeno non puö che rifiutare il
valore gnoseologico dell'etimologia di tipo stoico, tuttavia non
puo evitare di dare importanza al contenuto semantico delle

parole: si pensi solo al passo famoso del De usu partium in cui
egli considera il nome latino cerebrum di cervello piu appropriate

del termine greco lyxecpaAot; {UP 8, 4, III 628,13 ss. K
I p.455,21 ss. Helmreich). Per quanto ossequiente nei con-

fronti della tradizione platonico-aristotelica, Galeno ha una
nozione del ruolo del cervello piu complessa, per cui il nome tra-
dizionale di 'encefalo', etimologicamente cid che sta dentro la

testa', e assolutamente inadeguato a designare un organo con
funzioni direttive, perche basato su un fattore accidentale (la

93 Cf. p. es. Loc.aff. VIII 191,17 ss. K änavrst; yovv 6vopdc£ou<nv to iraQo?

touto asXayy/jALav. Ev&EiKvüpevoi Siä tt]c Troorr/p/oplac tov afnov aüxoü yupov.
94 D'altra parte Platone stesso fa uso autonomo e pregnante di analisi etimo-

logiche 'non cratilee'; cf. CLASSEN 1959, 85 ss.
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localizzazione nella testa nell'uomo, mentre altri animali non
dotati di testa ce l'hanno nel torace), mentre il latino cerebrum
sarebbe per lui un termine piü chiaro ed efficace:

"... perche tu apprenda piü chiaramente e con piü evidenza —
dico — se lo chiamerai con il nome romano, non derivato dalla
posizione ne da qualche altro accidente, ma comunicante l'es-
senza stessa, saprai chiaramente che niente ti impedisce di dire che
il cerebrum e nella testa degli uomini (infatti lo chiamano cosi)
ma nei granchi e nel petto".

Va sottolineato perö che l'efficacia che Galeno attribuisce al
termine latino non gli deriva affatto da una sua trasparenza di
significant, ma al contrario, rispetto al trasparente 'encefalo', da una
sua maggiore opacitä',95 che non svierebbe gli utenti in modo
ingannevole, una volta accettata per convenzione la nuova
nomenclatura: l'opacitä serve qui ad esaltare la funzione deno-
tativa, la funzionalitä del linguaggio medico. In questo caso
infatti il contenuto semantico di 'encefalo' non solo e sorpassato
dalla maggiore consapevolezza della medicina postellenistica, ma
puö creare imbarazzo.96 Ciö significa ribadire il rifiuto di ogni
valore descrittivo delle parole: Galeno e consapevole del rischio
di farsi fuorviare dalle opinioni o credenze che si accompagnano,
come una sorta di superfetazione, ai nomi, come e detto espli-
citamente in MMX. 84,16 ss. K:

"Bisogna dunque tentare in tutti i modi, se si punta alia veritä
stessa, di tenersi lontani dalle opinioni aggiuntive che si basano
sui nomi (doto^wpsiv pev toü 7tpooSo^a^op£vou -roh; ovopamv), ma
andare all'essenza stessa delle cose e questa osservare e indagare".97

95 Nonostante il fatto che anche il termine latino sia ugualmente connesso
con la nozione di testa, cf. ErnOUT-Meillet, s.v.

96 Cf. Longo 1994-95.
97 La fräse e a conclusione di una analisi di nomi di malattie, come trnwuriq,

oexpo/opScüv, viixTaXoi^, che rimandano a opinioni non sempre corrette sulle
malattie Stesse BARNES 1991, 75 e n.86, osserva come il passo utilizzi una nozione
fondamentale (to TtpoaSo5a!(6tUE;vov) nell'epistemologia epicurea, cf. HaNKINSON
1994a: cf. EPIC. Ep. ad Her. 62 Sarebbe un ulteriore elemento in comune fra
Galeno e alcune riflessioni epicuree. II verbo e comunque usato anche con con-
notazioni scettiche in SexT.Emp. PH 1, 30; 3, 236 ecc. Galeno lo usa un'altra volta
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Forse allora il ruolo che ha l'etimologia nel discorso scientifico,
ma soprattutto nell'esegesi scientifica di Galeno, e proprio quello
di evitare il rischio di 'opinioni aggiuntive' attraverso una con-
sapevolezza del modo in cui i nomi sono stati assegnati. Un

passo di Diff.Resp. (VII 753,2 ss. K) ci fornisce un altro indizio
sulla funzione dell'analisi etimologica:

"Che dyspnoia sia un danno della respirazione, come dysaisthesta lo
e della sensazione e dyskynesia lo e del movimento, lo indica suffi-
cientemente il nome: quante invece siano le differenze del danno
e per quali cause si verifichino e in che modo bisogna fare la dia-

gnosi, non e possibile che sia insegnato dalla sua denominazione
ma la natura stessa della respirazione lo indicherä (ti psv p Suaitvoia

ßXaßt) tic, T7)<; ava7tvoy)<; scmv, &anep r\ Suaata07](ha vrji; aiadrj-
(Tsaq, xal rj Suaxtv/)cha V7)p xtvYjascop, Ixavov £vSs((;acj0ai xouvopa'
Ttocrai Ss Trjc, ßXaß7jq Siacpopai, xal Sia Ttvaq aiTiaq yiyvopevai, xal
rtwq sxaaTTjv auTcöv ypy) Siayivcoaxsiv, oüx sx TYjp 7ipo<T7)yopia(;
SiSayGyjvai vuv scttiv, dcXX' rj cpuatp xurrj rrj<; otvaKvorfi evSsL^erxc)".

II passo ci mostra il parallelismo che Galeno instaura fra il piano
dell'osservazione dei sintomi e quello della significazione, tanto
e vero che usa lo stesso verbo, evSsixvuchai. L'espressione e usata
altre volte in riferimento alia capacitä del nome di 'indicare' piü
o meno chiaramente il proprio contenuto semantico, anche se

non ha un uso specializzato tale da fame un termine tecnico.98

II verbo ha perö connotazioni importanti nella reoria diagnostica
di Galeno. La svSsi^k; dei nomi sembra qui avere un ruolo paral-
lelo a quello della svSsdpc, sul piano della diagnosi,99 ma infini-
tamente piü debole e incerto, perche il linguaggio e governato
dalla convenzione e dall'uso.100 Tuttavia le parole, pur non

in Di Dec IX 795,7 K riferendosi a medio di impostazione empirica (che evitano
di npoaSo^a^sLv sull'evidenza fenomenica).

98 Credo che sia da escludere ogm relazione con la teoria dei segni, distinti m
rammemorativo e indicativo.

99 Sul tema, cf Barnes 1991, 98 ss.; Hankinson 1991a, 202 (ad 2, 7);
Kudlien 1991, 103 ss.

100 Cf. Hipp.Prog., CMG V 9, 2, p.291,19-292,12: l'anahsi grammaticale
(della paragoge) del termine TtpatrosiSyji; usato in un contesto di termini di colore
dovrebbe portarci a identificare il termme TtpcoTOTu-Ttov (7tpaaov), ma tali analisi

sono quanto mai incerte, dunque bisogna occuparsi dei nomi solo nella misura
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avendo un valore 'descrittivo' assoluto dell'oggetto, hanno valore
'indicative»' all'interno della storia linguistica di una comunita.

Con tutti i suoi limiti, l'indicazione delle parole e la loro capa-
citä di avere una maggiore o minore 'trasparenza' o 'evidenza' del

significato, o un'utile opacitä (come öcp0aAp.o<;, oüc, che indicano
solo la funzione dell'organo, in UP 8, 4, il seguito del passo citato

sopra) o, peggio, un'evidenza ingannevole, fuorviante, che e bene

identificare per evitarne i rischi. Essa e importante nella termi-
nologia medica, a tal punto che, come si e visto, Galeno propone
di sostituire il termine corrente syxecpaXoc, con il latino cerebrum:

e tuttavia una tale argomentazione non elimina affatto il nome
tradizionale. Per contrastare le opinioni ingannevoli suscitate dalle

parole e sufficiente una consapevolezza 'storica' del valore e delle

ragioni delle designazioni. E a queste condizioni che si manifesta
il valore relativo dell'etimologia, come mostrano molto bene i

Procedimenti anatomici, ma anche la sua effettiva utilizzazione da

parte di Galeno all'interno dei commenti. Si trovano spesso con-
ferme di questo valore piü o meno 'indicativo' dei termini medici,
che costituiscono momenti della riflessione galenica sulla effica-
cia della nomenclatura, cf. p. es. Tum.Pr.Nat. VII 729,12 ss. K:

"Poichd chiamano i tumori dei testicoli xyjAat ('gobbe') scritto
con v) nella prima sillaba, e non con a come fanno gli Ateniesi.
Come ciascuno dei nomi detti indica la malattia della parte di cui
si parla, cosi anche xipaox^Ar] (varicocele), nome recente, dichiara
l'affezione di cui si parla".101

in cui essi possono chiarire ciö che si vuole dire (xauxi piv oüv airai; eip^aöco poi
vüv, äel 8e pEpvrjtjo xoü CTTtouSa^Eiv etu xoü; övopacn xoaoüxov, ooov Et<; nxtprj
SyiXcüglv cbv XEyopev eX auxcov Eaxtv ovtvaaÖat).

101 Bisogna specificare che nei commenti considerazioni sul valore 'indicativo'
delle parole non concernono solo 1 kyria onomata ma anche le figure come
metafora o katachresis. anche le metafore infam possono essere usate per la loro
forte capacitä indicativa e chiarificatrice, cf. p. es. Hipp.Art. XVIIIA 598, 18 ss.

K. (sul valore dl £xxe0y)Aikt(ievov). Un caso analogo di metafora efficace m
Hipp.Fract. XVIIIB 587,15 K: "(Fract 31, p.94,12 Kuhlewein: spesso le cose
hanno affinitä le une con le altre) ciö che siamo sohti dire 'si assimila' o '& coraune'
o 'ha parentela', Ippocrate usa chiamarlo"e affratellato", mdicando con la parola
la stretta affimtä e parentela delle cose. Infatti, poiche fra le molte cose che sono
affini, nessuna potrebbe essere chiamata piü propriamente affine, egli usa riferirsi
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Non c'e dunque reale contraddizione fra l'ampio uso che
Galeno fa dell'etimologia e il capitolo di Sui termini medici,
da cui siamo partiti. II fatto e che, all'epoca di Galeno, esi-

stevano ormai molti modi diversi di fare etimologia, come
ricorda Varrone nel De lingua latina 5, 7-10. Egli ne classifica

quattro, di cui il primo e quello popolare alia portara di tutri,
il secondo e quello dei grammatici come Aristofane di Bisan-
zio, che si occupa della derivazione delle parole poetiche, il
terzo e il quarto pertengono invece al livedo filosofico di
influenza stoica.102 Certamente e piuttosto il secondo tipo,
rispecchiante la prassi dei filologi alessandrini, la base del
modo con cui Galeno utilizza l'etimologia, mentre e total-
mente assente, anzi viene da lui rigettato il 'modo' stoico.
Tuttavia Varrone sembra dare dell'etimologia di tradizione
alessandrina una visione riduttiva, limitata alia spiegazione
delle parole poetiche.103 In Galeno invece l'analisi delle parole
ha un campo di applicazione molto vasto, che va da termini
comuni a termini tecnici, a vere e proprie 'glosse' ippocratiche
o poetiche.

Dunque, sia nella consapevolezza del linguaggio tecnico, ana-
tomico o patologico, sia nella spiegazione di parole difficili nei

alia forte affinita che ha lo stesso valore di una sorta dt fratellanza con il verbo
rjSeXtpLuOai". Puö esserci qui un'eco delle valutazioni sul valore e l'uso delle
metafore, in relazione alia chiarezza, nel terzo libro della Retonca di Aristotele,

p. es. 3, 2, 1404 b 1 ss., in particolare 1405 b 12 sul fatto che certe espressioni,
piu appropriate di altre, hanno il potere dl misiv to Ttpaypta itpo öppartov. La

matrice aristotehca dell'anahsi di Galeno sulle metafore ippocratiche puö essere

nntracciata anche per la denominazione ippocratica di vetpeXai per i sedimenti

unnari, che Galeno chiama invece evaicopyjpiaTa: cf Hipp Prog, CMG V 9, 2,

p.281,17 ss Ippocrate, secondo Galeno, usa un'analogia fra urina e ana e ciö
richiama il quarto tipo della classificazione delle metafore in ARIST. Po. 21, 1457
b 6 ss., cioe 1) genere-specie, 2) specie-genere, 3) specie-specie; 4) upoq to <xva-

Xoyov. Sembra in parziale contraddizione con questo quadro il passo di DiffPuls
VIII 675,3 ss K in cui si afferma che l'uso di tropi non si addice all'istruzione
scientifica primaria e che solo chi ha appreso gik i pragmata puö hndicarh' con
metafora e katachresis.

102 Cf Barwick 1957, 57 ss
103 Barwick 1957, 60 ss. Sulla critica di Sesto Empirico in Math. I 241-47

vd infra.
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commenti, l'etimologia ha in Galeno un ruolo piu importante
di quanto potesse sembrare, ma e solo uno dei fattori di indagine.
La posizione di Galeno ha qualche affinitä con l'atteggiamento
di Quintiliano, Inst. 1, 6, 28-38, che riconosce all'etimologia un
valore limitato ma positivo, soprattutto quando si tratti di indi-
viduare il significato di parole poco note.104 Non e certo casuale

che Galeno faccia analisi etimologica soprattutto di termini deri-
vati (e non di upcora ovoptaToc), per arrivare all'individuazione del

significato di base, come p. es. Hipp.Prog., CMG V 9, 2,

p.260,12 ss. (xsvswv) e Hipp.Aph. XVIIB 788 K (xpa(.n:dAY]),

Diff.Resp. VII 753,1 ss. K (SuaTCvota).

Inoltre il particolare valore ermeneutico dell'etimologia risulta
evidente neU'esegesi ippocratica specialmente in casi difficili
come dcAAocpdacrei.v di Prog. 20 {Hipp.Prog., XVIIIB 249,12 ss.;
CMG V 9, 2, p.339,15 ss.):

"La parola dAAocpdcraovTep (anch'essa compare nella fräse), che

non e affatto consueta, indica coloro che delirano o coloro che si

agitano, cioe sono nauseati. Ma e mighore quanto e possibile con-
getturare dalla parola stessa in prima istanza, perche la parola e

derivata da 'dire ora una cosa ora un'altra', ma alcuni sostengono
che la parola sia derivata da 'cambiare lo sguardo ora in un modo
ora in un altro', cioe (muovere) gli occhi (ßsAriov 8' öcrov iE, airrrjp
T% CpGlVTjp olov TS TSXp.odpE(T0ai TO TtpOTEpOV, IV fl yevoptsvov
vouvopta to dAAocpaaaovTsp ex tou ixXXots 9daxstv aXXa, Tivep 8e

onto tou (rsTaßdXXstv ixXXots sip aXXo cry^pta t<x (pay), toutsoti roup
Ö90aXpoup, ysyovevai ifxxai tyjv 7i:poay)yoptav)".105

104 Anche Anstotele aveva fatto uso molto limitato dell'etimologia, cf. SLUITER

1997, 163.
105 II termine e attestato anche in Mul 141, VIII p 100,8 L, in cui MV hanno

la Variante inferiore äXXo<ppovy](7£t, probabilmente inserita per influsso delle glosse
a Prog di Erotiano (39,9 Nachmanson) o di Galeno (XIX 75,12 K), in cui pre-
vale il significato di 'essere fuoti di se', 'delirare'. la tradizione lessicografica testi-
moma anche altri significati, come 'cambiare colore' in Esichio, s.v. oppure
Tcepiopäv in Fozio Lex s v I due significati giudicati supenori da Galeno sulla base

dell'anahsi etimologica hanno riscontro uno in Eustazio In Ihadem 23, 698,
1324,10-12 ol Se ye Kapa totp taTpixajp Loivil(ouoiv aXXocpdtnrovTeq ouSev ti opoiov
St)Xoö(nv. äXXä o7)paivoucrt voop aXXove aXXa cppaKovTap xal pvjSev oXcop Sia-

aacpouvTap (e quindi M. VAN DER VALK [Ed.], Eustathti Commentaru ad Homert
hadern perttnentes, IV, Leiden 1987, 814 ha torto a considerarlo un'mvenzione di
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II caso puo essere considerato esemplare: Galeno sembra cono-
scere due interpretazioni correnti, che egli perd considera infe-
riori a quelle che possono risultare da un'analisi etimologica.
L'indicazione che viene dalla parola stessa e perö solo una via
che permette di Tsxpatpso-Oat e non da soluzioni certe, e una via

tutta interna al sistema linguistico e non concerne i rapporti
con la realtä; tuttavia sulla base della conoscenza dei sintomi
Galeno puo optare per una delle possibili soluzioni offerte dal-
l'etimologia.106

Nei commend a Ippocrate la considerazione del valore eti-
mologico di una parola presenta caratteri interessanti special-
mente quando vi siano contrasti fra la lexis ippocratica e il valore

d'uso, la cosiddetta uuvY)0ei.a. In questi casi la riflessione sul

significato acquista peso, ma l'esito dell'analisi etimologica per
Galeno non prevale mai sul significato d'uso,107 come si vede

p. es. in Hipp.Art. XV1IIA 469,6 dove si analizza il significato di

fTY)Tav(.o<; e ci si richiama alia aovYjOeta. L'etimologia108 e offerta
con un certo distacco e deve trovare una conferma nell'uso: e

uno dei numerosi passi in cui Galeno oppone ad una tradizione
esegetica precedente (l'etimologia) un riferimento alia aovr]0£(.a

contemporanea dei Greci d'Asia. Un altro esempio significativo
e l'analisi del significato di EuvjOrjc; in Ippocrate, di cui parla in
Hipp.Fract. XVIIIB 611,6 ss. K e Hipp.Prog., CMG V 9, 2,

Eustazio), l'altro in Etym Magnum s v aXXotpao-OEiv (OopußsiaOai, aXha.yo~i xa cpav]

TreptcpepsLv).
106 In modo analogo, l'evidenza della formazione di una parola che b hapax

lppocratico, formsce l'immediata comprensione dell'espressione äpßoXoit tttjAo-
naiLSzt; "stivali per cammmare nel fango" (Art 62 v l. 7tY)XoßaTi8E? F), cf.

Htpp Art XVIIIA 680,3 SS K toüto yocp ysyovE to ovopa, si pi£v 8ia too t ypacpoi/ro
7TY]Xo7raTiSap St-a to TuaTeuröat. tov 7T7]Xov ut' auTtov, zi 8z 8ia too ß TT/]XoßaTL8ap,

eraiSav ßatvsiv aotpaXcöp zv 7T7)Xcö SuvaTOV laTi Totp OTroSsSEpevoti; toiootov
'jTzoSrjiix Attraverso l'etimologia si vede il significato primario e secondario cf
xevEayyeia HVA, CMG V 9, 1, p 208,4 ss (ma mfluisce anche l'uso)

107 Cf AA 12, 2 (GAROFALO 1991, 144), bisogna rispettare l'uso anche se

inesatto, non solo per i nomi delle parti del corpo, ma in tutti l fatti della vita,
con il solito richiamo alia coppia Ippocrate-Platone e al loro opposto Prodico

108 EtpYjaOat (paai 7rpop auTOU TO'JC oyTEC ErrTacuEooup, 07t£p ot AttixoI tt)tec
ovopta^oum
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p.331,23 ss. L'aggettivo e usato da Ippocrate nel suo senso eti-
mologico e proprio "di buon carattere", ma rale significato e

pressoche scomparso dall'uso, in cui prevale un senso eufemi-
stico per "sciocco": questo contrasto, che era giä oggetto di studio

nella tradizione atticistica,109 spinge Galeno a soffermarsi
sulle denominazioni eufemistiche, ma anche a portare esempi
concreti per il significato etimologico, in pratica a rintracciarne
un uso, anche se sporadico e desueto.110

La stessa strategia e applicata in un altro caso in cui l'etimo-
logia spiega un uso antico diverso da quello contemporaneo. In
realta si tratta di un uso catacrestico insolito di op.iXeiv in Ippocrate

Art. 1 (p. 112,12 Kühlewein): l'articolazione del braccio e

detta öpiAsTv la cavitä della scapola, con una estensione del senso
di 'frequentare', avere contatto', 'essere vicino a', di solito rife-
rito a persone. Galeno pero ricorre ad un'analisi etimologica
nata in realta per il testo omerico, citando Omero II. 18, 539,
come esempio fra tutti gli antichi:

Hipp.Art. XVIIIA 316,12 ss. K (con qualche correzione basata su L):
"opiXsiv dicevano gli antichi per lo piü non del parlare, come la mag-
gioranza dei moderni, ma del radunarsi insieme e come awinghiarsi
Fun l'altro'. Anche Omero utilizza questa espressione, a proposito
delle immagini incise da Efesto sullo scudo, dice"come uomini vivi
si mescolavano"(E 539). Dice che il braccio e in contatto con la
cavitä della scapola obliquamente, quando l'arto e disteso lungo i
fianchi, mostrando con la parola op.iXeiv bessere insieme e il toccarla
(opiXsw IXeyov ol TtaXatol Toümmxv oüx Im toü SiaXlysaGai, xaGa-

7iep vüv oE tcoXXoE, to auvtsvai 81 <xXXt]Xoip xai olov byoü sEXsTtiGai..111

TaUTT) TCpOCTTjyOpEUE TT) cpcov^ xal "Op,T)pop (E 539), £711 TCOV XaTOC TTJV

äcrmSa ysypappsvcov Ü7ro toü 'HqjaEuTou qjYjcnv "wqEXeov 8' weis
ßpoToi". tov ßpayEova tü xoEXoj ttjp ä)p.07T:XaTT)i; öpuXeöv eqjT)

109 Cf. Manetti-Roselli 1994, 1575.
110 Un procedimento analogo b seguito da Galeno per upovoia, che Ippocrate

non usa nel senso comune degli Elleni (cf. Hipp.Prog., XVIIIB 7,13 ss. K; CMG
V 9, 2, p.201 ss.) e che gli offre il destro per una polemica contro gli Erofilei, che
avrebbero forzato il significato dl rcpovoia, distinguendola da 7tp6yv(OOT<;, operando
una vopoOeata scorretta sui nomi.

111 ÄPOLLON.SOPH. s.v. opiAop; Etym.Magnum s.v. opiÄop.
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TcXayiov oxav mxpa tocc; 7tXeupaq Y) /eip V) TuapaTSTapivT), Siä tou
opuXelv pY)p.a-roc, SvjXcov to ts opou e£voa xai. t^aueLV oiinpc,)".

Cio che risulta curioso e che Galeno, sulla scia di una tradizione
grammaticale,112 adatta a Ippocrate la soluzione che la tradizione
esegetica aveva elaborato per spiegare il termine ÖpuXoq in Omero
e il suo particolare significato di 'mischia in battaglia', riferito a

turr'altro contesto, parallelo a quello del verbo opuXsco come
'combatto' Ma la tradizione esegetica medica, testimoniata da

Erotiano, s.v. opuXiy), dava la stessa spiegazione di Art. 1 ("il verbo
indica vicinanza, contiguitä"), senza passare attraverso la media-
zione omerica e quindi senza l'analisi etimologica.113 Non era

percio necessario passare per l'etimologia per comprendere il
valore dell'espressione ippocratica, ma ancora una volta l'etimologia

serve ad awicinare Ippocrate ad Omero, in altre parole ad

identificare il contesto della auv7)0eia antica di quest'espressione
ippocratica, mentre la spiegazione alternativa l'avrebbe lasciata

senza confronti. Si pub forse osservare, come conclusione, che

Galeno, nei fatti, condivide alcuni elementi della critica che Sesto

Empirico rivolge all'etimologia in Math. 1, 241-247. Sesto svolge
il suo attacco con argomentazioni specifiche (p. es. la possibilitä
di regresso all'infinito), ma in particolare afferma che l'etimologia

o si risolve nell'uso ed e superflua o e del tutto dannosa.
Anche per Galeno e per la sua impostazione esegetica, in fondo,
l'etimologia — che non ha assolutamente un valore normativo

per lo zKktp\.a\xoc, e tantomeno pub averne uno gnoseologico —
e uno strumento che aiuta a ricostruire le opinioni degli antichi
medici e per cio stesso riporta a una auvY]0e(.a: dunque in
sostanza si dissolve nell'uso.

112 Cf. p. es. Hdn., Gramm.Graeci III 2, p.564,32 ss.
113 La quale, se mai, veniva applicata a 6(xiXt7) di Aer. 14,6, cf. Erot.

Voc.Hipp.Coll. p.65,7 ss. Nachm.
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DISCUSSION

R.J. Hankinson: Thank you very much for thar extremely
interesting presentation. But I wondered whether perhaps more
emphasis might have been placed on the fact that for Galen, at
least officially, clarity is everything: He is prepared to accept
solecisms in the interests of sapheneia even though of course he

emphasizes his commitment to ordinary usage, and he says
repeatedly he doesn't mind what you call things as long as you
do so consistently (although he himself is often less than consistent,

for instance in his use of the term symptöma); and the other

thing that seems to me to matter is his rejection of adornment:
it isn't functional, he says at De sophismatibus XIV 587,3 K, it's
like carrying an ivory-handled sword or wearing eye make-up.

D. Manetti: Non credo affatto che Galeno, nel descrivere le

caratteristiche dello stile ippocratico, si sia dimenticato di cio
che dice nel De sophismatibus-. per lui la chiarezza resta sempre
l'elemento piu importante, come risulta chiaro anche dal proe-
mio del commento a Sulle fratture, in cui definisce i criteri per
giudicare 1'oscuritä, cioe il contrario della chiarezza. E piutto-
sto per ragioni apologetiche che Galeno connette la chiarezza di
Ippocrate, per lui scontata sul piano generale, con altre
determinate caratteristiche che lo inquadrano anche 'storicamente' e

gli servono per difenderlo dalle accuse di altri commentatori.
Non e infatti casuale che attribuisca ad Ippocrate proprio uno
stile semplice e 'privo di ornamenti'.

G. Strohmaier. In the first chapter of Galen, De partium
homoeomerium differentiis (ed. by G. Strohmaier, CMG,
Suppl.Orient. Ill [Berlin 1970], 44-51) there is an interesting
discussion about the somewhat misleading term opoLopepyjc;:
Galen says that the parts of the so-called homoiomerous parts
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are in reality identical as to their eidos, therefore a better
designation would be xauTOfxspY)?, but this would be awkward, and
Galen does not use this word in what follows.

D. Manetti: Ringrazio per la citazione del passo, che con-
ferma il grande interesse di Galeno per le ragioni della deno-
minazione e per l'analisi semantica dei termini della scienza. Ma
il giudizio che Galeno esprime sulla loro minore o maggiore
adeguatezza alio standard scientifico, cui egli aspira, non intacca,
come si vede, il ruolo privilegiato del linguaggio ereditato dalla
tradizione.

M. Frede: If one wants to determine Galen's own position
concerning the virtues of language and to situate it in the context

of views concerning the virtues of language held in
antiquity quite generally, ofwhat relevance is it that Galen in De cap-
tionibus seems to claim that there is only one virtue, properly
speaking, aacprysioc?

D. Manetti-. Galeno attribuisce alia chiarezza un ruolo
privilegiato, non solo negli scritti teorici, ma anche nell'analisi del

linguaggio ippocratico: il proemio del commento a Sullefratture
con la sua discussione sull'oscuritä assoluta e relativa, dipende
perciö dalle Stesse premesse teoriche di De captionibus. Nei
commend cambia perö il punto di vista, perche Galeno deve fare i

conti con un linguaggio dato, quello di Ippocrate, a cui egli deve

attribuire la virtu della chiarezza per poter affermare la sua supe-
rioritä. Le Strategie argomentative puntano dunque a relativiz-
zare, a storicizzare la nozione di chiarezza, mettendola nel con-
testo preciso di una comunicazione a determinati destinatari, e

ad esaminare i modi concreti messi in atto per raggiungerla. Per
fare questo egli deve ricorrere anche all'analisi retorica.

M. Frede: You very persuasively point out that Galen thinks
that we should follow current language (cruvYjOeia), in general and
in medical writing, but that Hippocrates, rightly, was following
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the usage of his time, and that hence it takes learning of various

kinds to determine what Hippocrates was saying in various
places. Bur this raises various questions: 1) What is Galen referring

to when he talks about present ctuvrjOeia, current colloquial
usage, current educated/cultivated usage in medical writing?
2) To the extent that he is referring to educated usage, this
seems to raise a problem in that in Galen's time what counts
as educated usage is very much determined by the classical
authors and that is, at least supposedly, a usage of the past.
3) Is there any indication that Hippocrates was regarded as a

classical author whose example helps to define what counts as

good, educated current language?

D. Manettv. Sulla nozione di synetheia in Galeno bisogne-
rebbe condurre un'analisi dettagliata, perche essa ha molta
importanza ed egli ne usa di volta in volta diverse sfumature e

specificazioni (principalmente greco colto della paideia, distinto
dal linguaggio parlato, cf. Diff.Puls. VIII 582-583 K, ma anche

il greco d'Asia, qualunque cosa cio significhi): sul valore di
synetheia vedi p. es. cid che ne dice Swain 1996, cap.l, ma anche
lo studio di K. Versteegh, "Latinitas, Hellenismos, Arabiyya",
in The History ofLinguistics in the Classical Period, ed. by D.J.
Taylor (Amsterdam-Philadelphia 1987), 251-274, che giudica
la nozione di synetheia del tutto estranea alia lingua parlata.

Per quanto riguarda il secondo punto Galeno, come dicevo,
si riferisce all'uso colto di scuola, anche se in qualche caso fa

riferimento alia 'synetheia dei Greci d'Asia', che sembra defmire
perlomeno un ambito di greco parlato regionale: l'uso colto era

largamente determinato da un certo canone di autori e in que-
sto senso pud coincidere con uso del passato (certamente c'e

un'impostazione atticistica in senso generale), ma fxno ad un
certo punto. La lingua risultante dalla paideia era comunque la

lingua riconosciuta come standard e ejfettivamente adoperata
dalle classi colte del suo tempo: c'erano comunque diverse posi-
zioni — come quelle degli atticisti radicali e di quelli moderati
— e anche autori antichi e autorevoli esterni alia media delle
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letture scolastiche: credo quindi che Galeno avesse ragione a

distinguere una synetheia andca da quella moderna.
Per il terzo punto, Ippocrate non aveva alcun ruolo fra gli

aurori 'classici' nella paideia generale. E menzionato solo una
volta da Demetrio De elocutione (vd. n.29) con un giudizio nega-
tivo. L'operazione di inserire Ippocrate nel contesto degli scrit-
tori 'classici' e operazione in larga parte galenica, anche se l'ese-

gesi precedente (fin dal Lessico di Bacchio di Tanagra) aveva gia
cominciato ad analizzare i testi ippocratici con gli stessi stru-
menti di interpretazione usati per gli altri autori e quindi aveva
di fatto giä cominciato il processo di assimilazione.

G. Strohmaier. Galen offers an interesting remark about the

expression "to be burnt by ice" in the commentary on Tlepi

aepcov which I am going to publish. The passage is in Ms. Cairo,
Tal'at tibb 550, fob 87v7-9 (the lemma) and fob 87vl0-12
(beginning of the commentary) and reads in my German
translation:

[De aere aquis locis 20,3, p.70,17-19 Diller]: "Hippokrates
sagt: Der Teint des Geschlechts der Türken ist rot wegen der
kalten Beschaffenheit ihres Landes und weil die Sonne nicht mit
ihrer Wärme über ihnen aufgeht. Wenn die weisse Farbe von der
Kälte verbrannt wird, geht sie in die Röte über. Galen sagt: Alle
Bewohner Asiens sagen bis auf den heutigen Tag, dass die Füsse

verbrannt werden, wenn sie wegen starker Kälte gefühllos werden.

Wegen dieses Umstandes und dieser Gewohnheit sagt auch

Hippokrates, dass die weisse Farbe rot wird, wenn sie von der

übermässigen starken Kälte verbrannt wird".

D. Manetti: La ringrazio della segnalazione. Si tratta di un
passo molto importante, in cui Galeno sembra fare un confronto
fra l'espressione ippocratica e il greco comune (in questo caso
direi parlato) d'Asia.

J. Barnes: The breadth and wealth of your paper inclines me
to reflexion rather than to interrogation. But let me raise one
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general point which the final section of your remarks suggests.
Should we not distinguish between two — or more — sorts of
etymology? Sometimes, in 'vulgar' etymologizing, we look at a

compound word and think to decide its sense on the basis of
the senses of its components. Galen frequently etymologizes in
this fashion — and sometimes, as you have pointed out, remarks

on the dangers of the procedure. Sometimes, however, etymologizing

bears a more 'scientific' aspect — we might think of the
rules of transformation most familiar from Varro, or of the theory

of Tra0y) developed by the grammarians. This sort of
etymologizing is often closer to fantasy than to fact: is it often used

— or commented upon — by Galen?

D. Manetti: In effetti il tipo di etimologia regolato da criteri
'scientifici' e piuttosto di derivazione stoica (cf. sopra la distin-
zione fatta da Varrone e Barwick 1957, 58 ss.) e Galeno non
sembra fame mai uso ne lo commenta, al di la dei passi dedicati
alia polemica con Crisippo in PHP. II valore dell'etimologia per
Galeno si rileva in maniera indiretta, come ho cercato di
mostrare, e mi sembra faccia riferimento nella teoria alia tradi-
zione platonica e nella prassi alia tradizione filologico-gramma-
ticale alessandrina che giä da tempo aveva incluso 1'etimologia fra
i suoi strumenti.

J. Jouanna: Dans votre communication tres riche, dont la
premiere partie porte sur le style d'Hippocrate vu par Galien, vous
avez situe de faqon eclairante cette analyse dans les autres theories

contemporaines sur le style. Vous dites que la langue hip-
pocratique se rappoche du genus tenue. Quel est le mot grec cor-
respondant?

D. Manetti: La definizione greca del genus tenue o subtile e

icryvov, cf. Quint. Inst. 12, 10, 58.

J. Jouanna: Quel rapport y-a-t-il entre itryvoc; et aovropot;?
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D. Manetti: ioyyoq definisce un genere di scrittura, di cui la
brevitä (auvropia) e una delle caratterisdche, ma non la sola.

J. Jouanna: En ce qui concerne la ppayuXoyla d'Hippocrate,
vous avez bien montre ce que Galien pouvait approuver. Vous
dites que cette concision merite eloge parce qu'elle n'omet rien.
En realite Galien dit qu'elle n'omet rien des choses utiles (xwv
ypyjaipcov). N'y a-t-il pas une legere difference? Cette notion
d'utilite est-elle ä mettre en rapport avec les preoccupations par-
ticulieres de la medecine dont le but est d'etre utile?

D. Manetti: Che la brevitä, per essere una virtu del discorso,

non dovesse omettere cose 'utili' e gia esplicitamente richiesto
dai manuali di retorica, si veda per es. Dionigi di Alicarnasso nel
definire lo stile breve di Lisia (Lys. 5,1), ma e certo che in Galeno
la menzione degli 'elementi utili' si risemantizza immediata-
mente per la rilevanza che egli attribuisce nell'insegnamento
medico a ciö che e utile per la xsyvyj.

J. Jouanna: Vous avez bien montre que cette concision peut
aussi dans certains cas aboutir ä l'obscurite. Galien ne devait-il pas
reagir contre une idee assez repandue sur l'obscurite d'Hippocrate?

D. Manetti: In effetti la fama di Ippocrate aveva prodotto
reazioni opposte nel giudizio sui suoi scritti. Ci sono tracce
evidenti che Ippocrate da molti era considerato oscuro e, come
ho detto, tutta l'elaborazione galenica della brevitä ippocratica
ha sicuramente una matrice apologetica, ma di questo non ho
esplicitamente trattato qui, rimandando semplicemente a quanto
ho detto in un altro articolo (vedi n.8).

J. Jouanna: Ä propos de modeles concurrents, faut-il opposer
une vision de la decadence des modernes par rapport aux
anciens ä l'idee que les progres de la medecine ont entraine aussi
des progres dans le langage ou est-il possible de les concilier en

voyant dans le progres du langage une continuation de ce que
les Anciens ont fait?
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D. Manettv La visione della decadenza della medicina e fun-
zionale alia polemica contro i rivali di Galeno, i 'sofisti' con-
temporanei, mentre la visione del progresso del linguaggio
rimane tutta interna alia tradizione della medicina dogmatica di
cui Galeno si sente erede e perfezionatore. In questo senso non
sono modelli opposti ma complementari. Certamente Galeno
vede se stesso su una linea di perfetta continuitä con gli antichi,
anche quindi sul piano del linguaggio, al di la delle divergenze
dovute al progresso degli studi anatomici.

G. Strohmaier. A statement that the ancients were cleverer
than the moderns and so it was not necessary to give long
explanations occurs twice in the commentary on Ilept ricepcov:

1) "Der Rest der Rede des Hippokrates ist klar und deutlich,
und auch das, was ich von diesen Dingen angeführt habe, ist
deutlich für den, der nicht trägen Geistes ist. Jedoch bin ich

gezwungen, bekannte Dinge zu erwähnen, weil ich sehe, wie
stumpfsinnig unsere Zeitgenossen sind und wie wenig sie davon
wissen und wie sie es verschmähen, sich damit zu befassen" (fol.
85v6-9; it belongs to the lemma 19,3: p.66,24-68,4 Diller).

2) "Galen sagt: Hippokrates hat uns über die Ursache
unterrichtet, derentwegen die Türken ähnlich werden und einander

gleichen. Er hat sie gut erklärt, und sie bedarf keiner Erläuterung.

Er verfährt so an vielen Stellen dieses seines Buches, und
das bedarf keiner Erläuterung, wenn der Leser einen Funken
Verstand hat. Da jedoch jetzt die meisten, die mit der ärztlichen

Kunst und der Wissenschaft der Philosophie beginnen,
keine Bildung besitzen, müssen wir auch Dinge erklären, die
klar und deutlich sind" (fol. 86vl7-87rl; beginning after the
lemma 19,9: p. 68,19-70,3 Diller).

D. Manettv. E una notizia molto interessante, che conferma
alcune delle osservazioni fatte qui.

V Barras: Vous mettez en lumiere de fa9on tres convaincante
la tension, chez Galien, entre son admiration pour le texte 'bref
hippocratique et sa clarte d'une part et l'obligation pour lui de
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justifier l'enrichissement du vocabulaire, par exemple anato-
mique, dont sont redevables les progres de 1'anatomie. On pour-
rait meme imaginer que Galien se trouve confronte au 'silence'

hippocratique sur telle question oil la medicine aurait non seu-
lement 'fait des progres' depuis Hippocrate, mais oil eile aurait
veritablement cree un nouveau champ de savoir, imposant une
'mise en texte' entierement nouvelle (et non seulement des neo-
logismes). Avez-vous connaissance de telles situations dans les-

quelles Galien se verrait pousse ä justifier l'apparition des textes
nouveaux?

D. Manetti: Per quanto so, Galeno tende a diminuire le difife-

renze all'interno della tradizione dogmatica e dunque a riportare
tutto ad un progressivo correggersi e interpretarsi meglio. Ritengo
dunque che Galeno non sia disposto ad ammettere dawero
'silenzi' di Ippocrate cosl importanti come lei suppone. In questo
senso il silenzio degli antichi puo riguardare, per Galeno, solo la
loro differenza rispetto alle chiacchiere imbroglione dei suoi awer-
sari; un silenzio giusto, dunque, che e prova della loro disonestä.
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