
Materiali per il commento di coll. XXIV-XXV 
 
Teoria della digestione 
 
si tratta di una teoria di ascendenza ippocratica e aristotelica, condivisa anche da Galeno, cfr. Gal. Nat. fac. I 
12 (II, 26, 14-15 K); II 4 e III 4 (vedi apparato delle fonti): la digestione è una trasformazione operata dal 
calore (cozione) affidata alle dynameis dell’apparato digestivo: il punto finale del processo è la 
trasformazione del cibo in ciò che è proprio di ciascuna parte  
 

XXIV 26 ss.  

ajpoikeiou'tai, ajpoikeivwçiç:	il	prefisso	qui	ha	valore	intensivo	come	in	altri	casi	di	verbi	denominativi	
(ajpokribovomai, ajpandrovw, ajparcaiovw, ajpeleuqerovw, ajpogalaktovomai, ajpogumnovw, ajpokenovw	ecc.);	
cfr.	i	sinonimi	ejxoikeiovw, sunexomoiovw	relativi	alla	digestione	in	Cassio	Probl.	59	(vedi	sotto,	p.	59,6	e	9	
Garzya-Masullo)	Sor.	Gyn.	I	16	(p.	44,	27	BGM)			
	
L’unico	altro	esempio	di	ajpoikeiou'çqai	ha	un	significato	dubbio	ed	è	in	Hero	Spir.	Praef.	p.	8.1	Schmidt	
(Teubner	1899):	(da	6.23	ss.)	ta; de; tou' ἄεροϲ çwvmata çunereivdei me;n pro;ç a[llhla, ouj kata; pa'n de; to; 

mevroç ejfarmovzei, ajll∆ e[cei tina; diaçthvmata metaxu; kena; kaqavper hJ ejn toi'ç aijgialoi'ç yavmmoç. ta; me;n 

ou\n th'ç yavmmou movria toi'ç tou' ajevroç çwvmaçin ajpoikeiou'çqai (AGT2:	ajpokenou'çqai	b,	evacuatos	esse	L:	
ajfomoiou'çqai	T) uJpolhptevon, to;n de; ajevra to;n metaxu; tw'n th'ç yavmmou morivwn toi'ç metaxu; tou' ajevroç 

kenoi'ç. «Bisogna	dunque	supporre	che	le	parti	di	sabbia	siano	assimilate	ai	corpi	(che	compongono)	
l'aria	e	che	l'aria	che	si	trova	fra	le	parti	di	sabbia	(sia	assimilata)	al	vuoto	fra	(le	parti	di	)	aria. 
	
ΧΧΙV	35-50:		
teoria	della	digestione	basata	su	proprietà	dei	‘luoghi’	è	attestata	anche	in	Cassio	iatrosofista	in	cui	si	
ritrovano	simili	elementi	della	teoria	generale:	ruolo	dei	'luoghi'	o	parti	del	corpo	nella	trasformazione	
del	cibo.	Il	lessico	è	analogo	a	Anon.:	
cfr.	Cassio	Probl.	34	Garzya-Masullo	(perché	si	formano	pustole	in	volto	nel	fiore	dell’età?)			eu[dhlon 

ou\n, o{ti ejk th'ç aujxhvçewç tou'to çumbaivnei:  kata; ga;r tou'ton to;n kairo;n provçfuçiç kai; provçqeçiç 

givnetai ejk th'ç trofh'ç. eJkavçtou de; tw'n merw'n metabavllontoç kata; th;n oijkeivan duvnamin th;n 

proçcwrou'çan trofhvn,  ta; peri; to; provçwpon mevrh, mavliçta de; ta; peri; th;n rJi'na, ouj duvnatai pa'çan th;n 

corhgoumevnhn metabavllein eijç  çavrka: kai; ou{tw çumbaivnei to; pleonavzon th'ç eijç aujto; trofh'ç ejpi; to; 

ajllovtrion metabavlleçqai   

E’ chiaro dunque che ciò avviene in conseguenza  dello sviluppo del corpo, in quest’epoca infatti si 
manifestano (in misura maggiore) assimilazione e accrescimento dovuti all’alimentazione. Perché ciascuna 
delle parti trasforma secondo la propria facoltà l’alimento che le viene amministrato, quelle intorno al viso, e 
soprattutto intorna al naso , non riescono a convertire in carne tutte le sostanze loro distribuite. Così avviene 
che l’eccesso alimentare  in quel luogo si trasforma in qualcosa di non appropriato (estraneo). 
	



Cfr.	cap.	59		pw'ç pw'roç çunivçtatai… to;n trovpon tou'ton: ejk th'ç trofh'ç oujçiva metablhqei'ça kai; eijç tou;ç 

tovpouç ejkeivnouç ejnecqei'ça, toiavde ajpotelei', kai; givnetai oJ kalouvmenoç pw'roç. o}n ga;r trovpon kai; ejn 

toi'ç muxwth'rçi fqavçaça au{th hJ metabolh; givnetai muvxa, ejn de; maçtoi'ç gavla, ou{twç kai; ejn ojçtoi'ç pw'roç 

dia; toiauvthn kataçkeuh;n kai; fuvçin tou' mevrouç. pro;ç o} ga;r pevfuke ta; mevrh, th'/ eJautw'n fuvçei 

çunexomoioi ' th;n trofhvn, wJç ejpi; khvpou tou' polufuvtou. eJno;ç ga;r o[ntoç tou' u{datoç ajrdeuvontoç ta; futav, 

pro;ç o}  e[cei e{kaçton fuvçin, ou{twç ajnadevcetai to; u{dwr: oi|on to;  me;n ajyivnqion th'/ me;n eJautou' fuvçei 

ejxoikeioi' to; ejnecqe;n  eijç aujto; u{dwr, kai; to; w[kimon wJçauvtwç, kai; ta; eJxh'ç. 
Come si forma il callo osseo? Nel modo seguente: la sostanza derivante dalla trasformazione del nutrimento 
e diffusa in quelle parti di osso, produce un tale effetto. e diventa il cosiddetto callo osseo. Come infatti 
questa sostanza diviene muco nelle narici e latte nelle mammelle, così diviene callo nelle ossa a causa dui di 
una struttura siffatta e della natura della parte. Infatti, così connaturate, le parti assimilano il nutrimento 
conformemente alla loro natura, come in un giardino dalla ricca vegetazione. Pur essendo unica l’acqua che 
lo irriga, essa sarà assorbita nella misura in cui ciascuna pianta lo richieda. Così l’assenzio assimila l’acqua 
portatagli alla propria natura, e  allo stesso modo il basilico ecc. 
 
Asclepiade 
 
Ps. Gal. Def. med.  (19.372, 9-373, 5 K) Πέψις ἐστὶ μίξις καὶ χύλωσις ὥσπερ ἕψησις τροφῆς ἐν κοιλίᾳ 
καὶ ἐν ἐντέροις κατὰ μεταβολὴν εἰς ἀνάδοσιν τετελεσμένη. ἑτέρως. πέψις ἐστὶ κατεργασία τροφῆς 
κατὰ μεταβολὴν ἐν κοιλίᾳ καὶ ἐν ἐντέροις. ἢ οὕτως. πέψις ἐστὶν ἀλλοίωσις ἑτοίμη πρὸς 
ἐξαιμάτωσιν, ἥτις γίνεται ὑπὸ τῆς φύσεως διὰ θερμασίας ἑψήσει παραπλησίως. πῶς Ἱπποκράτης 
καὶ Ἐρασίστρατος καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀσκληπιάδης τὰς πέψεις τῆς τροφῆς φασι γίνεσθαι; τὰς 
πέψεις τῆς τροφῆς Ἱπποκράτης μὲν ὑπὸ τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ φησι γίνεσθαι, Ἐρασίστρατος δὲ 
τρίψει καὶ λειώσει καὶ περιστολῇ τῆς γαστρὸς καὶ ἐπικτήτου πνεύματος ἰδιότητι. Ἐμπεδοκλῆς δὲ 
σήψει· οἱ δὲ ἐξ ὠμῶν ἔφασαν τὰς ἀναδόσεις 
γίγνεσθαι, ὥσπερ καὶ Ἀσκληπιάδης ὁ Βιθυνός· ὁ δ' αὐτὸς οὗτος καὶ τὴν γυμνασίαν τῶν πέντε 
αἰσθήσεων ἀπεφήνατο εἶναι τὴν ψυχήν. 
	
Cels.	De	medicina	I	prooem.	20,:	acceduntque	Asxlepiadis	aemuli,	qui	omnia	ista	vana	et	supervacua	
esse	proponunt:	nihil	enim	concoqui,	sed	crudam	materiam,	sicut	adsumpta	est,	in	coprus	omne	
diduci.	
Cael.	Aur.	Cel.		I	113		Bendz:	neque	ullam	digestionem	in	nobis	esse,	sed	solutionem	ciborum	in	ventre	
fieri	crudam	et	per	singulas	particulas	corporis	ire,	ut	per	omnes	tenuis	vias		penetrtare	videatur,	quod	
appellavit	leptomeres	sed	nos	intelligimus	spiritum;	et	neque	inquit		
	


