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NUOVI FRAMMENTI DI GALENO

(IN HP. EPID. VI COMM. VII; INPLAT. TlM. COMM.)*

Gli scolii a Galeno, pur con la cautela dovuta al fatto che non disponiamo di un'edizione completa e
sistematica 1, possono essere ricondotti prevalentemente nell' alveo deBa scuola iatrosofistica alessan

drina. Il corpus scoliografico finora edito, infatti, si riferisce ad opere quali il De naturalibus faeul
tatibus, il De loeis affeetis, il De elementis seeundum Hippoeratem, il De temperamentis, che facevano
parte del canone alessandrino di Galeno2.

Questo materiale, come del resto accade anche per altri autori, risulta piu o meno interessante e

ricco di notizie a seconda deBe fonti a cui risale. Non e raro, comunque, ritrovare in esso tracce o
citazioni di opere per noi altrimenti perdute, ma ancora accessibili agli scoliasti in tradizione diretta
oppure attraverso la mediazione di manuali a carattere compilatorio3.

* Desidero ringraziare i proff. 1. Garofalo, A. Lami, D. Manetti, A. Roselli e l'amico dot!o Carlo Martino Lucarini per
ayer discusso con me il presente contributo. Ho collazionato il ms. Par. suppI. gr. 634 su stampe da microfilm; tuttavia per
alcune letture sono debitore ad A. Roselli che grazie alla gentilezza di Christian Ftirstel, conservatore dei manoscritti greci
della Bibliotheque Nationale de France, ha potuto visionare il codice autopticamente.

1 Quello che e edito si trova in: Ch. Daremberg, Notices et extraits des manuscrits médicaux, Paris 1853, pp. 101-114,
che raccoglie gli scolii al De locis affectis, trasmessi dal codice Canon. gr. 44 (questo corpus scoliografico non ha alcuna
relazione con gli scholia Yalensia al De loeis affectis, per i quali vd. infra); G. Helmreich, Handschriftliche Studien zu Galen,
Programm des k. humanistischen Gymnasiums in Ansbach 1909-1910, che raccoglie gli scholia Parisina a De elementis

secundum Hippocratem, De naturalibus facultatibus e De temperamentis trasmessi dal manoscritto Par. suppI. gr. 634 ai ff.
19-26v (gli scholia Parisina per la maggior parte costituiti da citazioni o parafrasi di brani di altre opere di Galeno, di cui non
sempre viene fomita l'indicazione, formano un corpus indipendente dai testi cui fanno riferimento, pur essendo un manuale
isagogico a questi stessi testi); P. Moraux, Unbekannte Galen-Scholien, in ZPE 27 (1977), pp. 1--63, che raccoglie gli scholia
Yalensia a De naturalibus facultatibus, De loeis affectis e De elementis secundum Hippocratem, trasmessi dai codici

Yalensis 234 ai ff. 177-198v e Par. gr. 2147 ai ff. 39v-64v, apografo del primo (anche questo corpus di scolii si presenta
come un'introduzione autonoma dai testi che intende commentare ed e almeno in parte sovrapponibile agli scholia Parisina);
L. Perilli, La fortuna di Galeno filosofo. Un nuovo testimone dei commentarii neoplatonici (Scholia Yalensia) al De

elementis, in Lafilosofia in eta imperiale. Le scuole e le tradizionifilosofiche. Atti del colloquio, Roma 17-19 giugno 1999,
a cura di A. Brancacci, Napoli 2000, pp. 85-135, che fomisce I'edizione del proemio del commento al De elementis di
Galeno - proemio trasmesso dal solo codice Marc. App. V 9 e mancante nella redazione degli Scholia Yalensia COSI come
attestata dai codici collazionati da Moraux -, nonché prove convincenti per tentare una contestualizzazione della letteratura

esegetica relativa a Galeno'nell'ambito della scuola neoplatonica alessandrina. Per un'analisi del materiale scoliografico e
dei suoi rapporti con la scuola iatrosofistica alessandrina, cfr., inoltre, D. Manetti, P. BeroI. 11739A e i commenti tardo

antichi a Galeno, in Tradizione e ecdotica dei testi medici tardoantichi e bizantini. Atti del Convegno 1nternazionale,
Anacapri 29-31 ottobre 1990, a cura di A. Garzya, Napoli 1992, pp. 211-235, e, da ultimo, A.M. leraci Bio, 'Disiecta
membra' della scuola iatrosofistica alessandrina, in Galenismo e medicina tardoantica. Fonti greche, latine e arabe. Atti del

Seminario 1nternazionale di Siena 9-10 settembre 2002, a cura di 1. Garofalo e A. Roselli, Napoli 2003. Scolii al De
inaequali intemperie sono stati individuati, ma non ancora editi da E. García Novo nel manoscritto Phillipps 4614,
conservato presso la British Library di Londra, cfr. E. García Novo, Les scholies marginales au traité de Galien 'De inaequali
intemperie' dans le manuscrit grec Phillipps 4614, in 1 testi mediei greci. Tradiziolle e ecdotica. Atti del 111 COllvegno
1nternazionale, Napoli 15-18 ottobre 1997, a cura di A. Garzya e J. Jouanna, Napoli 1999, pp. 175-183.

2 Per il canone alessandrino di Galeno, una raccolta articolata in sedici gruppi di ventiquattro trattati, comprendente,
nell' ordine, scritti isagogici, di anatomia, di fisiologia, di eziologia, di diagnostica e di terapeutica, in uso nella scuola medica
di Alessandria a partire dal VI secolo, di cui ci parlano soprattutto fonti arabe, cfr. E. Lieber, Galen in Hebrew: the.

transmission of Galen's works in the mediaeval Islamic world, in V. Nutton (ed.), Galen: problems and prospects, London
1981, pp. 167-186; per le testimonianze greche di eta tardo-antica relative al canone cfr. 1. Garofalo, IlSlinto di Ioannes
'Grammatikos' delle opere del Canone di Galeno, in D. Manetti (a cura di), Studi su Galeno. Atti del Seminario (Firellze, 13
novembre 1998), Firenze 2000, pp. 135-151.

3 La scoliografia e, ad esempio, particolarmente generosa nei confronti del De propriis plaeitis, un trattato dalla
tradizione diretta molto frammentaria, di cui e apparsa in anni recenti un' edizione piu completa rispetto alla kiihniana (t. IV,
pp. 757-766), ad opera di Vivian Nutton (cfr. Galeni de propriis placitis, ed. V. Nutton [CMG V 3.2], Berlin 1999). Due
brevi frammenti, corrispondenti rispettivamente alle pp. 98,11-26 e 84,19-86,9 Nutton, furono individuati per la prima volta
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Tra gli scolii a Galeno ancora inediti vanno segnalati quelli al De methodo medendi trasmessi dal
manoscritto Par. suppl. gr. 6344, in margine al testo a partire dal foglio 2575 (e questo lo stesso codice
collaiionato da Helrnreich per gli scholia Parisina, di cui sopra alla nota 1). Particolarmente prezioso
per l<itradizione di Galeno e l'ampio scolio che si legge ai fogli 282v-284v, perché conserva un brano
dalla settima sezione del cornmento ad Epidemie VI di Ippocrate, noto finora solo in traduzione araba, e
due nuovi frammenti del cornmento al Timeo di Platone. Il Par. suppl. gr. 634 contiene anche altri brani
editi ed inediti di Galeno: a f. 342' un estratto sulle proprieta degli alimenti che la nota redazionale dice
essere tratto CLTTO Tf¡s- TOU Tq.1aLOV Efr¡yf¡aEtus-; a f. 347v un estratto dalla Subfiguratio empirica di cui,

negli scholia Parisina da Georg Helrnreich e da questi pubblicati nel1900 (cfr. G. Helrnreich, Zu Galen I1Epl TWV Éaun!J

OOKOÚVTWV, in Philologus 59 [1900], pp. 316-317). Tracce di questo stesso trattato sono state trovate negli scholia Yalensia
da Paul Moraux (cfr. P. Moraux, arto cit., scho!. I A 536, p. 28). Inoltre, sempre negli scholia Yalensia si possono individuare
alcuni frammenti del commento di Galeno al Timeo di Platone (cfr. P. Moraux, arto cit., scho!. 11169, p. 44 e scho!. 111226, p.

50). Scrive a tal proposito lo stesso Moraux: "nur in relativ wenigen Fallen findet sich eine Quellenangabe bei den
Galenzitaten. In vielen anderen dagegen werden Galenstellen stillschweigend zitiert oder paraphrasiert. Zweifellos sind
solche Zitate und Reminiszenzen zahlreicher, als im Apparat vermerkt werden konnte. Den Scholiasten waren heute

verschollene Abhandlungen Galens, z. B. De propriis placitis und Uber die medizinischen SteUen in Platons Timaios, noch
zuganglich, sei es im Urtext, sei es in Ausztigen" (cfr. P. Moraux, arto cit., p. 6).

4 Il Par. supp!. gr. 634, un codice cartaceo di 438 fogli, e stato datato da Wilson alla seconda meta del seco lo XII, cfr. N.
G. Wilson, Aspects of the transmission of Galen, in G. CavaBo (a cura di), Le strade del testo, Bari 1987, p. 56. Tuttavia,
su!1'eta del nostro codice non regna il consenso tra gli studiosi: Cavallo prima di Wilson lo aveva datato alla seconda meta
del secolo XIII, cfr. G. Cavallo, La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria e in Sicilia tra i secoli X-XV.

Consistenza, tipologia, fruizione, in S&C 4 (1980), p. 215. Per un'ulteriore esposizione dei termini del problema cfr. anche J.
lrigoin, La tradition de l' Ars medica de Galien dans l'Italie méridionale, in MisceUanea di studi in onore di P. Marco Petta
per il LXX compleanno,t. 1, a cura di A. Acconcia Longo, S. Luca, L. Perria (= BBGG, n.s., t. 45,1991), pp. 85-91, ora
ristampato in J. Irigoin, La tradition des textes grecs. Pour une critique historique, Paris 2003, pp. 567-574. Resta ancora
sub iudice la questione relativa all'origine del nostro codice che, come risulta dalla nota di possesso autografa a f. 438v, fu
acquistato da Minoide Mynas nel corso di una missione in Oriente intrapresa ne11840. SuBa base di questa nota Kalbfleisch
nella sua editio princeps del De victu attenuantepubblicata nella co!1ezione teubneriana (Leipzig 1898), p. VII ritenne il Par.
supp!. gr. 634 di origine orientale; ad oggi, comunque,l'ipotesi piu accreditata rimane ancora quella di Cavallo per il quale il
nostro manoscritto sarebbe probabilmente di origine italo-greca. Per un ulteriore esame della questione rimando all'edizione
dell'Ars medica di Véronique Boudon pp. 212-213 per cui vd. infra in questa stessa nota: la studiosa condivide
sostanzialmente le idee di Cavallo circa l'origine del codice, sostenendo che il fatto che il manoscritto si trovasse in Oriente
quando Mynas lo scopd, non significa che esso sia stato confezionato la, ma per la datazione si schiera con Wilson.
Concorda con Cavallo su origine italo-greca e datazione alla seconda meta del XIII secolo A.M. leraci Bio, La trasmissione
della letteratura medica greca nell'ltalia meridionale fra X e XV secolo, in A. Garzya (a cura di), Contributi aUa cultura

greca nell'ltalia meridionale. 1, Napoli 1989, pp. 173, 177, 179, 182,229. Segnalo qui che il Par. suppl. gr. 634 e un codice
di una certa autorevolezza per la tradizione di Galeno: infatti, e il solo manoscritto greco del De victu attenuante, trasmesso

aiff. 133-140 (cfr. Galeni de victu attenuante, ed. K. Kalbfleisch [CMG V 4.2], Leipzig - Berlin 1923, pp. XLVIlI-L),
mentre per il De ossibus ad tirones (ff. 28-37V), il De tumoribus praeter naturam (ff. 65-73V), I'Ars medica (ff. 75-101 V), il
De bonis malisque sucis (ff. 117-130), e il De alimentorumfacultatibus (ff. 142-215V), presenta la recensione migliore come
e stato dimostrato di .volta in volta dagli editori di questi trattati, cfr., rispettivamente, Galien. Tome VII. Les os aux étudiants.

La dissection des muscles, texte établi par 1. Garofalo, traduit par A. Debru et 1. Garofalo, in corso di pubblicazione nella
collana CUF de Les Belles Lettres, pp. 15-17 (ringrazio Ivan Garofalo per l'indicazione); J. Reedy, Galen, De tumoribus

praeter naturam. A critical edition with translation and indices, diss. University of Michigan 1968, pp. VII-VIII; Galien.
Tome 11.Art médical •.texte établi et traduit par V. Boudon, Paris 2000, pp. 211-214, Galeni de bonis malisque sucis, ed. G.

Helmreich (CMG V 4.2), Leipzig - Berlin 1923, pp. XLII-XLIII, Galeni de alimentorum facultatibus, ed. G. Helmreich
(CMG V 4.2), Leipzig - Berlin 1923, pp. XXX-XXXI.

5 Gli scolii al De methodo medendi son o stati scritti da almeno due mani diverse, una delle quali e la stessa che ha

vergato il testo. Il loro valore e diseguale: si tratta di note erudito-antiquarie, di dcfinizioni in forma erotapocritica o
introdotte dalle tipiche espressioni opa o aTU1ELWaaL, di citazioni di luoghi paralleli. Quest'ultima tipologia e esemplificata
dallo scolio di f. 260v e da quello di f. 286-286v: nel primo caso sono citati un aforisma di Ippocrate (Aph. 2.10), ed un passo
di Platone (Soph. 230 c 4-8), nel secondo un brano di Aristotele (Phys. 190 b 5-11), ed uno di Simplicio (in Phys., cfr. CArG
10 814,35-47). Oli scolii del manoscritto parigino impiegano anche formule didascaliche attestate altrove nella letteratura

scoliografica: ad esempio, la formula con cui siapre lo scolio di f. 286 (-11)'ÉVEalS' Olni]' ~llEv ÚTTAWS',~ DÉ TlS" Kal ~ flEV

cmAwS' AÉ)'ETaL ETTLTWV ovalwv, -I1oÉ. TlS' ETTLTWV aUll~E~T)KÓTwv), e identica ad un'altra attestata negli scholia Yalensia, per
cui cfr. P. Moraux, arto cit., scho!.l A, 76-78, p. 11.



Nuovi frammenti di Galeno 45

com'e noto, ci rimane solo la traduzione latina di Nicola di Reggio datata al 13416; a f. 365v un estratto
dal De loeis affeetis 8 3,14-4,1 K., segnalato con la stessa inscriptio (chTa TOU TTPWTOU Aóyou TIlS'

8wyvWaTLKf¡S'), con cui l'opera era citata nei commentari alessandrin¡7; a ff. 388v, 393v-394, 432'-432v

altri quattro estratti dalla sezione sesta del commento ad Epidemie V¡8. Inoltre, segnalo qui che il Par.
suppl. gr. 634 contiene ai ff. 112'-115v ún trattato uroscopico la cui iscrizione e raATJVOU TTEPL oupwv,

ma esso non· corrisponde a nessuno dei trattati uroscopici pseudogalenici editi nel volume XIX
dell' edizione di Kiihn9 ..

La mano che ha trascritto lo scolio dei ff. 282v-284V e la stessa del testo e la trascrizione deBo scolio

e avvenuta contemporaneamente alla copia del testo. Infatti, mentre generalmente lo specchio di pagina
del nostro codice e di 23-25 righe, ai ff. 282v-284v lo specchio di pagina si riduce notevolmente (in
media oscilla tra le cinque e le sette righe), e lo scolio viene a incorniciare il testo. 1 margini superiore
ed inferiore del manoscritto sono stati restaurati con I'applicazione di carte di supporto e pertanto ai ff.
282v-284v le righe di scrittura piu esterne dello scolio sono o irrimediabilmente perdute o nascoste dai
restauri.

Lo scolio dei ff. 282v-284v si riferisce a De methodo medendi 10 82,1 - 84,14 K., una sezione in cui

Galeno spiega l'origine dei nomi delle malattie facendo riferimento o alla parte del corpo affetta o al
sintomo o alla causa apparente o per via analogica; per ciascuna di queste categorie vengono portati
degli esempi. In particolare, il nostro scolio e in relazione ai lemmi aÚKWGlS' di p. 82,16, 806L'f¡v di p.
83,2, 'Lov6oS' di p. 83,3 e VUKTáAWTTa di p. 84,11 che vengono spiegati uno di seguito all'altro senza
soluzione di continuita. Lo scolio, come vedremo meglio tra poco, e il prodotto della conflazione di
materiale ricavato principalmente da Galeno ed e, con ogni probabilita, un estratto di un commentario
risalente forse all'eta tardo-antica, organizzato non nella tipica successione lemma-esegesi, ma per
te mi 10.

Lo scolio si apre con l'illustrazione di a1cuni tipi di OYKOL (cfr. § 1 del testo stampato in appendice).
Le fonti sono qui due trattati di Galeno, il De tumoribus praeter naturam e il De eompositione

medieamentorum seeundum locos; mentre nella prima parte di questa esegesi il materiale galenico viene
liberamente parafrasato, nella seconda le due fonti vengono citate alla lettera senza sostanziali
differenze rispetto alla recensio della tradizione diretta. Le modalita di citazione e rielaborazione delle
fonti galeniche, nonché il riferimento a Galeno (anche se il suo nome non e mai esplicitato), come
all' auetoritas per eccellenza, sono elementi piu che plausibili per ritenere che in questa prima parte lo
scolio riproduca un frammento altrimenti perduto delle Colleetiones medicae di Oribasio.

6 La versione di Nicola di Reggio e stata, poi, retrotradotta in greco da Deichgraber nella sua raccolta di testimonianze e

frammenti dei medici della scuola empirica, cfr. K. Deichgraber, Die griechische Empirikerschule. Sammlung der Frag
mente und ¡jarstellung der Lehre, Berlin 1930. L' estrattoin qucstione corrisponde grosso modo a 72,16-73,3 Deichgraber.

7 Cfr. 1. Garofalo, La traduzione araba del De locis affectis di Galeno, in seo 45 (1995), pp. 13-(,3; in particolare § 2.4.
Il titolo e i sottotitoli.

8 Dati i limiti del presente articolo, nato in margine ad un lavoro piu ampio sulla storia della tradizione manoscritta
greca del De methodo medendi di Galeno -Iavoro che costituisce I'oggetto della mia tesi di perfezionamento tuttora in corso
di svolgimento - sono costretto a rimandare la pubblicazione di questi materiali a quella sede.

9 Sto tuttora lavorando in vista di un' edizione principe di questo trattato.

10 Non e possibile allo stato attuale delle nostre conoscenze sull' esegesi tardo-antica di Galeno precisare se si tratta di
un commentario dedicato interamente al De methodo medendi o piuttosto di un manuale di dottrina galenica né siamo in
grado di dire se siamo di fronte ai resti di una edizione tardo-antica del De methodo medendi approntata in ainbito
alessandrino e corredata di materiali didascatici. D'altro canto sono ampiamente documentati lo sviluppo e la diffusione a
partire dal III secolo d.C. e per tutta I'eta tardo-antica di generi lettcrari come le dossografie, le introduzioni essenziali, le
epitomi ed i florilegi, che offrivano mediante il ricorso alle citazioni dagli auctores un compendio di facile fruizione per
ciascuna disciplina (c, dunque, anche per la medicina), rispondente sia ai bisogni didattici sia alla divulgazione presso un
pubblico piu largo, come ha mostrato recentemente Daniela Manetti, cfr. D. Manetti, Commento ed enciclopedia. 4. Dalla
mediazione alla sostituzione: epitomi ed 'enciclopedie', inS. Settis (a cura di), 1 Creci. Storia, cultura, arte e societa. 2. Una

sluria greca 1/1. Trasformazioni, Torino 1998, pp. 1217-1220. Pertanto non mi pare ¡nfondato ascrivere i materiali
scoliografici del nostro codice a questo filone letterario.
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Subito dopo lo scolio passa a spiegare cosa sono i VUKTáAWTTES' (§ 2); con questo termine possono
essere indicate due diverse patologie: la cecial notturna e la cecita diurna che lo scolio chiama anche
T1¡J.EpáAWt)i eche, nel moderno linguaggio medico, corrisponde alla nictalopiall.

Quindi segue un lungo brano in cui sono discussi i dati relativi ai casi di nictalopia e le
caratteristiéhe fisiche dei pazienti che la contraggono. La nota redazionale posta alla fine (rr. 94-95),
attesta che esso e parte del commento di Galeno a Epidemie VI di Ippocrate. Il brano riportato dal nostro
seolio corrisponde a pp. 391,39-393,43 Wenkebach - Pfaff; esso non ci e giunto in tradizione diretta e
finora era noto solo grazie alla traduzione araba, realizzata nel IX secolo da Hunain ibn Ishaq e
trasmessa dal solo manoscritto Scor. ar. 805 dell'inizio del XIII secolol2.

Lo scolio prosegue poi (§ 3), con una spiegazione dei motivi di ordine fisiologico per cui gli occhi
dei leoni risultano essere XapOTTOL; la fonte dello seoliaste potrebbe essere riconosciuta nel commento di
Galeno a Epidemie III di Ippocratel3.

Di seguito lo scolio cita due brani che un'altra nota redazionale (rr. 119-120), dice essere entrambi
tratti dal commento di Galeno al Timeo di Platonel4. Il primo dei due frammenti citati dallo scolio (§ 4),
affronta questioni di ottica in riferimento a diverse condizioni di luminosita e potrebbe essere parte del
commento a Tim. 45 b 2 - d 6. E questa la sezione del dialogo in cui Platone spiega i meccanismi deBa

visione come prodotto dell'incontro del fuoco interno al corpo con quello esterno, che, poi, e queBo
della luce del giorno e degli oggetti in generale; pertanto di notte nessuna visione pua ayer luogo perché
essendo scomparso il fuoco esterno, quello interno, rimasto da solo, non pua incontrare al di fuori degli
occhi se non il buio. Un altro frammento del commento di Galeno a questa stessa sezione del dialogo e

11 Questo doppio uso di VUKTáAWtj¡risale gia all'antichita come testimonia lo stesso Galeno (cfr. Galeni in Hippocratem

Epidemiarum librum VI commentaria I-V/Il, ed. E. Wenkebach - F. Pfaff [CMG V 10.2.21, Berlin 19562, p. 390,29-40).
Tuttavia, Galeno usa solitamente VUKTáAWtj¡per indicare la cecita notturna come sta a dimostrare il seguente passo dal
secondo libro del De methodo medendi(lO 84,9-14 K.): oíhwS' ovv avú)fláAOUTWV óvofláTWVTfiS' 8ÉaEwS'TOlS'apxalOlS'
YEYEVT)flÉvT)S'.Kal. TIOAUfléiMOV¡hav ÉTIlvuKTloa Kal. aKpoxopoóva Kal. VUKTáAWTIaTIpOaayopEúwal, TO flEVOTl VÚKTWP
ÉyÉVETO,TO8' OTl KaT' aKpaS' 0XElTaLTfiS'ÉTIl<jJavElaS'TOl!OÉPflaToS',TOo' OTlTfiS'VUKTOS'aTIo<jJalvEl¡J.T] ~AÉTIOVTaS'.Sulla
definizione della nictalopia nella letteratura medica dell'antichita cfr. D. Gourevitch, Le dossier philologique du nyctalope,
in Hippocratica. Actes du Colloque hippocratique de Paris (4-9 septembre 1978), a cura di M.O. Grmek, Paris 1980, pp.
167-187.

12 Com'e noto, il commento di Galeno ad Epidemie VI di Ippocrate (per cui cfr. anche A. Roselli - D. Manetti, Galeno
cornmentatore di Ippocrate, in ANRW 37.2, p. 1553 s.), ci e conservato in tradizione diretta da un solo manoscritto, il Marc.
gr. 283 del secolo XV, sfigurato in piu punti da numerose lacune e mutilo alla fine (non ci son o conservate le sezioni da 6.6.5
alla fine), e nella traduzione araba di Hunain proprio dal codice scorialense citato sopra. La versione di Hunain e piu
completa del testo greco e consente di sanarne le lacune. Questo commento e stato edito da Wenkebach e Pfaff (cfr, ed. cit.
supra, n. 11); le lacune del testo greco ,sono state completate dai due editori con la versione araba in traduzione tedesca. Per
il valore di Galeno come testimone indiretto del testo di Epidemie VI cfr. Ippocrate. Epidemie. libro sesto, a cura di D.
Manetti e A. Roselli, Firenze 1982, pp, XL-LV.

13 Cfr. Galeni·in Hippocratis Epidemiarum librum Il/ commentaria ll/, ed. E. Wenkebach (CMG V 10.2.1), Leipzig

Berlin 1936, pp. 152,23-153,4. Galeno sta qui cornmentando il brano di Epidemie /Il corrispondente a 3 96,4-98,5 Littré;
per l'interpretazione del lernma. ippocratico Te, XapOTIÓVGaleno fa riferimento ad un verso omerico, Od. 11,611, citato
testualmente in cui ricorrono i XapOTIOI.AÉOVTES';sulla base di questo parallelo letterario il nostro puo sostenere che il colore

degli occhi di quelli che Ippocrate ha éhiamato XapoTIol, e lo stesso degli occhi dei leoni.

14 Dei quattro libri di questo commeilto sopravvivono solo frarnmenti sia in tradizione diretta che in traduzione araba.
Un ampio branoin greco dal terzo libro, conservatoci nei fogli 27-34v del Par. gr. 2383, un codice del secolo XVI, fu edito
per la prima volta nel 1848 da Daremberg (cfr. Ch. Daremberg, Fragments du Commentaire de Galien sur le Timée de
Platon en grec et enfranr,:ais, Paris - Leipzig 1848). Nel1934 Schrbder e Kahle ripubblicarono questo stesso frammento nel
primo volume del supplementllm del CMG; questa nuova edizione e piu completa di quella di Daremberg, perché raccoglie
anche gli escerti dai primi due libri e dal quarto trasmessi dagli autori arabi (cfr. Galeni in Platonis Timaeum commentarii
fragmenta, ed. H. O. Schroder - P. Kahle [CMG Suppl. 1], Leipzig - Berlin 1934). Infine, nel 1992 Larrain ha pubblicato per
la prima volta gli escerti in greco dai primi due libri del commento al Timeo, conservati ai fogli 123-126' del codice Scor. gr.
<tI-III-ll (cfr. CJ. Larrain, Galens Kommel1tar ZII Platons Timaios, BzA 29, Stuttgart 1992), sulla cui autenticita ha di
recente espresso forti dubbi Nickel (cfr. D. Nickel, On the authcnticity of an 'excerpt' from Galen's Commentary on the
Timaeus, in V. Nutton [ed.], The Ul1kl1owl1Galen, London 2002, pp. 73-78).
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stato gia edito da Larrainl5. Nel secondo frammento (§ 5), si espone, invece, la teoria della formazione
del colore rosso, che viene fatto derivare dalla mescolanza della luce solare con la nebbia. Il frammento

potrebbe essere parte del commento a Tim. 67 e 4 - 68 d 7, la sezione in cui Platone espone la teoria dei

colori. Qui per il rosso (68 b 1-5), si dice che esso e generato dal fuoco intermedio fra quello che

produce il bianco e quello che produce il bagliore, misto all'umidita degli occhil6.

In entrambi i frammenti la fonte principale dell'esegesi di Galeno sembra essere Aristotele. Questi,

infatti, nell'opuscolo De sensu et sensibilibus (437 b 11-23), ritenendo che l'unico fondamento della

teoria platonica sia costituito dall' erronea impressione di vedere brillare come un fuoco quando ci si

stropiccia gli occhi, muove due obiezioni a Tim. 45 b 2 - d 6: la percezione visiva non puo essere

spiegata analogamente aIla luce che si diffonde da una lampada, perché se COSI fosse, dovremmo

riuscire a vedere anche al buio; inoltre, la luce per cui vediamo non e la stessa cosa della luce di una

fiamma perché mentre quest'ultima si spegne con l'acqua, la luce del giorno riesce ad attraversare gli

specchi d'acqua e a riflettersi. La ragione vera per cui si produce la vista, risiede allora nel nlutamento

della luce o dell'aria che vengono a frapporsi tra l'oggetto visto e l'occhio (438 b 2-16)17, e come la

luce e l'attualita del trasparente in quanto trasparente COSIil colore e illimite del trasparente in un corpo
definito (439 a 18 - 439 b 16).

Il testo del nostro scolio alle righe 102-107:

lÍALOU8E KamAáfl¡jJavToS' fTTLKTamLAEUKÓTfjm Kal. AaflTTpóTfjm fK TWV E~w8EVal TLWV'EUTL8E

mUTa TÓ TE KaTa Ti]v lÍflÉpav <pwS'TlTOLKa8apov Kal. al8Epw8ES' av 11 (O<pw8ÉS'TE Kal. aXAuw8ES' ~

8' ÚTTOKELflÉVT]YEw8T]S'ouuLa Ka8áTTEpKal. lÍ OA{¡JTTOAAáKLS'aUTe{)KEpavvuflÉVT]' Kal. TTpOS'TOÚTOLS'

EUTLTO ~á8oS' f<p' OOOVfUTLV

sembra presuppore una dipendenza da Sens. 440 a 12-29:

TTOAAal.8E Kal. oihwS' EUOVTaLXPÓaL TOV aUTov TpÓTTOVTe{)TTpÓTEpOVElpllflÉV{¡J'AóYOS'yap av E'(T]
TLS'TWV fTTLTTOATlS'TTpOS'Ta fV ~á8EL, Ta 8E Kal. OAWS'OUKfV AóY{¡Joo. TO fTTLTTOATlS'xpwfla KLVT]TOV

av Kal KLVOÚWVOVÚTTOTOUlJTTOKELflÉVOUoux OflOLavTTOLlÍUELTi]v KLVT]aLV.

La dipendenza di Galeno dalla teoria aristotelica della visione e presupposta, del resto, anche dal

frammento edito da Larrain, dove si dice che il mezlO tra l'oggetto e l'occhio umano (o TTÉpL~alÍp), puo

essere modificato non solo dallo TTvEufla auyoEL8ÉS' proveniente dagli occhi, ma anche dallo stesso

oggetto, qualora la distanza che lo separa dall'osservatore non sia molto grande.

Per l'esegesi di Tim. 68 b 1-5 Galeno si rifa al capitolo 4 del terlO libro dei Meteorologica di
Aristotele, in cui viene studiato il fenomeno ottico della rifrazione della luce18 attraverso l'aria e

l'acqua, specialmente in fase di condensazione. Le particelle d'acqua poiché riflettono solo i colori e

non le forme degli oggetti, quando si addensano, danno luogo all'arcobaleno i cui tre colori, il rosso, il

verde e il blu, son o per Aristotele il prodotto di successive rifrazioni attraverso un mezlO di diversa
opacita (373 a 32 - 375 b 15). Il colore rosso dell'arcobaleno e il prodotto della rifrazione della luce

15 Cfr. C. J. Larrain, op. cit., Abschnitt 22, pp. 142-143.

16 Una probabile parafrasi di Tim. 68 b 3 - 5 Tf1 oE ouJ. Tf¡S- vOTioos- iIuyi) TOU TTUPOs-jlEl YVUjlÉvou XPwjla EVaLjlOV

TTapaUXOjlÉv\I, TOUVOjla Épu6pov AÉYOjlEV, si pub individuare alle righe 130-131 del nostro scolio TO o' Épu6pov xpwjla

YEvváTaL KEpavvujlÉvr¡s- Tf¡S- aVaKAWjlÉVT]S-i¡AtaKf¡S- auyf¡s- aTTOVEcpWOOUS-uUOTáuEWS-.

17 Cfr. Sens. 438 b 2-5: TTEPLjlEV ouv TOU aVEu cpWTOs- jli¡ ópáv Elpr¡TaL Év aAAOlS" aAA' E'lTE cpwS' E'lT' a~p ÉUTl TO

jlETa~u TOU ÓpwjlÉvou KaL TOU OjljlaTOS-, i¡ O[(J.TOÚTOUKivr¡uiS' ÉUTlV i¡ TTOlOUUUTO ópáv.

18 Nei Meteorologica, comunque, non e stabilita alcuna distinzione tra i fenomeni di riflessione e di rifrazione della

luce, ma entrambi vengono designati genericamente con QVáKAaalS'. L'uso di oláKAaulS' per 'rifrazione' e attestato molto piu

tardi, nel cornmento ai Meteorologica di Olimpiodoro (cfr. CArG 12 211,13-30: (r¡TTÍUWjlEV oE .Kal. Ti¡V owcpopav

avuKAáuEWs- TE Kal. OtaKAáUEWS'. OtacpÉPOUUl TTpWTOVjlÉv, OTl ÉTTI.jlEV Tf¡S' avuKAáoEWS' TO ópwv Kal. TO ÓPWjlEVOVÉv Evl

lmápxouulv Ém TTÉol¡], TO oE KáTOTTTPOVKUTa TOV aVTlKEijlEVOV TÓTTOV,ÉTTLoE Tf¡S' OtaKAáOEWS' IIETa~u TOUTE ópWVTOS-mI.

TOU bpwjlÉvou KElTal TO KáTOTTTpOV.aíJTr¡ jlEV cpÉpE TTpWTT]cpUOlKi¡otacpopá).
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solare attraverso un mezzo scurol9. Il riferimento alle superfici d' acqua, ai corpi nuvolosi e alla nebbia
come mezzo di rifrazione della luce ritorna a piu riprese nel testo del nostro frammento e mi sembra
costituire un'altra spia della dipendenza di Galeno da Aristotele.

E possibile valutare la qualita del nostro scolio come testimone indiretto solo nel caso deB' excerptum

dalcommento ad Epidemie VI, mediante il ·confronto con la versione di Hunain. Rispetto a questa
versione il testo greco cosi come tradito dallo scolio appare talvolta ridotto. Indipendentemente dalle
perdite dovute a danno fisico del nostro manoscritto, il testo deBo scolio presenta le seguenti omissioni:

"wenn die Augenkrankheit noch nicht lange Zeit bestand" (p. 391,41-42 Wenkebach - Pfaff);
"die mit weichem Horn verglichen wird und mit einer dtinnen" (p. 392,20 Wenkebach - Pfaff);
"in den Teichen" (p. 392,39 Wenkebach - Pfaff);
"oder bei denen die Augen die Farbe wechselten, magst du nun jede von diesen beiden
Eigenschaften ftir sich aBein oder beide zusammen nehmen" (p. 393,9-11 Wenkebach - Pfaff);
"auch in meiner Schrift Uber die Mischung ist schon dargelegt, da8 die Mischung der Merischen
mit krausem Haar mehr zur Trockenheit und" (p. 393,15-17 Wenkebach - Pfaff);

"wie der Blinde nichts anfertigen kann, weil er den Gegenstand, aus welchem er etwas verfertigen
will, nicht sieht, ebenso ergeht es dem L6wen, wenn man ihm starkes Feuer vor das Gesicht halt, so
daB er die Gegenstande nicht sehen kann. Was nun wieder die Augen der Menschen betrifft" (p.
393,38-42 Wenkebach - Pfaff).

Ai fini della ricostruzione deBa storia del testo di questo commento di Galeno intorno al IX secolo, data
a cui risale la versione araba, le omissioni da parte dello seolio potrebbero anche essere del tutto
irrilevanti, perché e possibile che il commento sia stato volutamente ridotto dallo scoliaste o dalla sua
stessa fonte con l'eliminazione di alcune parti ritenute secondarie.

Piu rilevante ai fini deBa costituzione del testo e il recupero di una breve porzione di commento che
non si legge nell'edizione di Wenkebach - Pfaff perché omessa dal manoscritto scorialense contenente
la versione di Hunain. A p. 392,28-32 Wenkebach - Pfaff la versione araba in traduzione tedesca recita
cosi:

"im Meere entstehen viele, verschiedene Farben infolge des Wechsels der Luft und der Wassertiefe,
An den Stellen, an den en man den Grund des Meeres unter dem Wasser sieht und an denen die
Sonne strahlendes Licht tiber ihnen verbreitet, scheint das Wasser die Farbe des Grundes unter ihm
zu haben".

In questa forma il testo di Hunain e lineare e non da luogo ad alcun sospetto. La corruttela emerge dalla
collazione con il corrispondente testo greco deBo scolio:

YEVVWVTal yap OUK OALYaL KaT' aUTIlv xpóm lTapá TE TT]V 8Lacpopav TOU clÉPOS' KallTapa TO ~á8oS'

TOU iJ8aTOS' EV OLS' TE XWptOlS' 8LacpaLVETaL TO E8acpoS' OUK OALyov Ou8E- TOUTO CJVVTEAOUV lTPOS' TIlV

Tf]S' XPOLOSyÉVECJLV WS' 11TOl xapOlTOV 11 YAaUKOV 11 Kuavouv 11 ~ÉAav 11 Tl ~lKTOV EK TOÚTWV

cpaLvECJ8m TO XpWfW TOU u8aTOS', Ev8a ~E-V yap 8LacpaLVETaL TO E8acpoS" ~ALOU Aa~lTpOV

KaTaAá~lTOVTOS" TO iJ8wp, EVTav8a TO u8wp aUTO cpavTá(ETaL TOLOUTOV dVaL KaTa TIlV xpóav

(mOLOV Kal TO ÚlTOKElWVOV aUT0 CJw~a,

L'omissione si spiega facilmente con un saut du meme au meme; tuttavia neanche in questo caso
possiamo trarre conclusioni relative alla recensio del commento a Epidemie VI all'epoca della

19 Cfr. Meteor. 374 a 1-8: on ilEv ouv f] lPlS' TiíS' 6¡j;EWS' TfpoS' TOV ~AlÓV Ean, epavEpóv' OlO Kal. E~ EvavTiaS' elEI.

yi YVETm. f] o' aAwS' TfEpl. alJTóv' Kai TOl ailepw elVaKAáaElS" aAA'~ YE TWV XpwiláTWV TfOlKlAia OLaepÉpEL' f] ilEV yap elep'

uoaToS' Kal. ilÉAavoS' yi YVETm aVáKAaalS' Kal. TfÓppW8EV. f] o' Eyyú8EV Kal. aTf' clÉpoS' AEUKOTÉpOU Tf]v epúmv, epaivETm oE TO

AailTfPOV Ola TOU ¡J.ÉAavoS' f¡ EV TQ ilÉAaVl (OLaepÉPEL yap OVOÉv) epOLVlKOUV (ópéiv o' E~Ean TÓ YE TWV XAWPWV ~ÚAWV TfUp, WS'

Epu8pav EXEL TT)V epAÓya Ola TO TQ KaTfvQ TfOM4) ilEillx8m TU TfUP AailTfPOV av KUI. AEUKÓV)' Kal. Ol' aXAúoS' K(ll K(lTfVOV Ó

~ALOS' epai VETm epOl Vl KOUS'.
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traduzione di Hunain. Infatti, l'ipotesi che questo tipo di corruttela sfigurasse gifl il modello del

traduttore arabo e potesse essere una caratteristica comune a una parte della tradizione manoscritta, e

altrettanto plausibile quanto altre due, ossia che la corruttela nell' arabo possa essere una svista

imputabile allo stesso traduttore oppure, dal momento che la tradizione indiretta del commento di

Galeno si riduce al solo codice scorialense, che possa trattarsi semplicemente di un errore peculiare del
nostro testimone.

Lo scolio, inoltre, consente di recuperare lezioni genuine in diversi casi: alla riga 38 l'avverbio

EvapywS' che l'arabo traduce con uno scialbo "daraus" (cfr. p. 391,39 Wenkebach - Pfaft); alla riga 50

aUYTlS' che l'arabo traduce con "Substanz" (cfr. p. 392,21 Wenkebach - Pfaft), evidentemente per

influsso deBa precedente "leuchtende Substanz" (p. 392,15 Wenkebach - Pfaft); aBa riga 56 il sintagma

KavTau8a TTáALIJomesso ne11a versione araba (cfr. p. 392,26-28 Wenkebach - Pfaft); alla riga 77 il

sintagma alTLOLS' TE omesso in arabo (cfr. p. 393,4-5 Wenkebach - Pfaft); aBa riga 82 aVWl-1áAOUe TO

aVWl-1aAOv laddove Hunain traduce rispettivamente "die Mischung wechselnd ist" (p. 393,14-15

Wenkebach - Pfaft), e "al/es, was wechselt" (p. 393,15 Wenkebach - Pfaft).

Testo

1. 'O oo8Ulv 0YKOS' Ka8' aAov TO aWl-1a YLlJÓf.1EvoS' OLTTOs- UTTapXEL,

ETTLELKijS'I-1Ev aTav EV aUTQ I-1ÓvlVauvLaTT)TaL TQ OÉPl-1aTL. KaKo~6TlS'

oE aTav EK TTAElOVOS'aVLaX1J ~á8ouS" EOLKE yap OVTOS' cf>Úl-1aTLOLá TE

TO I-1ÉYE80S' TOU OYKOUKal TO f.1ETa~áAAELV ElS' TTÚOV'OUíVEyKE OE TOU

5 cf>úl-1aTOS'Ti;) aKArlPÓTT)TL' YLVETal oE EK TTapaTTAr¡aLwv TOlS' lóv8OLS'

XUl-1wv. lov8óS' EaTLV 0YKOS' I-1LKpOS'Kal aKAr¡poS' EV TQ KaTa TTpóawTTov

oÉPl-1aTL YLlJÓI-1EVOS',ÚTTO TTaxÉoS' Or¡AOVÓTL XUI-10u auvLaTáf.1EvoS'.

aUKwoELS' oE OYKOL YLVOVTal TTEplTa yÉVELa' OLacf>ÉpouaL oE TWV

lóv8wv TQ l-1ij l-1óvov TTaxvv Elval TOV Epya(Óf.1Evov aUTO. XUI-1Óv.aAAa

10 KaL AETTTÓTT)TOS'lXWPOELOOUS'I-1ETÉXELVOL' íiv ml TaxÉwS' ÉAKOUVTal

l-1ij8EpaTTEu0I-1ÉVWvtÚS'TTpO~KEL. KaloLa TOUTOOElTaL l;r¡pavTLKwTÉpwv

cf>apl-1áKwv. Ó OE axwp OYKOS'EaTlv TTapa cf>úaLIJTTEpl Tijv KEcf>aAijv [* *

*] KaTaTL TpaT[* * * f. 283] AETTTijv EXOUaLIJ ÚYPÓTT)T<OS') [* * *]

TTAr¡aLá(EL oE aUTQ <KaTa Tijv l>oÉav ETEpOV TTá8oS' TOU oÉPl-1aToS' o

15 KaAOUaL Kr¡PLOV, ETTELOijTaS' KaTaTP1ÍaELS' EXEL f.1EL(ovaS'. úYPÓTT)Ta

TTEpLEXoúaaS' 'YI-1r¡TTLlVI-1ÉALTLTTapaTTAr¡aLav. lÍ yÉVEaLS' o' aUTolS' El;

ÚYPÓTr¡TÓS' EaTL I-1LKTTlS'.TO I-1Év TL AETTTOVlxwpa oaKvwor¡. TO oÉ TL

TTaXVV Exoúar¡S' XUl-1óv. Ó I-1E:Vovv AETTTOS'élTE oaKvwor¡S' WV, Ta I-1EV

TTpWTa Kvr¡aTLéiv aUTovS' avaYKá(EL. TQ XPÓVlVo' ETTlTalS' KvT¡aWLIJ o
20 T' 0YKOS' aul;ávETal Tá TE TP1Íl-1aTa KaT' aUTOV auvLaTaTaL. Kal OVTOS'

I-1EVÓ ÓpLaI-10S' TOU axwpOS' ÉAÉx6Tl EV TQ KaTa TÓTTOUS"EV OE TQ TTEpl

TTapa cf>úaLIJOYKWVcf>r¡alv OVTWS" EaTL OE:Kal Ó axwp EAKOS'I-1LKpOVEV

TQ oÉPl-1aTL TTlS' .KEcf>aATlS',ElKáaalS' o' av aUTO cf>AÉYl-1aTOS'clAI-1UPOU

ml VLTpwoouS' EKYOVOV úTTápXELv. EKPEl youv aUTOU TLS' lXWP ou8'

25 úoaTwor¡S' clTTAWS'OUT' Tíor¡ TTaxvS' waTTEp TO I-1ÉALKa8áTTEp EV TÓLS'

Kr¡pLOLS' (w0l-1a( 0I-1ÉVOLS'. Kal yap Kal TaUTa avv 0YKlV TLvl ml

KaTaTp~aEaL TTAElOaL YLVETaL, I-1EALTWOOUS'EKpÉOVTOS' úypou. I-1LKpOS'

OE:mI. TOÚTWVÓ OYKOS'.aA>..'OUKElS' ToaOUTOV ElS' aaov axwpoS'.

2. NUKTáAWTTES' AÉYOVTaL OLÓTL TTlS' VUKTÓS' ElaLIJ aAaOI. TouTÉaTL

30 TUcf>AOL'EaTL OE: mI. ETEpOV EloOS' VUKTáAWTTOS',lÍf.1EpáAW<J.¡AEyÓI-1EVOV

Ecf>'ov EV 1-1E:V Ti;) VUKTl.l-1éiAAOV~AÉTToudLIJ,lÍl-1Épq 8' ~TTOV wS' ElVal 8úo

TWV VUKTaAWTTWVd8r¡. acf>opLaI-1ÓS" ir/VETO DE VVKmAWTTLKCl TOlCJl

jJ
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rra¿¿5LOLCJ[JiáAwm' ÓJiJiáTúJll 8E ni JiÉAava Ka¿ vrrorroLKLAa oaa TCls

JiEv Kópa:; JiLKpd:; EXEL, TO 8E CIúJirrav JiÉAav Err¿ TO rroAú,

35 JieyaAoq;eáAJiOL:; TE Ji!iAAov <Ka¿) o/; JiLKpoq;eáAJiOL:; Ka¿ EúeÚTPLXE:; oí

rrAáCITOL m¿ JiEAaVÓTpLXE:;. EvapywS' IlEV oDV ETT'aUTwv TWV aVepWTTWV

ej>aLVETaL TO IlTl IlÓVOV EV aKÓTEl TUej>AWTTElV, aAAa KaL KaTa TaS'

AallTTpoTÉpaS' auyas- TaS' aa8EVEGTÉpaS' OtJ;ELS" ElS' IlÉv YE TOV TlALOV

aTEvwS'~AÉTTELV aVEv IlEyaATlS' ~Acl~TlS' OUOE TOLS' laxvpoTaTOLS-

40 Oej>eaAlloLS' ÚTTapXEL IlÍ¡TOL YE TOLS' aaeEvÉaL' KaTa OE TaS' aVIlIlÉTpOUS'

auyas- ol o~vwTTÉaTaToL IlÉXPL TTÓppW TE KaL aKpL~ÉaTaTa ~AÉTTOVTES'

t 0IlWS' Kav Tí) VVKTL TTpOS'TT]V aEAÍ¡VT]V avaYLvwaKOUaLV' Ol o' ~TTOV

OeVWTTELS' EyYVTÉpW TE TTpoaÉpxw8aL ToLS' opaTOLS' OÉOVTaL KaL Ta

IlLKpa ~AÉTTELV EvapywS' ou oúvaVTaL TTpÓS' TE aEAÍ¡VT]V KaL AÚXVOV

45 alluopwS' opwaL. TauTL IlEv oDv ÍlIlLV ETTLAEAoYLa8w [* * * f. 283v] all'

appwaToTÉpOLS' [* * *] EYKEej>aAou [* * *] <ElS' TOUS' oej>8aA>1l0uS' ouaLav

aUYOELofj OLa TWV KaT' aUTOUS' úypwv, TOU e' ÚaAOELOOUS' KaL TOU

KpvaTaAAOELOOUS', ej>EPOIlÉVT]V TTLTTTELV OLa TOU KaTa TT]V Kópav

TpÍ¡llaTOS' ElS' TT]V IlETaeU TaÚTTlS' TE KaL TOU KEpaTOELOOUS- xwpav

50 úoaTwoous- ÚYPÓTTlTOS' TTETTATlpwIlÉVT]V' OLEeÉpXw8aL OE TfjS' auyfjS'

TaúTTlS' OALyov TL KaL OLa TOl) KEpaTOELOOUS' ElS' TTlV aUTT]v xwpav' Ee

ODV aTTaVTWV TOÚTWV WV OLfjA80v apTL IlL~EWS' TE KaL KpaaEwS' al KaTa

TOUS' oej>8aAllouS' owej>opaL TWV XPwllaTwv aTToTEAOUVTaL KaTa TE TT]V

Kópav KaL TO TTÉpLe aUTTlV aXPL TOU AEVKOU. apeaa8aL OE KavTau8a

55 TTaAw aTTO TWV KaTa TT]v 8aAaTTav ej>aLVOIlÉvwv allELVOV ElvaL 1l0L

OOKEL. YEVVWVTaL yap OUK. OALYaL KaT' aUTT]v XPÓaL TTapa TE TT]V

owej>opav TOU clÉ:POS' KaL TTapa TO ~a80S' TOl) uoaToS' EV OLS' TE

XWpLOLS' owej>aLVETaL TO Eoaej>oS' OUK OALyov OUOE TOUTO aVVTEAOUV

TTpOS' TT]V TfjS' XpOLéiS' yÉvww WS' T)TOL xapOTTOV Tl YAaUKOV Tl Kuavouv

60 TlIlÉAav T) TL IlLKTOV EK TOÚTWV ej>aLvw8aL TO xpwlla TOU uoaTOS" Ev8a

IlEV yap owej>aLVETaL TO Eoaej>oS' ÍlALOV AallTTPOU KaTaAclIlTTOvTOS- TO

uowp, EVTau8a TO UOwp aUTO ej>aVTa(ETaL TOLOUTOV E1VaL KaTa TT]V

xpóav OTTOLOVKaL TO ÚTTOKEl¡.LEVOVaUT4J aWlla KaL llaAw8' OTaV OALyov

íJ To~aeOS" Ev8a OE OLa TTOAU~a8oS' ou ej>aLVETaL TO Eoaej>oS', EVTau8a

65 OLa TOV úTTEPKELIlEVOV clÉ:pa TO TfjS' 8aAclTTTlS' úTTaAAclTTETaL XPwlla'

(oej>woouS' IlEV OVTOS' a UTOU KaL aAall TTOUS', IlÉ Aav ej>aLVÓ¡.LEvov· El o' úej>'

ÍlALov AaIlTTPÓTTlTOS' KaTaAclIlTTOLTO, AEUKÓV- El o' ~TTOV AaIlTTPOS' E'LTl Ó

TlALOS', xapOTTÓV TE KaL Kuavouv ej>aWÓIlEvov- TOV aUTOV OE TpÓTTOV Kal

TO KaTa TaS' OEea¡.LEVaS' UOwp ÚTTCiAAclTTEL TaS' xpóaS'. EÚPTlIlÉVWV oDv

70 TWV TpLWV al TLWV TfjS' úTTaAAayfjS' TWV XPwllaTwv OTaV Íl aUTT] TOU

uoaToS' ouaLa OWIlÉV1:J, aKETTTÉoV ETTL TWV KaTa TOV oej>8aAllov úypwv

EKaaTovTwv úej>' '1 TTTToKpaTouS' ElpTlIlÉvwv ETTLTWV VUKTaAWTTWV' aUTO

IlEV oDV TO IlTlKÉTL ~AÉTTElV EV VUKTL OL' appwaTLav TfjS' OTTTLKfjS'

ouvallEWS' ÍlYELa8aL xpfjVaL yEyovÉvav TfjS' o' appwaTLas- auTfjS' a'LTLov

75 ElVaL TO TTAfj80S' TfjS' ÚYPÓTTlTOS' f]v aTTO TfjS' KEej>aAfjS' EAÉyO¡.LEV ElS'

TOUS' Oej>eaAIlOU5' KaTÉpXWeaL. aloE úypaL KpaaELS' EuaAWTÓTEPaL TOLS'

ÚypOLS' al TLOLS' TE KaL voaÍ¡llaaLV Elaw' oLa TOUT' oDv Kal rraL8LOL:;

YLVETaL JiáAwm TO TOU VUKTaAwTToS' TTaeOS" WL yap KaL Íl KpéiaLS'

aUTwv ÚYPOTÉpa' TWV o'aAAwv EKELVOL lléiAAOV oa01 TOUS' oej>8aAllouS'

80 EXOVaL IlÉAavaS" Kal. yap ol IlÉAavES- Tl OLa TTAfj80S' ÚYPÓTTITOS' Tl OL'

EVOELaV TIlS' OTTTLKfjS' auyfjS' ej>aLVOVTaL TOLOUTOL' KaL Ol ÚTTOTTOLKLAOL



Nuovi frammenti di Galeno

KpáCJEWS' avwfláAoU CJllflElÓV ElCJw aCJeEVES 8' aEI. TO avwflaAov' Kal. Ol

EúeúTPLXES- ÚYPÓTEpOL' oíhw SE: Kal. OCJOL n15' JiEV KÓpaS- JiLKpaS

EXOUCJL, TO BE CJÚJiTTav JiÉAav EKTETaflÉvov ÉTTi TTOAÚ, SUl flE:V TO

85 flÉYEeOS' TOU flÉ AavoS' ÚYPÓTEPOL, SLa SE: -nlV CJflLKpÓTllTa TIlS' KÓPTlS'

EVSElKVUTaL -nlV OTTTLKT]V aUYT]v EXELV EAaTTov. SLa yáp TOL TlÍS'

flEL( OVOS' KÓPTlS' TTAElOV EKTTLTTTEL TTAT]V El TTOT' aflÉTpwS' El Tl flqáATl'

CJKESávvUTaL yap TllVLKaíha KaeáTTEp EV TQ TTáeEL TIlS' TTAaTuKopLaS'.

KánWTaL TOLVUV al CJÚflflETPOL KÓpaL [f. 284 * * *] KaeáTTE:p ETTI. [* * *]

90 <Aafl>TTpQ epwTl' KaTa SE: TaS' Aafl TTp<óTTlTaS'> [* * *] El yap TTUPAafl TTpOV

EYYUS' aUTwv EvÉYKOLS', ~TTOV TWV aAAwv opwCJLV' oíhw TOL Kal. Ol

AÉOVTES' ouSE:V SPWCJLTTpOCJepEpOflÉVWVaUTC:iiS' AaflTTá8wv flqáAWV oux

on SESLaCJLV aUTáS' , aAA' OTL flT] ~AÉTTOUCJLVouSÉv' JiEyaAÓ<j;eaAJiOL SE:

aVepWTTOL Q~q11'Jv TTEpLOuCJLav ÚYPÓTllTOS' YLVOVTaL TOLOlhOL' aTTO TIlS'

95 EKTllS' ETTLSTlflLaS'.

3. XapOTTOI. OepeaAfloL ElCJw olOL Ol TWV AEÓVTWV' Ol SE: TOLOUTOL ElCJL

KpáCJEWS' eEWlÍS' ETlPék

4. AUTO flE:V yap TO uSwp KaTa -nlV ÉauTou epúCJw EOLKEV ELVaL flÉAav

OTTOlOV EV TE TI;j VUKTI. epaLVETaL Kal. TalS' XELflEpwalS' lÍflÉpaLS' EV alS'

100 VEepWV flE Mvwv lÍVWflÉVWV aAAlÍAOLS' o TTEpLÉXWV lÍfléiS' aT]p TTETTAlÍPWTaL .

KaTa TOUS' TOLOÚTOUS' OVV KaLpOUS' OuSE:V EXOV TO epWTL(OV aUTO -nlV

oixElav epUMTTEL xpóav' lÍAlou SE: KaTaMfl¡J;aVTOS' ETTLKTéiTaL

AEUKÓTllTa Kal. Aafl TTpÓTllTa EK TWV EEweEv al TLWV' ECJTL 8E: TaUTa TÓ

TE KaTa -nlV lÍflÉpav epWS'TíTOL Kaeapov Kal. aleEpwSES' OV Tí (ocpwSÉS'

105 TE Kal. aXAuwSES' fí e' ÚTTOKELflÉV1l YEWSTlS' oUCJLa KaeáTTEp Kal. lÍ OA4J

TTOAMKLS' aiJTQ KEpavvuflÉV1l' Kal. TTpOS' TOÚTOLS' ECJn TO ~áeoS' Ecp'

oCJov ECJTLV' OUTW TOL Kal. TOV MÉAava KÓATTOV ad TOLolhov ElKOS' SLa

TO ~á80S' ópéiCJeaL' WCJTTEp yap OTaV ÚTTOKÉTlTaL TQ uSan flÉAav

E8aepoS' KClV ó TTEpLÉXWV aT]p AaflTTp0S' D, (OcpwSECJTÉpa TTWS'cpaLVETaL lÍ

110 xpóa TOU uSaToS' OUTWS' KClV (* * *> flTlSE:V OAWS' OpéiTaL SLa TO ~áeoS"

EV aUTQ TQ uSaTL TTauoflÉvTlS' TIlS' 5¡J;EWS' lÍ olKEla xpóa eEWpElTaL' Eep'

o yap lÍ 5¡J;LS' lÍflwV TE AEUTq , -nlV EE EKElVOU cpavTaCJlav TI;j XpÓq.

flLYVUCJL TQ uSan. TOV YOUV MÉAava TTOTaflOv oS' EV TIaflcpuAlq.

TTATlCJLOV2:LSTlS' ECJTI.SLa -nlV ÚTTOTTEcpUKUlav aUTQ TTóav flÉAaLVaV oVCJav

115 Kal. V1lTlÍv, OflOLOV EKElVl] cpaLVECJeaL CJUfl~É~TlKEV' avwTÉpw youv Kae'

a xwpla TO TOU u8aToS' ESacpoS' OUK ECJn flÉAav, ouS' aUTOs- flÉAaS'

cpaLVETaL' aAAa Kal. ó TTATlCJLOVKaTa~ÓAOU TTOTaflOS' apyupOELST]S' -nlV

xpóav ECJTI. SLa T01S EV aUTQ ALeOUS' apyupOELSElS" YAaUKOV S' ÓpéiTaL

Tou8wp Ev8a ÚTTÓKELTal AEUKOV ESaepoS'. aTTO TWV EV TLflal4J laTpLKwS'

120 ElpTlflÉvwv Kal. TOUTO.

5. 'H yap EpUepa xpóa KaTa TOU TTEPLÉXOVTOS' ÓpéiTaL YLVOflÉvTl

TTOAMKLS' OTaV SL' OflLXAWSOUS' TE Kal. TTaxuflEpoUS' ci.ÉPOS' Ó fíALOS'

cpwTl(l] Ta TTap' lÍfllV Kal. fláAWTa TOUTO ylVETaL KaTa TT]V avaTOAT]V

Kal. -nlV SÚCJLV WS' ClV SLa TaTTELVOTÉpOU TOU ci.ÉPOS' ÓPWVTWV lÍflWV Ta

125 TI;j8E. KaTa TOUTOV yáp TOL <TOV AÓYOV> Kal. OflLXAWSELS' ci.ÉpoS'

KaTaCJTáCJELS' aTToTEAOUVTaL' Kal. Sur TOUTO KaeáTTEp ETTI.TIlS' eaMCJCJllS'

OUTW Kav TolS VÉCPECJLTTOna cpaLVETaL xpWflaTa flEAávwv CPaLVOflÉVWV

aUTwv SLa TTuKvÓTllTa TIlS' úSaTWSouS' CJuCJTám:wS' wS' ctV flÓAL5' TIlS'

lÍALaKlÍS' aUYlÍS' EPXOflÉV1lS' TTpOS'lÍfléiS'lÍvlKa Kal. 1Í eáAaTTa cpalVETaL

130 flÉAaLVa. TO S'EpUepOV xpwfla YEvvéiTaL KEpaVV1JflÉVTlS' TIlS'

51
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aVaKAW¡.1ÉVllS' lÍAlaKTlS' aUYTlS' aTTO vfcj>w8ovS' (J"V<JTáCJfWS' OUTf

VLKWCJ1lS' TOV fíALOV OUTf VLKW¡.1É1J1lS' TO TTá¡.1TTav aAA' wS' av TLS' E'(TTOL

CJTa(OÚCJ1lS" 8LO KaTcl TJlV avaToAi]v Kal. 8ÚCJLV Tcl TOlal!Ta xpw¡.1aTa

cj>aLVfTaL" KaTcl ¡.1E:VoDv (f. 284v) TJlV avaToAlÍv TTOTf cj>aLVfTaL 81lAO[*

135 * *]aw ElS' TOV UTTO YTlS' TÓTTOV <SÚV>OVTOS' TOU lÍALOV ¡j;úXfCJ8aL

CJV¡.1~aLvfL TOV UTTfpKfL¡.1fVOV aÉpa, KaTcl SE: TJlV avaToAi]v

8fp¡.1alVfCJ8aL· OTaV oDv, OTTÓTf VLKGCJ8aL ¡.1áALCJTa xpi] UTTO TTlS'

lÍAlaKTlS' aUYTlS'. OlOV LCJÓTllS' aUTLDV Kal. Sla¡.1ovi] Yl1J1lTaL, KlVSVVÓS'

ECJTL VLK1l8~vaL TOV fíALOV' WCJTTfp Yf TTáALV SÚVOVTOS' lÍAloV ¡j;vxo¡.1ÉvaS'

140 TaS' TTap' lÍ¡.1LV uYPÓTllTaS' ElKOS' ~v ETTI. TO [lfAávTfpOV TpÉTTfCJ8aL,

TllvLKaíha 8E: TouvavTLov YfVO¡.1Évov EATTLS'ECJTL Kal. TJlV É~TlS' lÍ¡.1Épav

fu8Lav ECJfCJ8aL KpaT1ÍCJavToS' TOU lÍALOV. Kal. lÍ lpLS' 8E: KaTcl TOV

alJTov AÓYOV fu8lt¡J ¡.1Ev T0 TTfPLÉXOVTL cj>avELCJa ¡.1ÉAAOVTO') O¡.1~pOV

CJ1l¡.1fLóv ECJTLV, UfTOLS' SE ETTLYfVO¡.1É1J1l TJlV ElS' fuSlav ¡.1fTa~oAi]v

145 811AOL·¡.1ÉCJ1lV yáp TLva CJ1l¡.1aLVH KaTáCJTaCJw fu8LaS' Tf Kal. XH¡.1WVOS'·

aTTaCJaL SE al ¡.1ÉCJaL KaTaCJTáCJHS' ¡.1fTa~u TWV EvavTlwv oDCJaL

¡.1fTa~áAAHV Ti]v uTTápxovCJav EvSdKVVVTaL' CJv¡.1~aLvH SE: TOUTO Kal.

ETTI.TTOA)...WVCJV¡.1TTTW¡.1áTWV· él. TOLS' ¡.1EV UYlaLVOVCJLV ETTLcj>avÉvTa VÓCJwv

ECJTI. SllAWTLKá, TaLS' SE VOCJOUCJLVuydaS" aUTLKa youv tmvOL TTAdovS'

150 Kal. ~a8úTfpoL TWV El8LCJ¡.1Évwv YLVÓ[lfVOL Kal. lÍ TWV CJLTLWV Opf~LS'

ETTLTfTa¡.1É1J1l TOLS' ¡.1EV UYlaLVOVCJLV tmoTTTóS' Tf Kal. vOCJw81lS'. ETTI.TOLS'

VOCJOUCJL8E CJ1l¡.1ELOVaya80v YLVfTaL Ka8áTTfp Kal. ol CJTTaCJ¡.10l.

Apparato

Sigla

Q = scholium Par. suppl. gr. 634 saec. XII p. m.
H = Hunaini translatio uno testimonio Arabico, Scor. aro 805 saec. Xlll in., tradita guam in linguam Gennanicam vertit F. Pfaff

Gal. = locus Galeni

Hipp. = locus Hippocratis

1 cL Gal. De comp. med. seco loc. 12824,16-17 K. 2-3 ÉTTlElK~S'- ~áeOIJS'cL Gal. De tumor. praeter nat. 24.7-9 Reedy 3-4 EOlKE- TTÚOV

cL Gal. De comp. med. seco loc. 12825,2-3 K. 4-5 8LlÍvEYKE- OKAllPóTlln cL Gal. De tumor. praeter nal. 24,9-10 Reedy 5-6 yivETm 

XU[lwv eL Gal. De comp. med. seco loc. 12 824,15-16 K. 6-7 'loveóS' - OUVLOTá[1EvOS'eL Gal. ibid. 12 822,17-823,2 K. 8-12 OUKw8ELS'

<j>ap[láKWVcf. Gal.ibid. 12823,14-824,2 K. 12-20 o 8É áxwp - oUViOTaTaL Gal. ibid. 12463,16--464,11 K. 22-28 Gal. De tumor. praeter

nal. 23,12-24,3 Reedy 29 VUKTáAWTTES'- áAaoi eL Gal. Gloss. Hipp. 19 124,15 K. 29-30 áAaol TouTÉon TU<j>AOieL Gal. ibid. 1975,13

30-32 Eon - E'L811eL Gal. In Hp. Epid. VI comrn. p: 390,34--40 Wenkebach - Pfaff 32-36 ÉyÉVETO- [lEAaVóTplXES'Hp. Epid. VI 5
334,7-11 Littré (= p. 146,29-34 Manetti - Roselli) et Gal. In Hp. Epid. VI comm. p. 390,18-24 Wenkebach - Pfaff 36-94 ÉvapywS' 

TOlOUTOlGal. ibid. p. 391,39-393,43 Wenkebach - Pfaff96-97 eL Gal.ln Hp. Epid. 111comm. 152,23-153,4 Wenkebach

4 TTÚOVscripsi : TTUOVQ 12-13 folii marginum laceratione paucae litterae vix legi possunt 14 aÚTl\Jscripsi conato Gal. : aÚTou Q 15-16

uypóTllTO TTEplEXoúoaS'Q : UypóTwá TE mpLEXoúoaS' Gal. 20 KaT'aÚT(WQ : KaT'aúTwv Gal. 21 Tl\J(1) scripsi : Tí] Q 23 av Q : deest in

Gal. ubi addiderat Reedy 27 TTAELOOlscripsi : TTAÉOOLQ 28 OOOV <o> áxwpOS' Lucarini forl. recte 35 [lEyaAO<j>eáA[lOlS'TE Q :

[lqaAó<j>eaA[lOL8E Hipp. I <KaL>ex Hipp. addidi I [llKpO<j>eáA[lOlS'Q : O[llKpÓ<j>eaA[lOlHipp. 36 ÉvapywS' Q : daraus H 38 post O¡jJELS'add.

wenn die Augenkrankheit noch nichl lange Zeit bestand H 42 corruptionem vidit Roseni, ~AÉTTOUOLVLucarini O[lwS'Q : dabei H I Káv

scripsi : Kav Q 45 ÉTTlAEAoyioewscripsi : ETTlAEAOyioTwQ 45-46 folii marginum laceratione pauca yerba adhuc supersunt 46 <EtS'TOUs

6<j>eaA>[lOúS'supplevi ex H 48 KpUOmAAOEl8oUs-scripsi : KpUOmAOEl8ouS'Q 49 post xwpav add. die mil weichem Horn verglichen wird l/nd

mit einer diinnen H 50 aúyf¡S' Q : Subslanz H 54-55 Kávmuea TTáALVom. H 57-60 Év olS' TOUiJ8aToS' om. H 63 aÚTl\Jscripsi conato H :

aÚTO Q 69 post Kanl add. in den Teichen H 77 aiTioLS' TE om. H 80 post [lÉAavaS' add. ader bei denen die Augen die Farbe wechselten,

magst du nun jede von diesen beiden Eigenschaften ftir sich allein ader beide zusammen nehmen H 82 KpáoEú'S' ávw[láAOU : die Mischung
wechselnd ist HITO áv';'[laAOV Q : was wechsell H I post áVW[lOAOVadd. auch in meina Schrift '(jber die Mischung' isl schon darge/egl,

da!! die Mischung da Menschen mil krausem Haar mehr zur Trockenheil und H 84-85 8uI [lEVTO [lÉYESOS'TOU[lÉAavOS'UYPÓTEPOL:

weist da Umjang des Schwarzendarauj hin, daj3 die Mischung ihra Augen mehr zur Feuchligkeil neigl H 87 ÉKTTiTTTElQ : dringt H 89

90 folii marginum laceratione paucae litterae vix legi possunt 90 <AO[1>TTPl\Jsupplevi ex H I Aa[lTTp<óTllTaS'>supplevi ex H 92-93 oúx aTL

scripsi : oúx' aTE Q I post OU8EVadd. wie der Blinde nichls anjaligen kann, weil er den Gegenstand, aus we/chem er etwas verjaligen will,
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nicht sieht. ebenso ergeht es dem Lvwen. wenn man ihm starkes Feuer vor das Gesicht hd/t. so daJ] er die Gegenstdnde nicht sehen kann.

Was nun wieder die Augen der Menschen betrifft H 94 (j¡C¡ TllV litterae madoris macula legi nequeunt 96 OLOlscripsi : O'tOlQ 105 YEclJ8r¡S"

scripsi : YQlw8r¡S"Q no post Kiiv lacunam statui (protasis deesse videtur) 122 OfllXAW8ous-scripsi : 01.1UXAw8ovS"Q 125 TOV AOYovaddidi

collato KOT<lT(W oiJTOVAÓYOVv. 142s. I OlllXAW8ElS"scripsi : Of.1UXAW8ElS"Q 127 Kav Lucarini : kol. Q 132 E'lTTOlscripsi : ElTTl:¡Q 134-135

folii margo superior deperiit 135 ,8ÚV>OVTOS"Garofalo collato v. 139 : aVTOS' Q 140 Enl. scripsi : uno Q 141 YEVOIlÉvovscripsi : YEVÓIlEVOV

Q

Traduzione

l. 11foruncolo, un tumore che si produce in tutto il corpo, e di due tipi: benigno quando si forma nella
sola pelle, maligno quando spunta da una profondita maggiore; esso assomiglia ad un phyma20 a causa
sia della grandezza del tumore sia del suo trasformarsi in pus, ma e diverso dal phyma per la durezza; si
genera da umori pressoché identici a quelli delle eruzioni cutanee.

L'eruzione cutanea e un tumore piccolo e duro che si manifesta nella pelle del viso e che si forma
evidentemente da umore denso. I tumori simili a fichi si manifestano vicino al mento; sono diversi dalle

eruzioni cutanee perché I'umore che li21 produce non solo e denso, ma partecipa anche di una tenuita
sierosa; per que sta tenuita, poi, questi tumori da una parte si ulcerano rapidamente se non vengono
curati come conviene, dall'altra essi richiedono percio rimedi piu disseccanti.

L' achor e un tumore contro natura intorno alla testa ... 22. Gli si avvicina per aspetto un' altra

malattia della pelle chiamato kerion23, poiché ha fori piu grandi che contengono un umore simile al
miele dell'lmetto. La loro origine e da un umore misto, che presenta da una parte un liquido tenue e
pungente, dall'altra un umore denso. 11liquido tenue poiché e pungente, all'inizio costringe a grattare
questi achores24, ma poi per averli grattati il tumore cresce e in esso si producono dei fori. E questa
definizione dell' achor e stata detta nel trattato [1 medicamentij secondo i luoghi; invece, in quello Sui
tumori contra natura dice casi: "anche l'achor e un'ulcera piccola nella pelle della testa; potresti

supporre che nasca da un flegma salmastro enitroso. Da esso, dunque, cola un liquido che non e del
tutto acquoso né ancora denso come il miele come nei cosiddetti keria. In effetti, questi ultimi si

20 Del cj>uIWcome malattia delle ghiandole si parla in Ad.Glauc. de meth. med. 11 77 ,8-11 K.: EaTl yo.p Ó 'lEV ~ou~wv

Kal. TO cj>UIWKal. TO cj>úYE8AOVaSÉvwv TTa8lÍiwTa. ~ou~wv !-lEv T¡ cj>AEy!-lOVi]'cj>u!-laSE TO TaXÉwS" aul;:óllEvov Kal. TTpOS"

EKTTúT]alvÉTTHYÓIlEvov' cj>úYE8AOVSE TO AEyÓ!-lEVOVcj>AEy!-lovw8ES"Epual TTEAaS"T) Epual TTEAanD8T)S"cj>AEyllovlÍ·

21 La lezione aUTO. dello scolio pur determinando un'asperita sintattica ha il conforto di De comp. med. seco loco 12
823,14-17 K.: EV Tl TouTOTTo.8T)lla TWVETTI.TOU YEvElOU YEVVW!-lÉVWVE(]Tl, 8wcj>Épov TOU KaTo. TOUS"ióv80uS" TQ 1lT]!-lóvov

TTaxuv ELVaLTCWtpya(óllEvov aUTO. XU!-lÓv.aAAo. Kal. AETTTÓTT)TOS"ixwpoEl80uS" !-lETÉXHV.

2211 testo dello scolio qui non e completo a causa di danni fisici del manoscritto e la pericope De comp. med. seco loco
12 463,17-464,3 K.: i81aS" 8E El;:aLpÉTOU TTpoaT)yoplaS" TUXWV. ETTI.~ TWV aU!-lTTTw!-lo.Twvi8lÓTT)Tl. AETTTOlS"yo.p TTo.vu

TplÍ!-laal KaTaTlTpaTaL. vOTl8a AETTTT]VExoualv ÚYPÓTT)TOS"aTpÉ!-la YAlaxpou, si legge solo in parte. La traduzione delle

poche parole che si possono ancora leggere e omessa.

23 Per ladefinizione di K1lplov De comp. med. seco loco 12463,16 ss. oltre che del nostro scolio, e la fonte di Aezio,

Iatricorum liber VI (cfr. p. 216,18 ss. Olivieri: Ó KaAOÚIlEvoS" axwp EV TQ TfiS" KEcj>aAfiS"auvlaTaTaL 8Ép!-laTl AETTTo.S"

KaTaTPlÍaHS" EXWV. 8l' wv aTToppEl AETTTOS"ixwp YAlaxpoS" !-lETplwS". 0IlOloV 8E aUTQ EaTl Kal. TO KaAOú!-lEvOVKT)plov.

ETTH8T]To.S" KaTaTPlÍaHS" EXH!-lEl(ovaS". ÚypóTT]TaS" TTEPlExoúaaS" IlEAlTl TTapaTTAT]alaS").Prima di Galeno KT)plov come
malattia cutanea e attestato una volta nel corpus Hippocraticum (cfr. Aff. 6 246,6-7 Littré: KT)plov mI. XOlpo.8ES"mI. cj>úYE8Aa

Kal. 808lfivES" Kal. Gv8pal;: ¡!TIa cj>AÉY!-laToS"cj>ÚETaL),e una volta in Dioscoride II 135 (1 207,8-9 Wellmann: úYlá(El 8E KaL

KT)pla KaTaTTAaa8Elaa <AEla> IlETo. [TOU]!-lÉAlTQS").

24 Lo scolio offre qui un testo migliore di De comp. med. sec.loc. COSI come stampato da KUhn (12464,6-11). Il testo

di KUhn recita: T¡ yÉVWlS" 8' aUTolS" El;: ÚYPÓTT]TÓS"EaTl !-llKTfiS".TO IlÉv Tl AETTTOVixwpa 8aKvw8T]. TO BÉ Tl TTaxuv EXOúaT)S"

XU!-lóv. ó !-lEv ovv AETTTOS"aTE SaKvw8T]S" WV, To. !-lEv TTpWTaKVT)aaq,v aUTo.S" avaYKá(El. TQ Xpóvlp 8' ETTLTalS" KvlÍawlv ° T'

OYKOS"aul;:ávETaL Tá TE TplÍ!-laTaKaT' aUTWV auvlaTaTaL, La lezione KVT)aaq,v e falsa lectia non essendo attestata nei

dizionari e va emendata in KVT)aTlaV (traclito dallo scolio), o in KVT)alaV - entrambi i verbi sono forme ampliate di Kváw, dr.

LSJ ss.vv., e hanno frequenti attestazioni in Galeno. L'accusativo fm. pl. aUTáS" e indifendibile e deve essere emendato in

aUToúS" che e la lezione dello scolio. L'oggetto del verbo KVllaTláw sono gli axwpES" cui del resto poco prima si riferiscc

¡'altro pronome msc. aUTolS".



54 V. Lorusso

manifestano con un tumore e con piu fori, quando cola un umore simile a miele. La massa dei keria e
comunque piccola, ma non tanto quanto quella dell' achor".

2. Sono detti nictalopi perché di notte sono alaoi, cioe ciechi. C'e anche un altro tipo di nictalopia,
chiamato emeralopia25 per cui di notte vedo no di piu, mentre di giorno di meno cosicché ci sono due
tipi di nictalopie. Aforisma: "le cecita notturne si verifican o soprattutto nei bambini. Per quanto riguarda
il colore degli occhi, sono colpiti coloro che hanno occhi neri, un po' variegati, con le pupille piccole, di
colore nero per lo piu, con gli occhi grandi piuttosto che piccoli e per la maggior parte con i capelli lisci
e neri".

E chiaro dunque nel caso degli stessi uomini che gli occhi piu deboli sono ciechi non solo al buio,
ma anche nella luce piu intensa. Fissare a lungo lo sguardo verso il sole senza ricevere un grande danno
non e possibile nemmeno agli occhi molto forti, men che meno a quelli deboli. In condizioni di luce
normal e quelli che hanno vista molto acuta eche riescono a vedere in lontananza e fin nei minimi

particolari t, allo stesso mod026 anche di notte al chiaro di luna riescono a leggere; invece, quelli che
sono di vista meno acuta, devono avvicinarsi di piu alle cose da vedere e non riescono a vedere
distintamente quelle piccole e alla luce della luna o di una lampada vedono indistintamente. Queste
cose, dunque, siano da noi prese in considerazione ... 27

La sostanza luminosa trasportata attraverso gli umori presenti negli occhi, il vitreo e il cristallino,
cade attraverso il foro della pupilla, nello spazio compreso tra questa e la cornea, che e pieno di un
liquido acquoso; una piccola parte di que sta luce passa anche attraverso la cornea in questo stesso
spazio. Pertanto dalla mescolanza e dal temperamento di tutte queste cose che ho esposto poco fa,
derivano le differenze dei colori negli occhi sia nella pupilla sia nello spazio attorno ad essa fino al
bianco della cornea.

A questo punto credo che sia meglio iniziare di nuovo dai fenomeni che si verificano nel mareo In
esso, infatti, si producono non pochi colori conformemente alla diversita dell'aria e alla profondita
dell'acqua e in quei punti in cui appare il fondale poiché quest'ultimo contribuisce non poco alla
produzione del colore cosi che il colore dell' acq ua appare grigio-azzurro o verde-azzurro o azzurro
intenso o nero o un misto di questi colori. Infatti, li dove appare il fondale, quando il sole illumina
l' acqua, questa sembra essere dello stesso colore del corpo che le sta sotto e cio accade soprattutto
quando la profondita e poca; pero, dove per una grande profondita non appare il fondale, li il colore del
mare cambia per I'aria soprastante: se questo e oscuro e fosco, il colore del mare appare scuro, ma se
viene illuminato dallo splendore del sole, e chiaro; se il sole fosse meno splendente, il mare apparirebbe
grigio-azzuro e verde-azzurro; allo stesso modo anche I'acqua nelle cisterne cambia di colore.

Avendo, dunque, trovato tre cause del cambiamento dei colori poiché persiste la stessa sostanza
dell' acqua, dobbiamo esaminare a proposito degli umori degli occhi ciascuna delle cose dette da
Ippocrate riguardanti le nictalopie. Si deve credere che il fatto stesso che non si riesca piu a vedere di

25 Il termine~j.l~pá'\w~ potrebbe non essere un conio dello scoliaste, ma lezione genuina di Galeno. sebbene ~j.lEpá'\wtJ;

sia attestato una sola volta nel corpus Galenicum, nell'opera pseudepigrafa lntroductio sive medicus (14 768,8 K.). La

traduzione araba ricorre in questopunto ad una perifrasi (cfr. p. 390,39-40 Wenkebach - Pfaff: "die Krankheit derjenigen,

die bei Tage nicht sehen konnen").

26 Il senso generale del passo e che le virtu visive degli 6eUW1T~aTaTol sono tali da poter essere apprezzate non solo in

condizioni di luminosita normale, ma anche in altre meno favorevoli come di notte alla luce della luna. Il testo presenta una

corruzione non sanata dopo ~'\É1TOVTES':manca, infatti, il verbo della proposizione principale e non viene spiegato in cosa

consista la superiorita degli 6eUW1TÉaTQTOl in condizioni di luce regolare, che e poi la luminosita delle ore diurne. La

corrispondente versione araba recita: "bei normalem Licht sehen die Menschen mit scharfen Augen auf weite Entfenllll1gen.
und ihr Auge erfafit die Dinge mit graj/ter Genauigkeit und Bestimmtheit", e giustifica solo in parte l' emendamento di

~'\É1TOVTES'in ~'\É1Toual v proposto in apparato.

27 Per danno fisico del nostro manoscritto e andata perduta la sezione 392,9-15 Wenkebach - Pfaff: "auf die man den

Schlufi vom Sichtbaren auf das Sichtbare bauen mufi. es sei denn, dafi das, was man sehen will, sOll'ohl ftir starke wie ftir
schwache Augen nicht recht sichtbar 1st. Was aber nur auf dem Wege des Schlusses vom Sichtbaren auf das Verborgene klar

lI'ird, kommt an der vorliegenden Stelle unbedingt auch in Betracht. Dies ist es, lI'as wir jetzt darlegen wollen: lch sage".



Nuovi frammenti di Galeno 55

notte e causato da una debolezza della facolta visiva; la causa di que sta debolezza e l'abbondanza
dell'umore che abbiamo detto scendere dalla testa agli occhi. I temperamenti umidi sono piu soggetti
alle cause e alle malattie umide; per questo, dunque, la nictalopia si verifica "soprattutto nei bambini";
infatti, il loro temperamento e piu umido. Degli altri uomini sono maggiormente soggetti quelli che
hanno occhi neri; infatti, gli occhi neri appaiono tali o per abbondanza di umore o per scarsita della luce
visiva; e gli occhi variegati sono segno di temperamento anomalo: l'anomalo e sempre debole; e coloro
che hanno capelli lisci sono piu umidi; allo stesso modo anche quanti hanno "le pupille piccole, in

genere di colore nero" esteso "perlo piu", per la grandezza del nero essi sono piu umidi, mentre con la
piccolezza della pupilla Ippocrate indica che il raggio visivo e minore. Attraverso una pupilla piu grande
ne esce di piu tranne nel caso in cui essa e troppo grande; in questo caso, infatti, il raggio visivo si
disperde come nella malattia della platykoria28 . Pertanto le migliori sono le pupille moderate ... 29

Se porti vicino a loro un fuoco vivo, vedono meno degli altri; allo stesso modo anche i leoni non
fanno nulla quando vengono avvicinate a loro delle grandi torce, non perché ne abbiano raura, ma
perché non vedo no nulla; gli uomini dai grandi occhi sono tali per l'eccesso di umore. Da Epidemie VI.

3. Gli occhi brillanti sono come quelli dei leoni; questi sono tali per il temperamento caldo-secco.
4. La stessa acqua secondo la propria natura sembra essere nera, come appare di notte e nelle

giornate di cattivo tempo in cui l'aria che ci circonda e piena di nuvole nere unite le une alle altre. In
queste condizioni, dunque, non avendo nulla che possa illuminarla, l'acqua conserva il proprio colore;
quando, invece, il sole la illumina, acquista chiarezza e luminosita da fattori esterni: questi sono la luce
diurna che e o pura ed eterea o scura e nebbiosa, la sottostante sostanza terrosa come pure quella che e
mescolata alla luce nel suo complesso; e oltre a questi fattori c'e, nella misura in cui c'e, la profondim.

Cosi e logico che il Mar Nero appaia sempre tale per la profondita; come, infatti, quando sotto
l'acqua sta un fondale nero anche se l'aria che e attorno esplendente, il colore dell'acqua appare in
qualche modo piu scuro, allo stesso modo <* * *>30 non si vede nulla per la profondita. Nella stessa
acqua quando termina la visione si percepisce il colore proprio; infatti, nel punto in cui si interrompe la
nostra vista31, da quel punto essa mescola all'acqua l'irnmagine relativa al colore.

Accade cosi che il fiume Melas che si trova in Panfilia vicino a Side32, a causa dell'erba che vi

cresce sotto e che e nera e compatta33, sembra dello stesso colore di quest' erba; in realta piu a nord nei
punti in cui il fondo dell'acqua non enero, nemmeno il fiume appare nero; d'altra parte vicino allo scalo

2811 tennine TTAaTuKopla e un hapax in Galeno come pure la forma equivalente TTAaTuKoplaulC:; (attestata in Introductio

14 768,7 K.); un'attestazione di TTAaTuKopla ricorre anche in Areteo (cfr. SA. p. 46,3 Hude). Per la definizione di questa

malattia oftalmica cfr. Aezio, latricorum /iber VII (p. 309,11 ss. Olivieri): lluoplaaLC:; mI. TTAaTuKopla mAElTaL, ¡hav ~ KÓPTl

TQ IlEV xpwllaTl IlT)OEV GAAOloTÉpa yÉVT)TaL, TTAaTuTÉpa oE TTOAAQTO\) mTa CPÚUlV,WUTE ÉVlOTE uuvEYyl(ELV TQ Tfíc:;

'(pEWC:;KÚKAl¡Jml TTOTEIlEv OAOUXEPWC:;ÉIlTTool(ELV.TO opov.

29 Per danno fisico del manoscritto e andata perduta la sezione 393,27-33 Wenkebach - Pfaff: "besonders dann wenn

in ihr vielleuchtende Substanz vorhanden ist, wie es bei den blauen und graublauen Augen der Fall ist. Leute mit solchen

Augen sehen im Mondschein mehr als die anderen Menschen.lm klaren, hellen Lichte ist aber ihre Sehkraft geringer als die
der anderen Menschen, und zwar deshalb; weil die Streuung des Lichts bei ihrem Sehen stark ist. Wenn manfunkelndes".

30 E necessario segnalare una lacuna dopo Kav sia perché COSI come trMito il testo e poco comprensibile sia per ragioni

di sintassi e di stile: il preciso parallelismo tra i vari kola del periodo (alla comparativa wump fa pendant oíhwc:;, all'apodosi

(OcpwowTÉpa TTWC:;cpalvnaL ~ xpóa TO\) uoaToc:; l'altra IlT)OEVOAWC:;OpOTaL Ola TO ~á8oc:;),viene fortemente alterato nel caso

della protasi Kav o TTEplÉXWVarlP AaIlTTpOC:;D, che rimane irrelata; nella protasi caduta in lacuna doveva essere esplicitata una

condizione riguardante la profonditil del mareo

31 11 significato di-TEAEUTáúJ nella frase Écp'o yap ~ Otj;lC:;~llwV TEAEUTq.e 'come to all end' registrato da LSJ s.V. TI 2;

per TEAEUTáw con ÉTIl e acc. (la costruzione piu usuale e quella con ÉTTle dat.), un parallelo e costituito da Tuc. 1 51,3 mI. T¡

vaullaxla ÉTEAEúTa ÉC:;vÚKTa.

32 Per il fiume Melas in prossimitil del quale sorgeva Side, cfr. Strabone 14 4,2 p. 667 c., il quale ricorda anche un

porto fluvial e alla foce: El Ta LloT), KUllalwv aTIOlKoc:;' EXELo' 'A8T)voc:;lEpÓV. TIAT)ulov o' ÉUTI. Kal. ~ Kl~upaTwv TTapaAla TWV

IllKpWV' El8' o MÉAac:; TIoTalloc:; mI. UCPOPIlOC:;.

33 L'aggettivo VT)TÓC:;e usato generalmente in poesia (ricorre, ad es., in Od. 2,338 (J8l VT)TOC:;Xpuuoc:; mI. xaAKOc:;

EKELTO); nei lessici viene glossato con UEUWPEU[lÉVOC:;(cfr., ad es., Hsch., S.V. VT)TÓc:;).
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navale34 il fiume e di colore argenteo per le pietre argentee che si trovano nel suo letto; invece, sembra
verde-azzurro nei punti in cui sta sotto un fondo chiaro. Dal Commento alle partí medíche del 'Tímeo' e
tratto anche il passo seguente.

5. Il colore rosso sembra prodursi spesso nell'aria quando il sole illumina le cose vicino a noi
attraverso un' aria nebbiosa e densa. Questo si verifica soprattutto al sorgere del sole e al suo tramonto

perché noi vediamo le cose allora attraverso un'aria piu bassa. Per questo motivo, infatti, si determinano
anche le condizioni nebbiose dell'aria; e percio come sul mare cosi anche nelle nuvole appaiono molti
colori dato che queste sembrano nere per la densita della sostanza acquosa perché a fatica il raggio
solare arriva fino a noi, quando anche il mare sembra nero.

Il colore TOSSO si genera quando viene temperata la luce solare riflessa dalla sostanza nebulosa la
quale né vince il sole né viene completamente vinta ma,per cosi dire, filtra. Percio al sorgere del sole e
al tramonto appaiono questi colori ... 35

Quando il sole tramonta in un luogo sotto terra succede che l' aria soprastante si raffredda, mentre al
sorgere si riscalda. Quando, dunque, proprio nel momento in cui l'aria deve essere vinta dal raggio
solare, si verifica come una uguaglianza tra questa ed il sole ed una persistenza, c'e il pericolo che il
sole venga vinto; come pure, viceversa, al tramonto del sole sarebbe logico che le umidita del nostro
mondo raffreddatesi si volgano verso cio che e piu scuro, ma in questo caso quando le cose vanno al
contrario, c'e speranza che anche il giomo seguente sara di bel tempo, poiché il sole ha prevalso.

Per lo stesso motivo l'arcobaleno quando appare in un'aria serena e segno di pioggia irnrninente,
mentre se appare durante la pioggia indica un cambiamento verso il sereno; infatti, indica una
condizione mediana tra il sereno e la tempesta. Tutte le condizioni mediane che si trovano tra contrari,
indicano che cio che c'e prima cambiera. Questo succede anche con molti sintomi: quando si manifes
tano a coloro che godo no di buona salute sono segno di malattia, quando, invece, si manifestano ai
malati, sono segno di salute; per esempio il sonno quando e piu lungo e piu profondo del solito, e
l'intenso desiderio di cibi sono pericolosi e nocivi per i sani, mentre nei malati sono un buon segno
come lo sono anche gli spasmi.

Scuola Normale Superiore, Pisa Vito Lorusso

34 Sull'uso di a'AAO.Kal come congiunzione con valore progressivo cfr. J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford

19542, pp. 21-22. Per i1 significato di KaTá~o'AoS"come 'stazione navale' cfr. Sch. Thuc. 1 30,2; la presenza di uno scalo

portuale alla foce del Melas, come abbiamo visto sopra, e attestato anche da Strabone.

35 Jl manoscritto presenta qui un altro danno fisico che ha determinato la perdita di alcune righe di testo contenenti

probabilmente la descrizione dei fenomeni ottici al sorgere e al tramonto del sole. Sulla base del confronto con i lre casi
analoghi, segnalati in precedenza, cre¡io si possa ritenere l'estensione della parte perduta piuttosto contenuta anche perché il
senso generale delbrano resta chiaro.


