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1

9808 Πιχνtιc &νθρωποι 'tOU ιιδένcιι όρέτονtcχι φuαιι. σημείον δ'
ή των cιlσθήαιων cί-yιiπηαιι;· υί yciρ χωρίς της χρείcχι;
cίγιχπώντcιι δι' cιύτάι;, χcχί μάλιστα των ciλλων ή διά των
όμμάτων. ou rcxρ μ6νον ίνcι πράπωμε" ιiλλa ωί μηθέ.ν

z, μlλλον-tεc πράττειν 'tό όρ«ν cιίρούμιθcι ciντί πιχν-tων ώc ιlπείν
'tων ciλλων. cιί'tιον δ' οτι μιiλιατιχ ποιεί -yνωρ(ζειν ήμαι;
cιuτη των cιlαθήαιων χcιί πολλά.c δηλοί διcιφοριχι;. φuαει
μεν ουν cιίαθηοιν ίχον-tcι rίrνιτcιι τcί ζ~cι, lx δε τcιύτης
'tοίι; μεν cιuτων oux !πίγνε'tcιι μvήμ.η, τοίι; δ' έπί-yvετcχι.

980 ~ χcχί δι~ τοuτο τcιuτcχ φpονιμώτιρcχ χαί μcιθητιχώτιροι των
μη δυνcιμένων μνημ.ονι~ιιν lατί, φρδνιμcι μ.έ.ν &νεu τοϋ
μcχνθcίνε.t\Ι OG(I μή δύνcι-τcχι των φόφων άχοuιιν (οίον μL
λιτtcι χ&ν ε.ί τι τοιοuτον ciλλο τένοι; ζ4>ων ίατι), μcινθάνει

2, δ' οαcι πρόc ~ μνήμ'!) χαί τcιύτην ίχει την αίσθηαιν. τcχ
μίν οuν ciλλcι τcιίι; φcιντcιαίcιιι; tu χcιί τcιίc μνήμαιι;, lμ
πειρίας δέ. μετέχει μιχρδv- τό δί των cίνθρώπων rένος xcιt
τlχνn xcιt λογισμοίι;. rίrνε.ται δ' lx της μνήμης lμπιιρίcχ
τοίι; ciνθpώποιc· cιί ycip πολλcιί μνημ.cιι 'tOU cιuτοϋ πράτμcι-

9818 τοι; μιας lμπειρίcιι; δύναμιν cίποτελοGαιν. υί δοχεί αχεδόν
lπιc,τήμ'!) χιχί τlχνn δμοιον ιtνcιι χcιί lμπιιρί«, cχποβιχίvει δ'
lπιcnήμη χιχί τέχνη διά τη~ lμπιιρ(ιχc -ιοί~ &vθρώποιc· ή
μέ.ν rciρ lμπιιρ(cι τιχνην lπο(ηαιv, ώι; φηαl Πωλοc, ή

, δ' άπιιρ(cι 'tύχηv. -yίrνε.τιχι δέ τLχνη δτcιν lx πολλών
τηι; lμπειρ(οι~ lννοημάτων μ(cι χcιθ6λου rένητοιι περί
-rών δμο(ων uπ6ληφιι;. -ιό μlν yaρ ίχιιν όπ6ληφιν O'tL
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1. [La sapienza è conoscenza di cause] Bekker II

Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne 980
è l'amore per le sensazioni: infatti, essi amano le sensazioni
per se stesse, anche indipendentemente dalla loro utilità, e,
più di tutte, amano la sensazione della vista: in effetti, non
solo ai fini dell'azione, ma anche senza avere alcuna inten
zione di agire, noi preferiamo il vedere, in certo senso, a 25
tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vi-
sta ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende
manifeste numerose differenze fra le cose.
Gli animali sono naturalmente forniti di sensazione; ma,

in alcuni, dalla sensazione non nasce la memoria, in altri,
invece, nasce. Per tale motivo questi ultimi sono più intelli- 98o
genti e più atti ad imparare rispetto a quelli che non hanno
capacità di ricordare. Sono intelligenti, ma senza capacità di
imparare, tutti quegli animali che non hanno facoltà di udi-
re i suoni (per esempio l'ape e ogni altro genere di animali
di questo tipo); imparano, invece, tutti quelli che, oltre la
memoria, posseggono anche il senso dell'udito. 25

Orbene, mentre gli altri animali vivono con immagini
sensibili e con ricordi, e poco partecipano dell'esperienza, il
genere umano vive, invece, anche d'arte e di ragionamenti.
Negli uomini, l'esperienza deriva dalla memoria: infatti,
molti ricordi dello stesso oggetto giungono a costituire un'e
sperienza unica. L'esperienza, poi, sembra essere alquanto 981•
simile alla scienza e all'arte: in effetti, gli uomini acquista-
no scienza e arte attraverso l'esperienza. L'esperienza, in-
fatti, come dice Polo, produce l'arte, mentre l'inesperienza s
produce il puro caso. L'arte si genera quando, da molte os
servazioni di esperienza, si forma un giudizio generale ed
unico riferibile a tutti i casi simili.
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4 ΤΩΝ ΜΕΤλ ΤΑ ΦΠΙΚΑ Α

Καλλί~ χcίμνοντι τηνδί την Υδσον -ιοδt αυνήνεγχε χcιί
Σωχράτει χcιί χcιθ' lχαατον οuτω πολλοίι;, lμπειρ(cις lατίv-

ιο τό δ' δτι πaαι τοίς τοιοίσδι χcιτ• ιtδοι; ίν άφορισθε.ίσι,
χάμνοuσι τηνδι την νόαον, σuνήνιγχεν, οίον τοίς φλε-yμcι"tώ•
δισιν η χολώδεσι [η] πuρlπουσι χα;uσ~, τlχνηι;. - πρόι; μίν
ουν το πράττειν lμπιιρίcχ τέχνης ούδίν δοχιί διcιφέρε.ιν, άλλcί
χαl μαλλον lπι't\Jyχ.άνοuσιν οί ίμπειροι τών &νεu τηι; έμ-

ι, πιφίcιc λόγον lχόντων (cιίτιον δ' δτι ή μιν lμ.πειρίcχ των
χαθ' ίχαcπ6ν lστι -yvώσις ή δε τfχνη -rων χαθόλοu, cιί δί
πρcίεειι; χαί ιχί γενίσε.ιι; πασcιι περί τό χαθ' ϊχιχσt6ν ιίσιv
ού γ«ρ &νθρωπον ύyιά.ζει δ ίατρεuων άλλ' η ΧΩ't« αυμβε
βηχόι;, άλλ« Κ«λλίιχν f\ Σωχρ&την η των &λλων τινcί

20 των οuτω λε-yομ€νων ~ σuμβίβηχεν άνθρώπ~ ε.Τνcιι • έcίν
ούν &νευ τηι; lμπειρίιχι; εχυ τις τόν λ6rον, χ12.ί -rό χιχθόλου
μέν -γνωρίζ7J τό δ' έν τοντ~ χcιθ' ίχcιστον άrνοτί, πολλά ..
χιι; διcιμαρτησε'tcιι τηι; θε.ραπε.ίcιι;· θε.pcχπεuτόν γιiρ τό χιχθ'
ίχcιστον) • άλλ' δμωι; 't6 yε είδένcιι χαί τό lπαίειν ΤΌ

2.s τέχνn της lμπειρίαι; uπcίρχειν οίόμε.θcι μαλλον, χα.ί σο
φωτiρουι; τοuς τεχνίται; τών lμπείρωv ύπολcιμβάνομεν, ώς
χcιτόι τό εlδένcιι μaλλον &χολοuθοuσιχν την αοφίαv πciαι •
τοστο δ' δτι οί μέν την α.ί'tία.ν ίαασιν οί δ' ο~. οί μίν -yάρ
ίμπιιροι το οτι μεν ίσcισι, δι6τι δ' oux ίαcιαιν- οι δε τό διότι

JO χαί την cχίτίαν γνωρίζοuσιν. διό χcιί τούς άρχιτέχτονcιι; περί
ϊχcιστον τιμιωτέροuι; χα.ί μαλλον εlδένcιι νομίζομιν των χει•

981 • ροτεχνών χαί σοφωτlροuι;, δτι τcίι; αlτίας των ποιοuμlνων
ίσασιν (τοuς δ'' ώσπερ χαί των &φuχων ίνια ποιιί μέν, OU)(

είδότcι δέ ποιεί & ποιεί, οΙον χcι(ει τό πϋρ - τόι μέν οuν
&φuχα φύσει τινί ποιε.ίν -τοutων ίχcιcnον τοuι; δέ. χε.ιροτίχναι;

, δι' εθο,), ώι; ού χατά τό πρcιχτιχοuι; ε!να;ι αοφωτέροuι; οντ<ιι;
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METAFISICA, A 1, 981 a8-b 5

Per esempio, il giudicare che a Callia, sofferente di una
determinata malattia, ha giovato un certo rimedio, e che
questo ha giovato anche a Socrate e a molti altri individui,
è proprio dell'esperienza; invece il giudicare che a tutti que- 10

sti individui, ridotti ad unità secondo la specie, sofferenti
di una certa malattia, ha giovato un certo rimedio (per
esempio ai flemmatici o ai biliosi o ai febbricitanti) è pro
prio dell'arte.

Orbene, ai fini dell'attività pratica, l'esperienza non sem
bra differire in nulla dall'arte; anzi, gli empirici riescono
anche meglio di coloro che posseggono la teoria senza la
pratica. E la ragione sta in questo: l'esperienza è conoscen- 13

za dei particolari, mentre l'arte è conoscenza degli universa-
li; ora, tutte le azioni e le produzioni riguardano il partico
lare: infatti il medico non guarisce l'uomo se non per acci
dente, ma guarisce Callia o Socrate o qualche altro indivi
duo che porta un nome come questi, al quale, appunto, ac- 20

cade di essere uomo. Dunque, se uno possiede la teoria sen-
za l'esperienza e conosce l'universale ma non conosce il par
ticolare che vi è contenuto, più volte sbaglierà la cura, per
ché ciò cui è diretta la cura è, appunto, l'individuo parti
colare.
E, tuttavia, noi riteniamo che il sapere e l'intendere siano

propri più all'arte che all'esperienza, e giudichiamo coloro 25

che posseggono l'arte più sapienti di coloro che posseggono
la sola esperienza, in quanto siamo convinti che la sapienza,
in ciascuno degli uomini, corrisponda al loro grado di cono
scere. E, questo, perché i primi sanno la causa, mentre gli
altri non la sanno. Gli empirici sanno il puro dato di fatto,
ma non il perché di esso; invece gli altri conoscono il per-
ché e la causa. no

Perciò noi riteniamo che coloro che hanno la direzione
nelle singole arti siano più degni di onore e posseggano
maggiore conoscenza e siano più sapienti dei manovali, in 981
quanto conoscono le cause delle cose che vengon fatte; in-
vece i manovali agiscono, ma senza sapere ciò che fanno,
cos come agiscono alcuni degli esseri inanimati, per esem-
pio, cosi come il fuoco brucia: ciascuno di questi esseri ina
nimati agisce per un certo impulso naturale, mentre i mano-
vali agiscono per abitudine. Perciò consideriamo i primi co- s
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6 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΤΣΙΚΑ λ

cίλλcί χατά τό λ6rον ίχε.ιv cιu"touς χcιί τcίι; αlτίο:ι; rνωρίζειν.
δλωι; τε σημείον τοϋ ιlδδτος χαί μή είδότοι; τό δύνασθαι διδ«·
αχε.ιν lcnίν, χcιί διά τουτο την τέχνην της lμπιιρίcιι; ήγοuμιθcι
μ«λλον lπιστήμην ιtνcιι • δuνcιντcιι -y«ρ, οί δέ ού δuνcιντcιι διδti-

ιο αχειν. ίτι δε των ιχlαθήσιων ο,jδε.μίιχν ήγοόμιθcι ιtνcιι αοφίcιν
χcιίτοι χuριώτιχ'tcιί -y' ε.lσίν cιuτcιι των χαθ' ίχαατcι rνώαε.ιι;· &λλ'
ού λέrοuαι τό διcί τι περί οuδενδι;, οίον δια τι θερμόν 1ό πυρ,
άλλά μόνον δτι θε.ρμ6ν. τό μέν οuν πρώτον ιίχόι; τόν
δποιανοuν εόρόντcι τέχνην πcιρά τάι; χοινάι; cιlσθήσειι; θcιu•

ι, μά~ισθαι όπό των &νθρώπων μη μόνον δι« τό χρήσιμον
εΙναί τι των ιύpιθέντων &λλ' ώι; αοφόν χcιί διcιφέροντcι τών
άλλων- πλε.ι6νων δ' εύριαχομένων 'tεχνών χcιί των μέ.ν
πpόc; τάνcιrχαίcι των δί πρός διcιrωγην ούσών, &εί σοφωτ€
ροuς τοuς τοιοuτοuι; lχε.ίνων όπολαμβcίνεσθcχι διcχ τό μή πρός

20 χpηαιν ε!νcχι τcίc; lπιστημας cιύτών. δθεν ηδη πάντων των
τοιοό'tων χατεσχε.ucισμένων αί μή πρός ήδονήν μηδέ. πρόc;
τάνcι-γχcιϊcι των ίπιοτημων εύρέθηααν, xcιt πpώ'tον lν τοuτοιι;
τοίι; τ6ποις ou πpώ'tov lσχ6λcισαv- διό περί ΑίΤιJπτον cι[ μcιθη
μcιτιχcχί πρώτον τέχνcιι συνέστησcιν, lχεί -γ&ρ άφε(θη σχο-

2.s λά:ζειν τό των ίιρέων lθνοι;. ιίρητcιι μέν οuν lν τοις ήθιχοίι;
τίς διcιφορcχ τέχνηι; χcιί lπιατήμηι; χαt των ιiλλων των όμο
yινών- ou δ' ίνιχα νGν ποιοόμιθcι τόν λόrον τοuτ' lcnίν, δτι
την όvομcιζομένην αοφίαv περί τcί [πρώ-ια] αίτια χcιί τάι; &ρ
χιχι; uπολcιμβάνουαι πιίντιι;· ωατε., χcιθtiπε.ρ είρητcιι πρδτε.ροv,

Jo ό μέν ίμπε.ιρος 'tών δποιανοuν lχόντων cιίαθησιν ε.tνcιι δοχεί
αοφώτερος, δ δι τεχνίτης 'tωV lμπε.ίρων, χειροτlχνου δε &ρ•

,s2• χιτέχτων, cιt δί θεωρητιχcιί των ποιητιχών μαλλον. οτι μίν
ουν ή αοφίcι περί τινcις cίρχcίς χαί cιlτ(cις lατίν lπιστήμη,
δηλον.
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METAFISICA, A 1, 981 b6-982 a }

me più sapienti, non perché capaci di fare, ma perché in
possesso di un sapere concettuale e perché conoscono le
cause.
In generale, il carattere che distingue chi sa rispetto a chi

non sa, è l'essere capace di insegnare: per questo noi riteniamo
che l'arte sia soprattutto la scienza e non l'esperienza; infatti
coloro che posseggono l'arte sono capaci di insegnare, mentre
coloro che posseggono l'esperienza non ne sono capaci.

Inoltre, noi riteniamo che nessuna delle sensazioni sia sa- 10
pienza: infatti, se anche le sensazioni sono, per eccellenza, gli
strumenti di conoscenza dei particolari, non ci dicono, però,
il perché di nulla: non dicono, per esempio, perché il fuoco è
caldo, ma solamente segnalano il fatto che esso è caldo.
È logico, dunque, che chi per primo scoprl una qualunque

arte, superando le comuni conoscenze sensibili, sia stato og
getto di ammirazione da parte degli uomini, proprio in 15
quanto sapiente e superiore agli altri, e non solo per l'utilità
di qualcuna delle sue scoperte. Ed è anche logico che, essen-
do state scoperte numerose arti, le une dirette alle necessità
della vita e le altre al benessere, si siano sempre giudicati
più sapienti gli scopritori di queste che non gli scopritori di
quelle, per la ragione che le loro conoscenze non erano rivol-
te all'utile. Di qui, quando già si erano costituite tutte le ar- 20

ti di questo tipo, si passò alla scoperta di quelle scienze che
non sono dirette né al piacere né alle necessità della vita, e
ciò avvenne dapprima in quei luoghi in cui gli uomini dap
prima furono liberi da occupazioni pratiche. Per questo le
arti matematiche si costituirono per la prima volta in Egitto:
infatti, là era concessa questa libertà alla casta dei sacerdoti. 25

Si è detto nell'Etica! quale sia la differenza fra l'arte e la
scienza e le altre discipline dello stesso genere. E lo scopo
per cui noi ora facciamo questo ragionamento è di mostrare
che col nome di sapienza tutti intendono la ricerca delle
cause prime e dei princlpi. Ed è per questo che, come si è
detto sopra, chi ha esperienza è ritenuto più sapiente di chi
possiede soltanto una qualunque conoscenza sensibile: chi
ha l'arte più di chi ha esperienza, chi dirige più del ma- 982•
novale e le scienze teoretiche più delle pratiche.
È evidente, dunque, che la sapienza è una scienza che ri

guarda certi princlpi e certe cause.
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8 ΤΩΝ ΜΕΤλ ΤΑ ΦΠΙΚΑ Α

2
tΕπιί δι τcιύτην την lπιατήμην ζητοuμε.v, τοuτ' &ν ιίη

s αχε.πτlον, ή περί ποίcιι; cι[τ(cιι; xcaί περί ποίcιι; άρχcχι; lπι•
στήμη αοφίι:ι iατίν. ιl δη λάβοι τις τιχι; ύπολήφειι; &ι; ίχο
με.v περί 'tOU αοφοu, τάχ' &ν ιχ τούτου φcινε.ρόν rlνοιτο μciλ
λΟV. ύπολcιμβάνομε.ν δη πρώτον μίν lπίcrtcιαθcιι π~cι τόν
αοφόν ώι; lvδέχε.τcιι, μή χcιθ' lχcιcπον ίχοντcι lπιcrτημην

ιο cιύτών- ι{τcι τόν τcχ χcιλεπcχ -yνώνcιι δυνciμε.νον χcιί μή
ρ~διcι άνθρώπ~ yι-yνώαχιιν, τοuτον αοφόν (τό ra:ρ cιlαθάνε.
αθcιι πcχντωv χοιν6v, διό ρ~διον χcιι οuδέν αοφ6ν) • ίτι τόν
bριβteτtε.ρον χαί τόν διδααχcιλιχώτερον 'tών cιlτιών αοφώτε
ρον ιtναι πιρl π&σαν lπιατήμην- χcιι των lπιατημ.ών δέ την

ιs cιότηι; [νεχιν χιιί τοu ιlδtνcιι χάριν cιlρε.την οuσcιν μαλλον
ιΙνcιι αοφίcιν η την 'tών άποβιιιν6ντων ίνιχεν, χαl την a:ρ
χι.χωτέροιν τηι; ύπηpε:tοuσης μ&λλον αοφ(ιιν- ou ra:ρ δεϊν
lπιτάττιαθcιι τόν αοφόν cίλλ' lπιτάπε.ιν, χιιί ού τοuτον
lτέρ~ πε.ίθεαθαι, ά).λά τούτ~ τόν ήττον αοφόν. -τcxc μίν οuν

20 ύπολήφειι; τοιcιuτcιι; χοιί τοσcιuτcιι; ίχομεν περί τη; σοφίcιι;
χαί των αοφων- tού'tων δί τό μίν πάντcι lπίατcισeα.ι τφ μά
λιcrrcι ίχοvτι την χιιθόλου lπιατημην άνcιγχcιίον ύπάρχειν
(ουτοι; rcιρ οΊδl πως πάντα τά ύποχε!με.vcι), αχεδόν δί χαί
χcιλιπώτcιτcιι 'tιχuτcι -yνωρίζειν τοϊι; ιίνθρώποι,, τά μά.λιατα

2, χαθ6).ου (πορρωτάτω yιίρ των αlαθήσιών lα-tιν), άχριβέατιι
τcιι δε. 'tών lπιατημων cιί μcίλια-tα. τών πρώτων ε.lα(v (cιί yciρ ιε
lΑcιπ6vων άχριβlατε.ρcιιι των lx προσθίσεωc Αε-yομένων,
οίον άριθμη-ηχή yε.ωμε'tp!ιιt;) • ciλ).ci μήν xcιt διδrισχαλιχή γt
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METAFISICA, A 2, 982 4 4 - 28

2. [Quali sono le cause ricercate dalla sapienza e le ca
ratteristiche generali della sapienza]
Ora, poiché noi ricerchiamo proprio questa scienza, do

vremo esaminare di quali cause e di quali princlpi sia scien- s
za la sapienza. E forse questo diventerà chiaro, se si consi
dereranno le concezioni che abbiamo del sapiente. (1) Noi
riteniamo, in primo luogo, che il sapiente conosca tutte le
cose, per quanto ciò è possibile: non evidentemente che egli
abbia scienza di ciascuna cosa singolarmente considerata.
(2) Inoltre, reputiamo sapiente chi è capace di conoscere le 1o
cose difficili o non facilmente comprensibili per l'uomo (in
fatti la conoscenza sensibile è comune a tutti e, pertanto, è
facile e non è affatto sapienza). (3) Ancora, reputiamo che,
in ciascuna scienza, sia più sapiente chi possiede maggiore
conoscenza delle cause (4) e chi è più capace di insegnarle
ad altri. (5) Riteniamo anche che, tra le scienze, sia in mag
gior grado sapienza quella che è scelta per sé e al puro fine 1
di sapere, rispetto a quella che è scelta in vista dei benefici
che da essa derivano. (6) E riteniamo che sia in maggior
grado sapienza la scienza che è gerarchicamente sopraordi
nata rispetto a quella che è subordinata: infatti, il sapiente
non deve essere comandato ma deve comandare, né egli de-
ve ubbidire ad altri, ma a lui deve ubbidire chi è meno sa
piente.
Di tale natura e di tal numero sono, dunque, le concezio- 2o

ni generalmente condivise intorno alla sapienza e intorno ai
sapienti. Ora, (1) il primo di questi caratteri - il conoscere
ogni cosa - deve necessariamente appartenere soprattutto a
chi possiede la scienza dell'universale: costui, infatti, sa,
sotto un certo rispetto, tutte le cose (particolari, in quanto
queste sono) soggette (all'universale). (2) E le cose più uni
versali sono, appunto, le più difficili da conoscere per gli
uomini: sono, infatti, le più lontane dalle apprensioni sensi- 25

bili. (3) E le più esatte fra le scienze sono soprattutto quel-
le che vertono intorno ai primi prindpi: infatti, le scienze
che presuppongono un minor numero di principi sono più
esatte di quelle che presuppongono, altres, l'aggiunta di
(ulteriori principi), come ad esempio l'aritmetica rispetto al-
la geometria. (4) Ma è anche maggiormente capace di inse-
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10 ΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΤΣ1ΚΑ λ

ή -ιών οιίτιών θιωρητιχη μaλλον (ο~τοι γάρ διδcίαχοuαιν, οί τcίς
JO cιlτίας λl-γοvτις περί ίχάατοu), 'tO δ' εlδένcιι χcιί τό lπίατααθcιι

cιvτών ίνεχα μcίλιαθ' uπάρχει τ6 'tOU μ.άλιατcι lπιατητοu Lπι
ατημτ~ (ό yιχρ τό lπίστcιαθcιι δι' «ίιτό cιίροuμενος την μάλιcπcι

98211 ίπιστήμην μάλιστα cιίpήαεται, τοιαuτη δ' έατίν ή 'tou μcίλιcrτcχ
έπιατη-rοu), μcίλιστα ο' έπιατητcί τιi πρώτcι xa.t τιχ cχί'tιcι (διά.
γ~ρ τcιuτα χcχί έχ 'tούτων τάλλcχ yνωρίζετcχι άλλ' ού τα.uτcι
διci των uποχειμένων), &ρχιχωτάτη δι των lπιατημων, χcιί

s μαλλον άρχιχή της uπηpετοuσης, ή γvωρίζοuαtι τίνος ίνεχέν
lCJ"tι πρακτέον εχαCJ"tον- τοϋτο δ' έcnt τά-γαθόν Lχιiατοu, ολως
δέ -rό αριατον lν 'rΌ φuαει πιicrn. ιε άπcίvτων οuν των εlρη
μ.ένων έπί την tιUtηV έπιστημην πίπτει τό ζητοuμενον ονομcι•
δε.ί -γιχρ 'tιχύτην τών πρώτων άρχων χαί αίτιων ι!ναι θεωρητι-

ιο χήν- χα.ί γιίp 't«ycιθόν χcιί τό ου ίνεχcι ίν τών cιίτ(ων lατίν.
'Ότι δ' ou ποιητική, δηλον xcιt έχ τών πρώτων φιλοαοφη

σcίvτων- διcί γaρ τό θcιuμcχζειν οί ιχνθρωποι χcιί νσν χα.ί
τό πρώτον ηρξcιvτο φιλοσοφείν, ιε άρχης μίν τcχ πρόχειρα
των άτόπων θcχuμcίσcχvτεc, είτα χcιτά μιχρόν οϋτω προϊόvτει;

ιs xcιi πe.ρί των μειζόνων διαπορήσαντες, οίον πιρ( τε των τηι;
αε.λήvης παθημάτων xcιt των περί τόν ηλιον χcιί &crτρcι
χαί περl τη; τοG πcιντός -γενέαε.ως. ό δ' άπορων χcιί θcιΙJμιί
ζων οtε.ται ά-γνοε.ϊν (διό χcιί ό φιλ6μuθος φιλόαοφόc πώς
lστιν- ό -ycιρ μGθοc; αu-γχε.ιτcιι lx θcχuμcισίων) • ώστ' ε.ίπιρ διά

20 τό φεu-γειν την &r.ιοιαν έφιλοαόφησαν, φανε.ρόν οτι διά τό
είδέναι τό lπίατααθcιι έδίωχον χαί ou χρήσεώς τινος ίνεχεν.
μcιρτuρεί δέ cιύτό τό αuμβεβηχό~· σχεδόν γciρ πcίντων
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METAFISICA, A 2, 982 a 29 -b 22 11

gnare, la scienza che maggiormente indaga le cause: infatti,
insegnano coloro che dicono quali sono le cause di ciascuna »o
cosa. (5) Inoltre, il sapere ed il conoscere che hanno come
fine il sapere e il conoscere medesimi, si trovano soprattut-
to nella scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile:
infatti, colui che desidera la scienza per sé medesima, desi-
dera soprattutto quella che è scienza in massimo grado, e 982*
tale è, appunto, la scienza di ciò che è in massimo grado
conoscibile. Ora, conoscibili in massimo grado sono i primi
principi e le cause; infatti, mediante essi e muovendo da es-
si si conoscono tutte le altre cose, mentre, viceversa, essi
non si conoscono mediante le cose che sono loro soggette.
(6) E la più elevata delle scienze, quella che più deve co
mandare sulle dipendenti, è la scienza che conosce il fine s
per cui vien fatta ogni cosa; e il fine, in ogni cosa, è il be-
ne, e, in generale, nella natura tutta, il fine è il sommo
bene.

Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome
che è oggetto della nostra indagine si riferisce ad una unica
e medesima scienza; essa deve speculare intorno ai princlpi
primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose 10..e una causa.
Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta

chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che per pri
mi hanno coltivato filosofia. Infatti gli uomini hanno co
minciato a filosofare, ora come in origine, a causa della me
raviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fron
te alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a po-
co a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per u
esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quel-
li del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la genera
zione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dub
bio e di meraviglia riconosce di non sapere; cd è per questo
che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filo
sofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che
destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato
per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercano il 2o

conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qual
che utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i
fatti lo dimostra: quando già c'era pressoché tutto ciò che
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12 ΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΤΣΙΚΑ Α

Υπι:ιρχόντων των άνι:ι-yχι:ιίων χι:ιt πρός ρ~ατώνην χι:ιί διι:ι-yω
γην ή τοιι:ιuτη φρόνησις ηρει:ιτο ζητεϊαθι:ιι. δηλον ουν ώς δι •

1S οuδεμ(ι:ιν cιύτην CητοGμιν χρε.(ι:ιν ίτlpι:ιν, άλλ' ώσπερ ανθρω•
ποc;, φαμιν, lλε.uθιροc; δ cιύτοϋ lνιχι:ι χcιί μή &λλου ών, ο~τω
χcιί cιuτην ώc; μόνην ουα«ν lλιuθ€ρcιν των lπιατημων- μόνη
Ύ«Ρ cιϋτη ι:ιύτηc; lνε.χιν lιπιν. διό xrιt δLΧι:ιίωι; &ν oux άνθρω•
πίvη νομ(Cοιτο αuτηι; ή χτηαις· πολλcιχ~ Ύ«Ρ ή φuαιι; δοuλη τών

.ιο άνθρώπων lατίν, ώατε. χι:ιτόι Σιμων(δην ..θε.οc; &ν μόνοι; τοuτ'
εχοι -ylρι:ιι;", ciνδρι:ι δ' oux &ξιον μη ou ζητεϊν την χι:ιθ' cιύτόν
έπιατημην. εt δή λέ-yοuαί τι οί ποιητα] χι:ιt πlφuχε φθονείν

9SJ• τό θε.1Όν, lπι τούτου αυμβηναι μάλιστα ιίχόι; χοιί δuατυχιίι;
εΙvαι πιχντcιι; τους περιττούς. άλλ' οuτε τό θείον φθονε.ρόν έν
δίχε.τι:ιι ιtναι, άλλα χα'tα τήν παροιμ(cιν πολλά φεύδοντι:ιι
άοιδο(, οuτε τηι; τοιι:ιύτηι; &λλην χρη νομίζε.ιν τιμιω-

' τlρcιν. ή -yόιρ θε.ιοτriτη χιχί τιμιωτάτη: τοιαύτη δέ διχώc;
&ν είη μόνη· ην τι -yάρ μ.άλιατ' &ν δ θεός ίχοι, θεία τών
lπιατημών lcn(, x&v εί τιι; τών θε(ων είη. μόνη δ' ι:ι~τη τού
των άμφοτίρων τετuχηχεν· ο τε. -yόιρ θε.οι; δοχεϊ τών αlτίων
π~αιν εtναι χαί άρχή τις, χαι 'tήν 'tοιcιuτηv η μόνοι; η μcί-

10 λιστ' &ν ίχοι δ θε.όι;. άνcιrχι:ιιότερι:ιι μεν OUY πααcιι 'tαuτη~,
cίμε.ίνων δ' ούδεμίcι. - δεϊ μέντοι πως χι:ιτcιατηνcιι την χτηαι\Ι
cιuτηι; εlι; -rούνοιvtίον ήμϊν των lξ άρχηι; ζητήσεων. &ρχονrι:ιι
μέν rάρ, ώαπερ ιίπομεν, άπο του θαuμάζειν πιiνrει; ιl οuτωι;
ίχε.ι, χι:ιθcίπερ (περί} τών θαuμάτων τcιuτδματα [τοίι; μήπω

ι, τιθεωρηχδσι τήν cιlτί«v] η περί τάι; τοu ήλίου τροπόις fι την τη,;
διcιμ.ιτρου cίαυμμε.τρίcιν (θcιυμαcπόν Ύ«Ρ ι{νcχι δοχε.ί πααι (τοίι;
μήπω τεθεωρηχδαι την cχlτίcχν} ιί τι τ{i) lλcιχ(cπ~ μη μετρε.ί
ται] • δε.ϊ δί εlς τοuνcιvτίον χcχι τό αμιινον χι:ιτi την πcιροιμ!cιν άπο•
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METAFISICA, A 2, 982 b 23 • 983 a 18 13

necessitava alla vita ed anche all'agiatezza ed al benessere,
allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza.
È evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun
vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, 2
come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non
è asservito ad altri, cosl questa sola, tra tutte le altre scien-
ze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa.
Per questo, anche, a ragione si potrebbe pensare che il

possesso di essa non sia proprio dell'uomo; infatti, per mol-
ti aspetti la natura degli uomini è schiava, e perciò Simoni- xo
de dice che «Dio solo può avere un tale privilegio»l, e che
non è conveniente che l'uomo ricerchi se non una scienza a
lui adeguata. E se i poeti dicessero il vero, e se la divinità
fosse veramente invidiosa, è logico che se ne dovrebbero 983°
vedere gli effetti soprattutto in questo caso, e che dovreb-
bero essere sventurati tutti quelli che eccellono nel sapere.
In realtà, non è possibile che la divinità sia invidiosa, ma,
come afferma il proverbio, i poeti dicono molte bugie; né
bisogna pensare che esista altra scienza più degna di onore.
Essa, infatti, fra tutte, è la più divina e la più degna di s
onore. Ma una scienza può essere divina solo in questi due
sensi: (a) o perché essa è scienza che Dio possiede in grado
supremo, (b) o, anche, perché essa ha come oggetto le cose
divine. Ora, solo la sapienza possiede ambedue questi carat-
teri: infatti, è convinzione a tutti comune che Dio sia una
causa e un principio, e, anche, che Dio, esclusivamente o in
grado supremo, abbia questo tipo di scienza. Tutte le al- 10

tre scienze saranno più necessarie di questa, ma nessuna sa-
rà superiore.
D'altra parte, il possesso di questa scienza deve porci in

uno stato contrario a quello in cui eravamo all'inizio delle ri
cerche. Infatti, come abbiamo detto, tutti cominciano dal
meravigliarsi che le cose stiano in un determinato modo: co
sl, ad esempio, di fronte alle marionette che si muovono da
sé nelle rappresentazioni, o di fronte alle rivoluzioni del 1s
sole o alla incommensurabilità della diagonale al lato: infatti,
a tutti coloro che non hanno ancora conosciuto la causa, fa
meraviglia che fra l'una e l'altro non vi sia una unità minima
di misura comune. Invece, bisogna pervenire allo stato di
animo contrario, il quale è anche il migliore, secondo quanto
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14 ΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΤΙΙΚΑ Α

τιλε.υτησcιι, χαθt.iπιρ χcιί lv τούτοις δτcι\Ι μάθωσιv- ούθέv yό:ρ
10 &ν οuτωc θιχυμά:σιτ.ιν άvηρ yε.ωμε.tριχόc ώc ε.l rlνοιτο ή διάμιtροc

μιτρητή. τ(c μίν ovv ή φύσιc τηc !πιστημης τηc ζητουμινηc,
ιίρηt(ΙL, χcιι 't\C δ αχοπόc ou δε.ί τuγχ~νε.ιν την ζήτησιν χcιί
την οληv μίθοδοv.

3
Έπε.ί δέ φαvερόv δτι των ιε &ρχηc «lt!ων δε.i λο:βε.ίv

2s lπιατήμην (τδtι 1άρ ιlδένcιι φcιμίν ϊχο:στον, δτ«v τήν πρώ
την <Χlt(ιχν οlώμε.θcι yνωρίιιιν)' tci δ' cιίtL(I λί-yε.τcιι τττρα
χώς, ών μ.ίαν μιν cιlτ((Ιν φ(Ιμtν ε.Τνcχι την ούσ(ιχν χcιί τό τί
ήν εΙνcιι (άνά-yε.tο:ι -yciρ τό διci τ( εlς τόν λό-yον ίσχcιτον,
cιίτιον δε χcιί cipχή τό διci τι πρώτον), έτιρcιν δι την ύ'λην

'° χcιί τό ύποχε.(με.vον, τρ(την δε δθεν ή cίρχή της χινήσεωc,
τιτιiρτην δε. την άνtιχειμινην cιlτίcχν τcχύt"Ό, τό ou lνιχιχ χcιί
τάreιθόν (τέλος rciρ rε.v€σε.ως χeιί χινήσε.ως πάσης τοvτ' lστ(ν),
τιθtώρηtcιι μεν οuν υceιvωc περί cιύτώv ήμ.ίν lv τοίς πε.ρί φύ•

98)" σε.ως, δμως δέ Π(Ιpcχλάβωμε.ν χcιί touς πρότερον ήμ.ών ιlc
lπ(αχε.φιν των ονtων ίλθόνtιις Χ<Χι φιλοσοφήσαντιχς περί
της cίληθείcχς. δηλον -yάρ δτι χάχε.ίνοι λί-yοuσιν άρχάς τινeις
χα.ί cιlτ(cις· lπελθοuσιν ουv ίστcιι τι προϋρ-yοu tΌ με.θόδ~ 't'Ό vuν-

s η γάρ ίτε.ρ6ν τι rίνος ιuρήαομε.ν cιlτίας η tcιίς ννν λεrο•
μlνcιις μ«λλον πιστιύαομε.ν. -των δή πρώτων φιλοαοφηαάν
των οί πλε.ίcrτοι τciς lv ύ'λης t~tι μόνcις ~ήθησcιν ciρχό:ς
ι!ναι πάνtων- lς ou rciρ ίατιν tίπcινtα 'tιχ οντα χοιί ιε ο~
r(ΎVι'teιL πρώτου χαί ι[ς δ φθε.(ριτcιι 'tιλιuτeιίοv, της μέv

10 οuσ(cις uπομε.νούσης tοίς δέ πάθε.σι με.τeιβ<ιλλο,jc,ης, tοϋτο στοι
χε.ίον χcιί tcιύτην άρχήν φασιν ιtνcιι των οντωv, X<XL δι&
τοvτο OU'tε -y(-yνεσθ<Χι οuθίv OLOV'tCIL OU'tι ciπόλλυαθα.t, ώς της
'tΟtαuτης φ,jσιως άε.t σωςομfνηc, ώαπε.ρ ούδε tόν Σωχράτηv
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dice il proverbio. E cosl avviene, appunto, per restare agli
esempi fatti, una volta che si sia imparato: cli nulla un geo
metra si meraviglierebbe di più che se la diagonale fosse 20

commensurabile al lato.
Si è detto, dunque, quale sia la natura della scienza ricer

cata, e quale sia lo scopo che la nostra ricerca e l'intera
trattazione devono raggiungere.

15

3. [Le cause prime sono quattro e analisi delle dottrine
dei predecessori a prova della tesi]

È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle
cause prime: infatti, diciamo cli conoscere una cosa, quando 25

riteniamo di conoscerne la causa prima. Ora, le cause ven-
gono intese in quattro significati diversi. (1) In un primo
senso, diciamo che causa è la sostanza e l'essenza: infatti, il
perché delle cose si riconduce, in ultima analisi, alla forma:
e il primo perché è appunto una causa e un principio; (2) in
un secondo senso, diciamo che causa è la materia e il so
strato; (3) in un terzo senso, poi, diciamo che causa è il »o
principio del movimento; (4) in un quarto senso, diciamo
che è causa quella opposta a quest'ultima, ossia lo scopo e
il bene: infatti, questo è il fine della generazione e di ogni
movimento. Queste cause sono state da noi studiate ade
guatamente nella Fisica~, tuttavia dobbiamo prendere in 983
esame anche coloro che prima di noi hanno affrontato lo
studio degli esseri ed hanno filosofato intorno alla realtà. È
chiaro, infatti, che anch'essi parlano di certi princlpi e di
certe cause. Ora, il rifarsi ad essi sarà certo di vantaggio al-
la presente trattazione: infatti, o troveremo qualche altro
genere di causa, oppure acquisteremo più salda credenza
nelle cause di cui ora si è detto.
La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensa

rono che principi di tutte le cose fossero solo quelli mate
riali. Infatti essi affermano che ciò di cui tutti gli esseri so
no costituiti e ciò da cui derivano originariamente e in cui
si risolvono da ultimo, è elemento ed è principio degli esse-
ri, in quanto è una realtà che permane identica pur nel tra- 1o
smutarsi delle sue affezioni. E, per questa ragione, essi cre
dono che nulla si generi e che nulla si distrugga, dal mo-
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16 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΤΣΙΚΑ Α

φ«μ.έν οϋτε -y!-γvεσθcχι &πλώt; δτ«ν rί-yνητ«ι χ«λόt; η μουσι-
ι, χόι; οuτε. άπ6λλυαθιχι O't<XY άποβ&λλΌ τιχύτcιt; ται; [ξεις,

διάι τό uπομlνειν τό ύποχε.(μεvοv τόν Σωχρcίτην cιuτδν. ο~τως
οuδε τών &λλων ουδέν· &ε.ί TCZP ιtν(Ιί 'tLVIX φύοιν η μίαν η
πλε.ίουc μι~t; ιε ώv τίτνιτ(ΙL τάλλcι οωζομlνηc lχείγης. τό
μέντοι πληθος χcιί τό ιtδοι; τη,; τοιαύτης άρχης ou τό (Ιuτο

:ιο πcίντε.ς λέrοuοιν. άλλcz Θcιληt; μέν δ της 'tΟL(ΙUτηι; cίρχηrός
φιλοοοφίαι; uδωρ φηοίν ιtναι (διό Χ(Ιί την γην lφ' uδαιτος
άπε.φήνcχτο εtvcxι), λαβών ίοωt; την ύπ6ληφιν ταuτην έχ toti πcίν
των όρ«ν την τροφηv ύ-yραν ouocr.v χcιί αύτό τό θερμόν lx τούτου
rιτν6μινον χcιί τούτ~ ζων (τό δ' lξ ου τCτνιται, τοGτ' lcπίv

2s cίρχή πcίντων) - διά τε δη τοuτο τήν uπόληφιν λcιβών ταtύτην
χαί δια τό πιχντων τcχ οπέρμαtταt την φόσιν ύγράιν ίχειν.
τό δ' υδωρ άρχήν τηt; φύοε.ως ε!ναι τοίt; uΎροίt;. ιlσί δέ
tινει; οί χιιί τούς πιχμπαλcχίουt; χιιί πολu προ της νuν ΎtΥέ•

σεως χcιί πρώτους θεολογήοcιντας οuτως οίοντcιι περί της φύ-
.JΟ οεως όπολαβείv- Ώχεανόν τε ra.ρ χcχι Τηθύν lποίηοcχν τηt;
rινέοεωt; πcχτέρcχς. χ«ί τόν δρχον των θε.ών ϋδωρ, την ΧΙΧλου•
μiνηv ύπ' cιύτών Στurcι [των ποιητών]: τιμιώτατο» μέ.ν Ύciρ
τό πpεσβύτcιτον, δρχοc; δί τό τιμιώ"tατ6ν lcπιν. ε.ί μίν οuν

984• cίρχcιία τιc; cιuτη χαι παλcιιά τε.τύχηχε.ν o,jacx πιρί τη~ φύ•
σε.ως ή δ6εcι, τtiχ' civ &δηλον εϊη, θαλη~ μέvτοι λiγετcιι
οϋτως άποφήνcιαθcιι περί τηι; πρώτηι; cχίτί«ι; (·Ίππωνcι -yάρ
ονχ αν τις άειώοιιι θtίνΙΧι με'tα. τούτων δι~ την ιuτέλιιcιν

s (IU'tOU τηι; διcινοίcιι;) • Άνcχξιμίνηι; δί άlρcι χαί Διοrινrιι; πρό•
ttρον ~δcι'tot; χαιί μcίλιοτ' άρχήν τιθlcιαι -των άπλώv οωμιχ•
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mento che una tale realtà si conserva sempre. E come
non diciamo che Socrate si genera in senso assoluto
quando diviene bello o musico, né diciamo che perisce 1s
quando perde questi modi di essere, per il fatto che il
sostrato - ossia Socrate stesso - continua ad esistere,
cosl dobbiamo dire che non si corrompe, in senso assolu-
to, nessuna delle altre cose: infatti, deve esserci qualche
realtà naturale (o una sola o più di una) dalla quale deri
vano tutte le altre cose, mentre essa continua ad esistere
immutata.
Tuttavia, questi filosofi non sono tutti d'accordo circa

il numero e la specie di un tale principio. Talete, inizia- 20

tore di questo tipo di filosofia, dice che quel principio è
l'acqua (per questo afferma anche che la terra galleggia
sull'acqua), desumendo indubbiamente questa sua convin
zione dalla costatazione che il nutrimento di tutte le cose
è umido, e che perfino il caldo si genera dall'umido e vi-
ve nell'umido. Ora, ciò da cui tutte le cose si generano
è, appunto, il principio di tutto. Egli desunse dunque 25

questa convinzione da questo e inoltre dal fatto che i se-
mi di tutte le cose hanno una natura umida, e l'acqua è
il principio della natura delle cose umide.
Ci sono, poi, alcuni i quali credono che anche gli anti

chissimi * che per primi hanno trattato degli dèi, molto
prima della presente generazione, abbiano avuto questa
stessa concezione della realtà naturale. Infatti, posero
Oceano e Teti come autori della generazione delle cose, € 30

dissero che ci~ su cui gli dèi giurano è l'acqua, la quale
da essi vien chiamata Stige. Infatti, ciò che è più antico
è anche ciò che è più degno di rispetto, e ciò su cui si
giura è, appunto, ciò che è più degno di rispetto. Ma,
che questa concezione della realtà naturale sia stata cos) 984•
originaria e cos) antica, non risulta affatto in modo chia-
ro; al contrario, si afferma che Talete per primo abbia
professato questa dottrina intorno alla causa prima (infatti
nessuno potrebbe pensare di mettere Ippone con costoro,
a causa dell'inconsistenza del suo pensiero). s
Anassimene, invece, e Diogene° considerarono come

originaria, più dell'acqua, l'aria e, fra i corpi semplici, la
considerarono come principio per eccellenza, mentre lppa-
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των, vlππtιαοc δί πϋρ ό Μιτcιπονtίνοc χοιt Ήρbλιιtοι; δ
Έφlαιοι;, 'Εμ.πιδοχληι; δε τάι τintιρtι, προc τοίι; ε.lρημινοις
γην προατιθε.lι; τιtοιρtον (tcιuτοι yάιρ «ιί διαμινιιν χαί ού

10 yί-yνιαθαι άλλ' η πλήθε.ι χαί 6λιr6τηtι, αυ-yχριν6μιvtι X<XL

διαχριν6μι.νcχ ιlc ίν τι χαί lξ ίν6ι;) • Άvcιεtιy6ρ«ι; δί ό Κλα
ζομiνιοι; τfi μεν ήλυιί~ πρ6τε.ροι; ών τούτου τοίι; δ' ίργοις
ϋατιροι; cίπιίροuι; ιtνοι( φηαι τάιι; ciρχciι;· αχιδόν -ydιρ αποινται
τάι όμοιομιpη χαθά:πιρ ϋδωρ η πuρ οϋτω γί-yνε.αθοιι χαί

ι, cίπόλλυαθαι( φηαι, αυγχρ(σε.ι χοιί διαχρ!αιι μόνον, &λλωι; δ'
οuτι γ(-yvε.αθαι οuτ' άπ6λλυαθαι άλλάι διοιμένε.ιv ό:tδιοι. - lx
μίν ουν τούτων μόνην τις αlτ(αν νομ(αε.ιιν &ν 't"ήν lν uλης
ιίοε.ι λε.-yομένην- προϊόντων δ' οϋτωι;, cχύτο τό πρ&rμα ώδο
ποίηαε.ν οιuτο!ς- X<XL αυνην&,.χcχαι ζητε.ίν- ει γcίρ δτι μciλιστ«

20 πααι:χ riνεαιι; χοιί φθοράι lx τινοι; ίνόι; η χοιί πλειόνων lατίν,
διάι τί τοQτο συμβαίνει xatί τί τό αίτιον; ού rιχρ δή τό -γε.
uποχείμινον cιύτο ποιεί μεταβciλλιιν έαυτ6· λιrω δ' οΤον
οuτε. τό ςνλον οϋτε. ό χcχλχοι; αίτιοι; 'tOU μtτtιβciλλιιν lχά;τε.•
ρον cχύτών, ούδι ποιεί -rό μίν ςόλον χλ!νην δ δi χ«λχόι; άν•

2S δριciντα, άλλ ι ιτερ6ν τι τηι; μετcιβοληι; οιίτιον. το δε τοGτο
ζητε.ίν lσ-tί τό την ίτιροιν άρχήν ζηtε.ίν, ώι; &ν ήμε!ι; φα{η.
μεν, οθε\Ι ή άρχη τηι; χινήαε.ωι;. οί μέν ouv πάμπαv ιε άρ•
χηι; &φciμε.νοι τηι; μεθόδου της τοι<Χuτης χιχί ίν φ&σχοντε.~
ε{ναι τό όποχιίμιvον ούθiν lδuαχέρανcχv ίιχuτο!ς, άλλ' ίvιοί

)Ο rι των εν λεγόντων, ώcm:ιρ ήττηθέντ~ ύπο τcιύτηc της ζη
τήσε.ως, τό iv d:χίνητ6ν φcισιν ιίνcιι χαί την φύσιν δλην ou
μόνον χcι1ά γέvεαιν χαt φθοράv (τοϋτο μιν -yάιρ όιρχοιίόν τε
χα.ί πάνtε.ς ώμολό-γηααιv) άλλά χοιί χcχτά την &λλην μιτcχ-

984" βολην πάααtν- χαt τοΟtο οιutών tοι6ν Lcπιν. 'tών μiν οuν iν
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so cli Metaponto ed Eraclito di Efeso considerarono co
me principio il fuoco.
Invece Empedocle pose come principi i quattro corpi

semplici, aggiungendo ai tre sopra menzionati anche un
quarto, cioè la terra. Essi, infatti, restano sempre immutati
e non sono soggetti a divenire se non per aumento o dimi- 10

nuzione di quantità, quando si congiungono in una unità o
si sciolgono da essa.
Anassagora di Clazomene, che per età viene prima di

Empedocle ma è posteriore per le opere, afferma che i prin
cipi sono infiniti: infatti egli dice che pressoché tutte le
omeomerie si generano e si corrompono unicamente in
quanto si riuniscono e si disgiungono cosl come avviene per
l'acqua o per il fuoco, mentre in altro modo non si genera- 15

# •no ne si corrompono, ma permangono eterne.
In base a questi ragionamenti, si potrebbe credere che ci

sia una causa unica: quella che diciamo causa materiale.
Ma, mentre questi pensatori procedevano in questo modo,
la realtà stessa tracciò loro la via e li costrinse a ricercare
ulteriormente. Infatti, ammesso anche che ogni processo di
generazione e di corruzione derivi da un unico elemento 20

materiale, o anche da molti elementi materiali, perché mai
esso ha luogo o quale ne è la causa? Infatti, non è certo il
sostrato che fa mutare se stesso. Portiamo un esempio: né il
legno né il bronzo, singolarmente presi, sono causa del pro
prio mutare; il legno non fa il letto né il bronzo fa la sta
tua, ma causa del loro mutamento è qualcos'altro. Ora, ri- 25

cercare questo significa, appunto, ricercare l'altro principio,
ossia, come noi potremmo dire, il principio del movimento.

Coloro, dunque, che fin dai primi inizi intrapresero que-
sto tipo di ricerca e sostennero che uno solo è il sostrato,
non si resero conto di questa difficoltà. Anzi, alcuni di co-
loro che affermano questa unicità del sostrato, quasi sopraf- o
fatti dalla difficoltà di questa ricerca del principio del movi
mento, affermano che questo sostrato uno è immobile e che
è immobile anche tutta la natura, non solo nel senso che
non si genera né si corrompe (questa è, infatti, una convin-
zione antica e da tutti condivisa), ma anche nel senso che è
immobile rispetto ad ogni altro genere di mutamento (e
questa è la loro caratteristica peculiare). Dunque, nessuno 984'
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φcιαχ6νιωv ιtvcιι τό παν ούθενί αuvtβη την τοιcιύτηv σuνιδtί\Ι
cι[τίcιν πλην ιl &ρcι Π«ρμεν(δt), χcιί 'tούτ~ χcιτιχ τοοοuτο\#
οοον ού μόνον iν άλλιχ χcιί δuο πω~ τίθηοιν cιlτίcιc ιtνcιι •

, τοίς δέ δή πλε.ίω ποιοϋαι μαλλον lνδlχιτ«ι λlγειν, οίον τοί~
θερμόν χαί φuχρον η πυρ χcιί γην· χρώντcιι yciρ ώc χινη
τιχήν ίχοντι τ~ πuρί την φύσιν, υδcιτι δέ χcιί Tfi χιχί τοίς

, t , ' δ' , ' ' , ' Lτοιοuτοις τουνcιντιον. - μιτcι ε τουτους χcιι τcις τοιcιυτ«ς cιρχι;ι;,
ώ, ούχ υιcινών ούσωv Ύιννηοcιι την των ονtων φύσιν, πάλιν

ιο όπ' cιuτηι; τηι; άληθείcιι;, ώcrπερ είπομεν, άνcιγχαCόμενοι την
lχομίνην Lζήτησαv cίρχήν. τοu γάρ εu χαί χαλωι; τά μεν
εχειν τά δί γί-yνεαθcιι των οντωv ίσωι; οϋτε πuρ οϋτε γην οϋτ'
&λλο τώv τοιούτων ούθεν οϋτ' εl.χόι; cιίτιον ιίνcιι οϋτ' lχε.(νοu~
οlηθηναι • ούδ' οιυ τ~ αύ'tομάτ~ χcιί τύχΤJ τοσοϋτο» έπιτρέ•

ιJ φcιι πρατμcι χcιλώι; ε!χεν. νουν δή τις εlπών lνείνοιι, χcι•
θάπε.ρ ίν τοίι; ζ~οιι;, χαί lν 't'Ό φύσει τόν cιίηον τοu χόομοu
χcιί της τάεεωι; πάσης οίον νήφων lφάνη πcιρ' εlχ~ λirον
'tcις τούς πρότερον. φανερώς μέν οuν Άνcιξαr6ραν ίσμεν
&φάμενον τοuτων των λόrωv, cιlτίcxv δ' ίχιι πρότερον Έρ-

20 μότιμος ό Κλcιζομένιοι; ιlπεϊν. οί μέv οuν οuτως ύπολcιμβci
νοvτες &μcχ 'tou χcιλωr; τηv «ίτίcιν άρχήν εtνcχι τών οvτων
ίθεοcιν, χαι την 'tΟιcχύτηv δθεν ή χίνησις uπcχρχε.ι τοίι; ouoιv.

4

ύποπτε.ύοε.ιε. δ' &ν "tιι; 'Ησίοδον πpω'tον ζητησcιι τό τοιοϋ
τον. χ&ν ιί τιι; &λλοι; ερωτα η lπιθuμίcιν lν τοίι; ουαιν ίθη-

2J χιν ώς ~ρχήν, ο!ον χαί Πcχρμενίδηι;· x«t γιχρ οΪJ'tοι; xcιt"tα•
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di coloro che affermarono che il tutto è una unità riusc a
scoprire una causa di questo tipo, tranne, forse, Parmenide:
nella misura, almeno, in cui egli pose non solo l'esistenza
dell'uno, ma altres) l'esistenza di due altre cause.
Coloro che ammettono più prindpi possono risolvere me- ,

glio la questione: cosl, per esempio, coloro che ammettono
come principi caldo e freddo o fuoco e terra; costoro, infat-
ti, si servono del fuoco come se fosse dotato di natura mo
trice e, invece, si servono dell'acqua e della terra e degli al-
tri elementi di questo tipo come se fossero dotati della na
tura contraria.
Dopo questi pensatori e dopo la scoperta di questi princi-

pi, i quali non sono sufficienti a produrre la natura e gli es
seri, i filosofi, nuovamente costretti dalla verità stessa, co- 10
me già abbiamo detto, si posero alla ricerca di un principio
ulteriore. Infatti, del fatto che alcuni degli esseri siano belli
o buoni e che altri lo diventino, non può indubbiamente es
sere causa né il fuoco, né la terra né alcun altro di questi
elementi, e non è neppure possibile che quei filosofi lo ab
biano pensato. D'altra parte, non era cosa conveniente ri-
mettere tutto questo al caso e alla sorte. n
Perciò, colui che disse che, cosi come negli animali, anche

nella natura c'è una Intelligenza che è causa dell'ordine e
della armonica distribuzione di ogni cosa, sembrò il solo fi
losofo assennato, e, al suo paragone, i predecessori sembra
rono gente che parla alla ventura. Ora, sappiamo con certez-
za che Anassagora fece questi ragionamenti; ma si tramanda
che Ermotimo di Clazomene 7 per primo abbia parlato di
questo. Comunque, coloro che hanno ragionato in questo 20

modo, hanno posto la causa del bene e del bello come prin
cipio degli esseri e hanno considerato questo tipo di causa
come principio da cui deriva agli esseri il movimento.

4. [Prosecuzione dell'esame delle dottrine dei predecessori con
particolare riguardo a Empedocle, Anassagora eDemocrito]

Tuttavia si potrebbe pensare che sia stato Esiodo il pri-
mo che ricercò una causa di questo genere, o chiunque altro
pose l'amore e il desiderio come principio degli esseri, cos
come fece, per esempio, Parmenide. Costui, infatti, ri- 25
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