
LA NOZONE PLATOMCA E MEDIOPLATOMCA
DI'GIUSTZIA'*

Le qualità dell'anima che si ingenerano con I'abitudine e I'eserciziol, se
separate dall'intelligenza (gapt(ópevc 6è gpovfioeo4)2, per Platone altro
non sotto che delle virtù servili, che non hanno niente né di sano né di utile3.
E' naturale quindi che Platone distingua la giustizia come virnì popolare e
civilea dalla vera giustizia che non è per natura né nasce spontanea, ma è
scienzaS che si acquista con I'insegnamento e con lo studio6. Così, accanto
alle virtù che nascono dal costume e dalla pratica della vita senza il sussidio
della filosofia e dell'intelligenza,Platone pone la virtù vera (&Àn0ng &p*'rh,
petù gpoviloeorq)?, che è unica e rappresenta la virtù nella sua totalità8, an-
che se assume denominazioni diverse, perché le singole virtù o virtù 'partico-
lari' sono solo nomi diversi di una realtà che è unicag. Questa non esiste
senza conoscenza e scienza (É0et &veo gtLooogíoq)Io, cioè, senza sapien-
zarr, e la giustizia proprio in quanto sapienza e virtù (oorpía te raì &pe-
ctDtz e uno dei massimi benil3, anzi, il bene supremo per I'animal4.

* con una proposta di correzione al testo del De Platone et eius dogmate (II229) di
Apuleio.

1 Plat., Prt. 323a (... flyoOwcrl nóvteq &vOponot trivtc' &v6pcr peté1erv Errato-
oóvqq te rcì &l.Irìg roluttrrffg &pedg...); R. 5l8de.

2 Plat., Phd.69b.
3 Plat., Phd. 69b pì1 orrclpcaícr trq fi d totcótq &peti1 raì tQ 6vtr &vòpa-

no6ó6qg te xqì oùòiv trnÈg oó6' &2,q0èg Én...
4 Pht., Phd. 82ab (Oùro0v eòòcrpovéotator... rcì toór<ov eioì... oi d1v òqpottrlv

xcr,ì nol,rnrfiv &petflv èmteq8euróteg, iiv 6l xalto0or o<ogpooóvqv re xoì òtrato-
oóvqv, é( É0oog te raì pel'&1g plovoîcv óveo gtLooogícrg te xcì vo0;); R' 6l9cd:
... éOer &veo <ptLooogícq &petffg peterl,egótcr...

5 Pht.. Prt.361b.
6 Plat., Prt.323c (...cùtìv (i. e. 6rrcrtooóvqv) oò gúoer fi1o0vtsr eîvsr oó6' ónò

toO cùtopútou, til,?'ò òr6crtóv re rcrì èl èmpel,eicg no,pcr,yíveo0ar {l &v ropcr-
yíTvnrar).

7 Plat., Phd.69b;Tht. 176c.
8 Plat., Men.79b; Lg. 630e. Credo che sarebbe corretto in Platone distinguere tra virtù

"particolare", che è vera virtù, per cui ogni azione compiuta secondo una di queste virtù
"particolari" è virtù, e virtù "parziale", che altro non è che una "particella di virtù".

9 Plat., Prt. 329c sg., 349b sg., 36lb.
l0 Plat., Prt. 36lb (. .. n&vra Xp\paú, èotrv éntott'1pq,

oogpooóvr1 raì 11 av6peícr...); R. 443e, 619c.
I I Plat.,Phd. 69ac;Tht. l45e (taòtòv... ènrot{pr1 raì

òtrcarooóvr1v &pedlv eîvcn rcrì oogiav), 443e.
12 Plat., Tht. l76c; R. 350b, 351a.

xq,ì fi.òtratooúvq rcrì

crogia;); n. 350d (tùv

l3 Plat., R. 367c: èneròfi o$v òpol"óTqocg tóv peyiottov aya0óv eîvat òtraro-



LA NOZIONE PLATONICA E MEDIOPLATOMCA DI 'GIUSTZIA' 223

Nei Dialoghi di Platone, dove ancora appare una nozione legata all'origi-
naria sfera religiosals, la virtù della giustizia nasce dall'accordo armonico
delle tre parti dell'anima, per cui ognuna compie le funzioni che le sono pro-
priel6, e sotto questo aspetto rappresenta innanzi tutto la salute, labellezza e
il benessere dell'anima (òyíera... rci ról,l,og raì eóe(ia Vu2(î€)17, che si
manifesta all'estemo nell'agire giustamentelS e nell'essere giusto (6íxaró te
np&rnew roì ral,ù énrtr16eóetv raì eîvst òíratov)Ig, in una pratica a cui
sowintende comunque come scienza la sapienza2O.

La giustizia infani risulta prima di tutto un bene degno di essere posseduto
per quello per cui esso di per sé giova a chi lo possiede2r, perché l'azione
che svolge, prima che esteriore22, è interiore23. Infatti, la pratica di questa
virtù, regolando innanzi tutto la coscienza di chi la possiede, rappresenta la

oóvqv... Per la funzione egemonica della giustizia cfr. Arist., EN ll29b 30 (rpatíoc1
tdrv ópet6v eîvar òoreî fi òrrcrooóvr1); Cic., Ofl. Ill 6.28 haec enim una virtus om-
níum est domírw et regína vìrtutum.

14 Plat., R. 366e (6rrcrooóvq 6è peytotov ó1a0óv), 6l2b: ... tiî,l,' aótò 6rrcro-
ouyl-v aúcfr yuxfr cíptorov qópopev...

I) Plat., Euthphr. làc-e; Prt. 329c (n'cot tcòróv 1' èonv òrrarótqg óorórqc fi 6tr
òporótarov, raì púl,torc róvtov fi re òtrcrrooóvq oîov óoróq6 xoì fi òorórqq oîov
6trcrrooúvq), 33lab; Grg.507b. Sulla progressiva lucizzazione di questo termine cfr. Ari-
stote, L'Ethíque A Nìcomaque. Introduction, traduction et commentaire par R.A. Gauthier
et J.Y. Jolif, Louvain-Paris 197010, \.1,324 sgg.

16 Pht., R. 413e, 44lde,443cd ((uvcppóocvta tpíc 6vta, dionep 6pouq tfig óppo-
vícA &rep6q), 586e.

17 Plat., R. 444de.
18 Plat., R. 443e:
19 Plat.. R. 445a.
20 Plat., R. 413e, 443de (oogícv òè tì1v èntorcto0osv tcút1 rfr rpú(et Ènwú1-

ptv).
2l Plat., R. 36?d (... toOr' o0v qótò ènqíveoov 6rrarooóvr1g, ò oótfi òr' o{rd1v

tòv Éiowa óvívqorv), 413e. Sull'utilità che la giustizia.ureca a chi la possiede cfr. anche
Sen., Ep. 81.19 (iustitia non est ad alios perrinens, mlgut pctrs eius in se redít) e, indiret-
tamente, Plut., Starc. rep. lO lBC.

22 Plat., R. 343c (fi òtrcrrooóvq raì rò 6írarov &l,l,órprov dycr0òv rQ 6vn),
360c, 443cd. La formula impiegata da Trasimaco è contestata da Platone / Socrate (cfr. R.
367cd).

23 Plat., R. 433a (f1 6rrcnooóvq, rò rù aùro0 rpóttel),443c (d 6rrarooóvq &ll'
oó nepì d1v é(ro rp&(rv tdrv aóto0, &1,î,à nepì tì1v evró9, 443d (rù. Écroro0 /
tól,)'ótprc rpóttew). Quello che non sembra essere il carattere distintivo della giustizia
per Platone, lo divenbra per Aristotele: cfr. EIV ll29b 3l-33 (ò Étory cùd1v rcrì lrpòg
érepov 6óvatcrr { ripe{ tpîo0ar, al,X,' où póvov ra0' sùtóv), ll30a 3-4: ...
dl"l.ótprov &yc0òv 6oreî eîvq,t fi 6rrcrrooóvq póvq rdrv óperdw, 6tr rpòg Érepóv
èonv.
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via che conduce in alto (&vo o6óg)24 e rende l'uomo 0eogrl,f1q25, permet-
tendogli di rendersi, nel limite delle possibilità umane, simile a dio2ó.

Se dai Dialoghi sembra di poter evincere con sufficiente sicurezza l'iden-
tificazione da parte di Platone della vera virtù o virtù perfetta con la virfù tota-
le (6fî1zz o oupr&ocr óped128), dalle Leggi emerge altrettanto chiara l'i-
dentificazione con la virtù totale della ntotótr1g, che Platone definisce come
giustizia perfetta o virtù nel suo grado più alto29, assegnandole nella classifi-
cazione delle virtù il quarto posto riservato alla giustizia30, con la precisa-
zione che ttotòq... oór &v note yévotto &vet otprúoqg &petfr631.

Nel platonismo posteriore la giustizia, conformemente alla dottrina della
Repubblica32, rappresenta la quarta virtù33 ed è definita da Alcinoo3a, Filo-
ne35 e Clemente Alessandrino36 come oopgtrlvíc delle tre parti dell'anima.
Essa infatti, estendendosi alle tre parti dell'anima, rappresenta la suprema
perfezione delle altre tre virtù (navtél,etó rtg o$ocr, t6>v tptdlv &pet6lv)37-

24 Plat.,Tht. l76b; R.62lc.
25 Plat., R. 612e.
26 Pl^t., R. 6l3ab.
27 Plat., Men 79b sgg.
28 Plat., la. l99e: R. 348b; Lg. 630e. Sulla giustizia come tel,eía &pet{ che com-

prende ogni virtù cfr. Arist., EN ll29b 26-34 (cit')' Sulla tel.eíq dpet{ cfr. Asp.' EN,
CAG XIX. l, ed. G. Heylbut, Berolini 1889, 8'25-26 (ù ér raodrv tdrv úpet6v ròv
te npcrxrrr6v rcrì tdrv 0ecopqtr6v), lll.27-28 (î,Éyet 6è [sc. ò 'Aptototéî'îg]
rcrwel,ff ripetlv tì1v oópnoocrv); Alex. Aplv., Quaest, Suppl. Arist. II.2, ed' I. Bruns,
Berolini 1892, 157.22 (ò fùp É1orv tlv teleiav &petflv ópoíoq, róocrg éger);de
anima, Suppl. Arist. ll.l, ed. I. Bruns, Berolini 1887, 155.21-24 (óLov yríp tt i réÀ.erog
dpetri, pépn 6È cùdg &vòpeícr oogpooúvq 6rrarooúvr1 tdrv l,ow6v èxóotq...).

29 Plat., Lg. 630c.
30 Pl"t., Prt. 349b; R. 433c (É<papev 6txcrooóvqv éoeo0crt tò ùnoX,erq0èv

éreívov, ei tù rpícr eúporpev), 443d.
3l Plat., Lg. 630b. Sulla figura del motóq in Platone vd. Pd.89d; R. 444d; Lg.730c

sgg. Cfr. anche Plat., Ep. X,358c (tò 1&p pépotov raì ntotòv xaì ùpéq, to0ro è1ó
gqpr eîvar thv &),lOrvùv gtlooogícw).

32 Plat., Prt.349b; R. 433b.
33 ct. syF III 263 (eioì 6è tòv àpr0pòv téoocpeg, gpóvqotg, oorgpooóvq, cv6pícr,

òtrarooóvr1), 264.
34 Alc., Didask. 182.32-34 H.
35 Phito, Leg. alleg.,I72,80.7-8.
36 Clem. Alex., Strom. IV 163.4: 6trctooóvr1 òè oupgovío t6v tfiq yu1frq pep6v.
37 Alc., Didask. 182.42H. Cfr. Plat., R. 433b; Arist., EN ll29b26-27 (l òtrcto-

oóvî &perù pév èotr te?'.eíq,, dl,l,' oò1 &nî,6rg ril,X,ù npòq Étepov), 28 (rpcrtiotrl
r6v &pet6v eîvar 6oreî fi 6trcrtooóvr1),29-30 (év 6È òrratooúv1 oulî.fipòqv n&o'
riped Lfur),31-33 (telveía 6'óotív, iítr ó Éy,w oùtìv xcì npòq Étepov 8óvctcrt tfl
opetfl 26pfio0crt); Pol. 1283a 39; Asp., EN 111.27-28.
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Anche Apuleie3S non si allontana da questa concezione, ma il testo che il fi-
losofo presenta riproduce le diverse formulazioni della concezione platonica
della giustizia che si leggono nei Dialoghi, in particolare nella Repubblica e
nelle lzggi.

Il filosofo di Madaura rileva come la giustizia, virtù totale eperfetta(fide-
litas = nrotóqg)39, assuma in Platone denominazioni diverse in rapporto al
diverso campo di applicazione: benivolentia, quando risulta utile a chi la
possiede, iustitia, quando mira all'utilità altrui, religiositas (= óorórng),
quando è diretta ad onorare gli dei. La dottrina riferita da Apuleio trova una
precisa rispondenza nei Dialoghi di Platone sia per quanto riguarda la nozio-
ne dr fidelitas come virtù totale (universa virtus\, sia per la nozione di una
giustizia che non si restringe, come pensava Trasimaco4, alle azioni esterne
dell'uomo, cioè all'utile altrui (iastfiia), ma che giova innanzi tutto a chi la
possiede (b en iv o lentia)ar .

Questa duplice natura della giustizia, di cui parla Apuleio, ben riflette il
pensiero di Platone che definisce la giustizia oorpía te xaì &.perí(z 

"6 
i1

giusto &ycOóg re roì oogóq43. Essa infatti rappresenta l'armonia dell'a-
nima che si manifesta all'esterno nell'agire giustamente e nell'essere giusto
(òírató re np&mel rcrì ral,ù ènro16eóerv roì eîvor 6írorov)4, in una
òtxcrícr pèv rcì xo?'fi rp&(tga5. Anche la nozione di benivolentia, per la
quale si è supposto I'esistenza di un originale greco che parlasse di
e6voro46, credo che trovi la sua ragion d'essere in Platone, non tanto nella
nozione di grl,íaa7, quanto in quella di gtlogpooóvq che, associata com'è

38 Apul., Plat. ll229.
39 Apul., Ptat.II228: eas ìgitur, quae ex omnibus constent, dicemus esse perfectas...

eas vero, quae perfectae sint, individuas et ìnter se coneml...
4o Plat., R. 343c, 367c, 443c.
4l Plar., R. 367d, 413e, 443b.
42 Plat, R. 351a.
43 Plat., R. 350b.
44 Plat, R. 433b, d, 434c, 44lde,
45 Plat., R. 443e.
a6 Cfr. J. M. Dillon, The Middle

220, London-Ithaca 1977, 332.

443b, 444c, 445a, 453b.

Platoni.Tts. A Study of Platonism 80

47 Plat., R. 443d. Vd. P.L. Donini, la giustizia nel medioplatonismo, in Aspasio e in
Apuleío,in La Repubblica di Platone nella tradizione antica, a c. di M. Vegetti e M. Ab-
bate, Napoli 1999, 138. Si tratterebbe comunque di un riferimento indiretto, in quanto Ia
gùíc risulta sorretta dalla eiívorq (cfr. Plat., Phdr. 24lc; Def. 4l3b: row<'rvícr per'
eùvoícg).
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ai concetti di eipúvrìat, gtl,ío4e, òpóvotas0 e oupgo:vía5l, indica la bene-
volenza che nasce dall'amichevolezza tra le parti dell'anima52, di cui la giu-
stizia è espressione 53.

Se si assume come criterio metodologico quello del confronto in primis
coni Dialoghi di Platones4, mi risulta difficile vedere nell'esposizione apu-
leiana di De Plat. 11229 una dottrina platonica della giustizia basata sulla
Eraípeorg "tra forme e livelli diversi della giustizia", tîa una giustizia
'hniversale" ed una "particolare", tra una giustizia perfetta ed una imperfet-
ta55, anche perché Apuleio, che conosce bene I'unicità della vihù56 e la di-
stinzione vinutum perfectae qunedam, inperfectae... aliae (De Plat.n228)s7,
dimostra di non avere dubbi sulla natura della giustizia platonicass.

Lo schema diairetico della giustizia come virtù totale che si evince dall'e-
sposizione di Apuleio è il seguente:

IUSTITIA / LINWERSA VIRTUS vel FIDELITAS
I

I

benivolentia
(R. 367 d)

I

iustitia
(R. 343c,360c)

I

religiositas
(Pr. 33lb)

48 Plat., Lg. 628c, 640b, 74oe.
49 Plat., R.40ld, 442c.
50 PhL, Ph.3tlb; Atc. I l26c; R. 35ld; Lg. 653b.
5l Plat., R. 401d,442c.
52 Plat., Ptt. 3llb; Atc. I l26c; R. 351d, 401d,442c (... cfr 9ú,íg rcì oupgowíg tfl

aót6v toótarv sc. tdrv pepdrv); Lg. 628bc,653b.
53 Plat., Lg. 628c,640b, 740e.
54 Anche se giudico difficile che testi medioplatonici come il De Platone di Apuleio,

caratteizzati, come sono, da una innegabile rorrrî,ía filosofica, possano interpretarsi con
un esclusivo ricorso ai Dialoghi di Platone, sono convinto che la dove il testo platonico
non offre coincidenze significative e soddisfacenti, si imponga come doveroso e ineludibile
il confronto con testi aristotelico-peripatetici e stoici.

55 Donini, la giustizìa... 137 e n. 16; improprio giudico il rimando a Dillon (Middle
Plat. 332), che in relazione a Platone parla di "general justice" nel senso di una "virtue in
general" con esclusivo riferimento ai "its internal and external, or absolute and relational,
aspects", senza che questo comporti una opposizione tra giustizia 'universale' e
'particolare', di cui per altro non c'è traccia nel De Plat. di Apuleio. Per la distinzione tra
una giustizia totale (la giustizia legale), che è virtù perfetta, e una giustizia particolare (la
giustizia distributiva e correttiva), vd. Arist., EN ll29b 14 sgg., 1130b 30 sgg. Cfr. Dil-
lon, Míddle Plat. 332: Apulée, Opuscules philosophiques et fragments. Texte établi, tra-
duit et commenté par J. Beaujeu, Paris 1973, 291 $ 230 n. L

56 Apul., Ptat.Il227: Unímodatn vero esse virtutem...
57 Cf.. Apul., Ptat. 11228,234.
58 Apul., Plat.II220.
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La nozione di giustizia che Apuleio attribuisce a Platone è quella di una
virtù perfetta o totalese che fondamentalmente presenta due distinti ambiti
d'azione. Ripartita com'è tra le tre parti dell'anima, essa riassume in sé la
natura di virtù teoretica ed etica, perché è ad un tempo virtù della parte razio-
nale dell'anima e di quelle passionali60. Per questo Apuleio può affermare
che in Platone la giustizia da un lato si presenta come disciplina, cioè scienza,
alla pari della sapientia e della prudentia ó1, dall'altro come dru vivendi 62, in
quanto, alla pari dellafortitudo e della conrtnentia, si acquista con la pratica e
I'esperienza63.

Ma, per Apuleio come per Platone64, la giustizia, alla pari dell'úv-
òpeíc65, è una scienza di carattere pratico66 com'è per altro confermato dalle
funzioni che esplicitamente Apuleio le assegna6T. Pensare quindi che le
espressioni/oras spectare efida speculatrix utilitatis alienae, con cui Apuleio
precisa I'attività della giustizia, possano essere "la traduzione latina della
funzione theoretike" di cui, a proposito della giustizia divina, parla Aspasio
nel suo commento all'EN di Aristotele6s, mi sembra un forzare il testo di

59 Apul., Ptat.lI234-235. Cfr. Arist., EN 1129b26,28,30-31.
60 Apul., Plat.Il234-235. Cfr. Alc., Didask.29,182.42H.
6l SuUa distinzione tra sapìentia come scienza teoretica e prudentia come conoscenza

pratica del bene e del male cfr. Apul, Plat.11228 di contro ad Alcinoo (Didask.2, 153.5-9
H.).

62 C*. SyF' m 202 (6l,ou yùp ro0 ptou Èorì rérvn n ripeq), 560 (nepi 6l,ov o$oav
[sc. apetùv] ròv píov télvqv). Sembra doversi escludere che I'espressione di Apuleio ar-
tetn vivendi ac discíplina,m possa considerarsi la traduzione latina dell'espressione
énrorffpcrr roì ré1vcn con cui gli Stoici (SyF III 95) definiscono le quattro virtù fonda-
mentali e Alcinoo (Didask.30, 184.2-5 H.) le virtù della parte razionale dell'anima. Sulla
nozione teoretica e pratica di tépq vd. Asp., EN 2.15 sgg.

63 Credo che sarebbe difficile spiegare questa formula definitoria della giustizia, che
presuppone la distinzione tra virtù razionali, che sono delle scienze, e virtù etiche, che, se
pur rationabíles, sono réy-trll toO píou che si acquistano usu et expertendo, senza il ricor-
so alla filosofia aristotelico-peripatetica e stoica. Si noti anche come Apuleio, diversamen-
te da Alcinoo (Didask.30, 184.2-3 H.: oiíte èmotrjpq o6te té1vq èv <il,l,rp pÉper tfr6
yu1fiq oovíotcrtcrr fi év póvg tQ î,olrotrrQ), distingua tra disciplina (= èrrorripn),
virtù propria della parte razionale e ars vitae (= téIvn toO píou), virtù delle parti passionali
dell'anima.

64 Plat., R. 433b, d (ù òrrurooóvn... rò rà qòrot npdtterv), 434c,441de,443b,e,
444cd (tò òircrs roteîv / rò pèv 6íraw rpútterv), 445a,453b,613ab. Cfr. Alc., Di-
dask. 34,188.26 H.

ó5 Pl"t., La. l99c; Prt.36Od (i1 r6v 6ervdrv roì pl òerv6lv oogíc).
66 Plat., Euth.28lb; R. 443ce,621c.
ó7 Apul., Plat. 11229-230: iila (i.e. iustitia) hominum societatis remedium atque medi-

cino est.'Duabus autem aequalibus de causis utilitatem hominum iustitia regit...
68 Arp., EN l.16-2.4:... v0v 6è to0 oópctoq góorq... É( rivó1rqg hoí4oev fip&g

ènpel,eîoOct xcrì oorgpooóvqg raì èlrpoteícg rcrì nol,l,6lv &l,l,rov toroótcov
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Apuleio per fargli dire quant'esso di per sé non dice né, a mio avviso, po-
trebbe dire6e.

Personalmente sarei molto cauto nell'affermare che la giustizia "è introdot-
ta da Apuleio con la precisazione che essaè anche una scienza "T0 1il corsivo
è mio), e valuterei con maggiore attenzione quanto ripetutamente segnalato
dai moderni editori degli opuscoli filosofici di Apuleio, ai quali, credo, si
potrebbe rimproverare solo I'eccesso di eril,rípetc. Già nel 1966 infanti Mo-
reschini -- che nel 1991 pubblicherà per i tipi della Teubner I'edizione critica
degli opuscoli filosofici di ApuleioTl - annotavache scientiamque glinsul-
tava "incomprensibile"T2 e, tornando nel 1978 sull'argomento, ancora scri-
veva che I'espressione iustitiam aequaliter dividentem se scientiamque glí ap-
pariva "grammaticalmente insostenibile e probabilmente corrotta"73. Nel
frattempo Beaujeu, che nel 1973 pubblicava l'edizione degli opuscoli filoso-
fici per i tipi delle Belles Lettres, non mancava di rilevare nel commento la
natura "grammaticalement bizane" dell'espressi one scíentiamqueT 4.

Anch'io credo con Moreschini e Beaujeu che il nesso scienrtamque sia in-
sostenibile e non solo sul piano grammaticale e sintattico, ma anche su quello
filosofico. Ma se l'espressione è corrotta, esistono, a mio avviso, tutti i pre-
supposti per un emendamento. Considerando I'enclitica -que che assicura il
collegamento con il precedente participio (dividente<m) s(">), proporrei di
correggere scienticnnque in sparsamque che della divisio precisa la natura. Si
tratta di una correzione facilmente giustificabile e suggerita per altro dalla de-
finizione che della giustizia propone, a breve distanza, lo stesso Apuleio:
Iustitiam vero, quod trinis animae regionibus sparsa sit, artem vivendi ac di-
sciplinam púat7s.

cpetdrv, órv oòr eiròg peteîvar tQ OeQ 6rù tò prite d6ov6v prite ?,un6v ocopcr-
nrdrv peté1erv. è( &vóyrcrlg o$v to0 oópctoq gorvópe0c d1v nfeiotqv îepì tù iiOrl
ènrpÉlercrv ropí(eoOct, èneì xaì fi Erra,tooúvq rcrì fi qpóvqorg, fiv tò Oeîov òoreî
peté1erv, noî,ù pòv leírovtqr toO 0eo0. ... èreì tó 1e 0eîov eiróq èotr òrrcnooóv1
npòq ip&g póv1 1pffo0ct d 0eorprltrrfr rcì év toótg Eratel.eîv.

69 Donini, La giustizia...134 n. l0 ("Si può avere qualche dubbio sullo stato della tra-
dizione manoscritta, ma la nozione che questa giustizia soltanto si identifichi con la
scienza non dovrebbe assolutamente andare perduta...), 1 35, I 39. Più che di dubbi parlerei
di intraducibilita, sul piano grammaticale e sintattico, del nesso scientiamque. Ma, se I'e-
spressione è corrotta, questo non toglie che per Apuleio la giustizia rappresenti una scienza
(Plat.[234), sempre e comunque di carattere pratico.

7o Donini, Ia giustizia...135, 140.
7l Apuleius, De phíbsophia libri, ed. C. Moreschini, Stutgardiae et Lipsiae, 1991.
72 C. Moreschini, Studi sul 'De dogmate Platonis' di Apuleio, Pisa 1966, 84 n. 187.
73 C. Moreschini, Aputeío e íl platonismo. Firenze 19'18, ll4 n. 2l l.
74 Apulée, Opuscules.,.290 n.3.
75 Apul., Plat. 11 234-235.
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L'emendamento rende tltesto per has tres animae partes qwtrtctm virtutem"
iustitiam, aequaliter dividente<rn> s<e> sparsarnque,... perfettamente com-
prensibile sul piano grammaticale-sintattico e in perfetto accordo sul piano
filosofico con la concezione platonica e medioplatonica della giustizia come
armonia delle tre parti dell'anima76. Una concezione quella di Apuleio che
esclude qualsiasi connotazione teoretico-speculativa di questa scienza che
come òtraíanpd,lt{1 regola I'interesse altrui78. La natura pratica di questa
virtù sembra confermata anche dall'aggettivo speculatrix impiegato, come ri-
sulta dall'asus scrtbendi di ApuleioTe, per definire I'aspetto sociale e civile di
questa virtù, cioè il guardare verso l'esterno (spectare foras), senza riferi-
mento alcuno ad un'attività contemplativa per la quale ci saremmo aspettati
non speculatrtx, che è sinonimo di spectatrix 80, ma contemplatrix se, com'è
vero, contemplatio è'vox technica' che traduce il greco Oeolpío.

Della nozione di "giustizia teoretica", che risulta estranea non solo a Pla-
tone e al platonismo, ma anche ad Aristotelesl e all'aristotelismo posterio-
re82, non si riesce a trovare traccia nello sviluppo del pensiero antico, con
I'unica eccezione, rappresentata, come si è detto, dal proemio del commento
di Aspasio all'ENdi Aristotele83.

In questo proemio, polemico nei confronti della dottrina stoicaS4 dell'i-
dentità detle virtù umane e divine85, Aspasio afferma la priorità per necessità

76 Plat.. R. 443d.
77 Plat., R.433e-434a
78 Apul., Ptat. lI 230.Di tale incongruenza parla anche Donini (La giustizia... 139)

senza però trarne, mi sembra, le dovute conseguenze. L'azione del foras spectare ben si
concilia infatti con la n p&(rg rivolta verso I'esterno di cui parla Platone (R. 433e-434a), a
condizione che non si attribuisca all'azione dello spectare valenza epistemologico-contem-
plativa.

79 Cfr. apul., De deo Socratis 156 (domesticus speculator), 159 (speculntores).
80 Per I'attivita dello spectare con riferimento alla prudentia che è vírtus animi e

scienza pratica cfr. Apul., Plat. ll220,228 ... illam virtutem, quae ratione sit nixa et est
spectaîrk diiudicatrtxque omnium rerum, prudentiam dícít atque sapientìam... Perla sa-
pientia la cui attività consiste in perspectandi cognítione / contemplatione cfr. Apul, Plat.
rr253.

8l Arist., EN ll34a l-2: ó Eíruroq l,eyetcr npcrtrròg....
82 Per Aspasio (EN 53.34-54.2), come per Aristotele (Arist., EN ll29b 26-27,31-

32), la giustizia è una virtù etica, una peoóqg che riguarda le azioni e le opere.
83 Asp., EN 2.3-4.
84 cfr. svF I s29,564, III 149,245-2s2.
85 Asp., EN 2.1-2:... xcrì i 6rxcrooóvr1 rcì i1 9póv4org..roX,ù pàv X,eíaovtcr toO

0eo0, la cui unica attività è rappresentata dalla Oeorpia. L'enorme distanza che separa la na-
tura umana da quella divina, impedisce che possa esservi un vero e proprio rapporto di gr-
l.icr tra I'uomo e gli dei: [Arist.] MM l2l2b 35 (oùr íutr gú.ícr rpòg toìrg Oeoóg); Asp.
EN 178.30-l?9.1. Cfr. Arist., EN ll45a25-27 (rqì lùp 6orep oú6è 04píou Èotì
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dell'etica rispetto alla filosofia teoretica, che pur si occupa delle realtà più di-
vine (nepì tfw ttptotútrov xoi 0erotótcov), perché non è possibile vivere
bene senza le virtù etiche o pratiche. L'uomo, la cui natura è legata ai piaceri
e ai dolori del corpo, è costretto è( &vóyrr1g a prendersi cura delle virù eti-
che, a cui è verisimile che non abbia parte la divinità, la cui unica attività è
rappresentata dalla 0eropíg86. Ma anche in questo ragionamento analogico
che presenta I'attività contemplativa del voOg come lattività umana che più si
avvicina a quella della divinità, non sembra sfuggire ad Aspasio la differenza
che intercorre tra la sapienza umana e quella divina87. Per necessità dunque
del corpo88, conclude Aspasio, sembra che ci si debba prendere grandissima
cura della moralità, perché virtù come la giustizia e la saggezza, alle quali
sembra aver parte anche la divinità, risultano di gran lunga inferiori rispetto
alla natura del dio che, se esercita la giustizia nei nostri riguardi, può ricor-
rere solo ad una giustizia di natura teoreticas9.

Quindi I'unica virtù umana che per Aspasio si potrebbe analogicamente

raríq, où6' &petri, oúrro6 où6È 0eo0, ú1,i,' ff pèv trptórepov dpetfrg...), 1158b 33-36
(Èpgovéotatov 6è to0t' ènì tòv 0e6rv' nî,eîorov 1ù,p o3ror zdor toî6 &1a0oî6
ùrepélooorv), 1178b 7-22; [Arist.], MM 1200b 14-15 (ò $p Oeòq pe],tíov dg qpeîîg
rcì oó rcrt' dpet{v éott oaoo6crîog). Anche per questo sarei cauto nell'attribuire ad
Aspasio la dottrina platonica dell'assimilazione al divino sulla base di una semplice espres-
sione formulare a cui il commentatore aristotelico ricorre solo per precisare come i beni
che concorrono alla felicità, tra cui le virtù, siano qualcosa di divino e di assimilabile al di-
vino (cfr. Arist., EN I l0lb 30 = Asp., EN 33.25-26). Del resto Aspasio (EN l79.ll-12),
che esclude la possibifita per I'uomo di Oeòv 1evéo0crq sembra non perdere occasione di
sottolineare I'enorme distanza che intercorre tra natura umana e divina: Asp., EN 30.34-35,
34.21-24: orertéov òè repì &petffq óv9porív4q, oò2gì rffq 0eícrg.xcrì 1ùp
eóòcrtpovíav (qto0pev tlv ùv0p<odvr1v. òfil,ov 6è èr toótov 6u fi1eîtcr ó 'Aproro-
té1.r16 roì ùped1v xoì eó6a,rpovícrv úl,l.qv 0eo0 eîvsr, &l,l,qv 6è &vOpórou. Anche
se non si può escludere che Aspasio per esprimere un concetto tipicamente aristotelico ab-
bia potuto far ricorso alla formula medioplatonica del té?tog, corrente ai suoi tempi, co-
munque il té}r.og di Aspasio risulta alquanto distante da quello che si legge nel Dìdaska-
likós (153.5-9 H.) di Alcinoo: 'H yufl 61 0e<opo0oc pÈv tò 0eîov raì tù,6 vorjoerq toO
0eiou eòraOeîv re Àéyetcr rcì ro0ro rò rrÍOlpa cófig gpóv4org óvópcotcrr, 6nep
oó1 Étepov eílrot óv trq eÎvcrt tfrg npòg tò Oeîov òporóoecog. La diversa concezione della
gpóvqorg in Aspasio (fN40.8-10) e in Alcinoo dowebbe essere sufficiente per misurare la
distanza che separa i due autori.

86 Cfr. Asp., EN 33.10-11.
87 Asp., EN 54.22-23 (napcpú1,?',ov d1v àv0ptorív1v oogícv rpòq d1v to0 0eo0),

153.9-l r, r79.tt-r2.tt OtO., EN l.14-16: et pèv óveo oópcrog fipev, oùòèv iiv É6er rì1v góorv f1pdtv
&?'.)'o'éyew éryov fi d1v Oeolpíov...

89 Arp., EN 1.2U2.4 (cit.). La continuita del tema è assicurata da è6 &vriyrn6 o$v...,
èneì... delle linee 19-20 di p. l.

É
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trasferire alla divinitàeo è la virtù teoretica, cioè, la virtù che si fonda su
quello che nell'animo umano è I'elemento migliore e più affine al dio, I'intel-
letto9l. Il riferimento ad una giustizia di carattere teoretico, valutato nel con-
testo polemico in cui si trova inserito, è dettato e giustificato dal ragionamen-
to analogico svolto da Aspasio, che si può così riassumere: se gli dei posse-
dessero virtù umane come la sag3ezzae la giustiziag2, queste dovrebbero es-
sere non di carattere pratico, ma teoretico.

Se la formula della "giustizia teoretica" sembra quindi destinata a restare
isolata nella letteratura filosofica antica93, l'argomentazione di Aspasio trova

90 Donini (La giustizia... 133 n. 5) esclude che nelle linee iniziali di p. 2 Aspasio al-
luda sempre alla tesi stoica dell'identità tra virtù umane e divine, ma il testo di Aspasio
(1.17-19: é( &vfurcr1q... è( &vfurqq o8v, con la particella conclusiva) mi sembra che
non confermi questa interpretazione (vd. n. 89). La traduzione poi ("anche la giustizia e la
saggezza") della struttura nominale coordinata di p. 2.1 (rcì fi òrrctooóvr1 xcrì d
gpóvqorg) lascia alquanto perplessi e non solo perché risulta contraria al normale ruzs della
lingua greca (cfr. Kùhner-Gerth, Il $ 522.1 (raì...rc\.),249 Schwyzer, II 6336). Difficile
dire se Aspasio nel citare la giustizia e la saggezza avesse presente la formulazione del
rél,oq platonico che si legge nella pagina finale della Repubblica (621c:... Errc,tooóv1v
petà gpov{oeog ncvtì tpórg étttqòeóoopev, íva raì dpîv aótoîq gíX,or 6pev raì
roîg 0eoî6), considerato che la concezione platonica dell'òpoíororg non risulta circoscritta
alla sola giustizia, cfr. Plat., Tht. l76b (rpofì 6è òpoíong OeQ rat& tò òuvatóv'
ópoíroorq òè 6írarov xaì 6orov petà gpov{oe<og ywÉo0crr), Lg. 9o6ab (6rxarooóvr1
rcrì orogpooóv1 petù qpovrioeo4); Alc., Didask. 181.20 sgg. (in particolare 25-26).
Sugli influssi di questa dottrina cfr. H. Merki, 'Opoíaory ùeQt von der Platonischen
Angleichung an Gott zur Gottiihnlichkeit bei Gregor von Nyssa, Freiburg 1952; M. Giu-
sta, I dossografi di etica, Torino 1967, | 327-346.

91 5s1., &V ll78b 22-24 (6 6è rarù vo0v èvepldrv rcì toOtov 0epcreóov rcì
8rcreipwog &protcr rcì 0eogtl,éotcrtoq éotrev), ll79a24-27 (ei yap 14 énrpél,ercr
rdlv &v0p<oriv<ov ùrò 0edrv 1ívetar, 6orep 6oreî, xqì eír1 &v eól,o1ov lciperv te
aótoìrg tQ cpíorg xaì ouyyeveotútrp (to0to 6' tìv ewr ó vo0g); Asp., EN 33.10-ll:
... gúoet raX,òv raì &1o0òv tò 0eîov raì Évepyeî &eì évepyeícq t&,g rcrl,î,iotag
raì Oealpo0or r& 6vtcr óg É21et....

92 Sull'impossibilità di attribuire la giustizia umana agli dei cfr. Arist., EN I l78b 8-
12: toùg 0eoòg 1&p p<il,totcr ùnetL{gopev porcpíoug rcrì eó64ípovcq eîvat'
Trp(,,i(etg Eè notcrq únoveî

93 r .r .ftîóiir .,ia'.o Ai rrrr
aq únoveîpar 1peòv crùtoî6; nói6; nótspc tàg Erraíag;ag;

93 La menzione di una giustizia teoretica risulta comunque conforme al pensiero di
Aristotele e dell'aristotelismo posteriore. Anche per questo non ho mai pensato di conegge-
re il testo di Aspasio (EN 2.4) stampato da Heylbut e per altro trasmesso concordemente
dalla tradizione manoscritta. Questo giustifica il mio silenzio-assenso nel primo contributo
dedicato ad Aspasio (Sui presunti ínflussi platonicí e medíoplationicí nel commento di
Aspasio all'Etica Nicomachea, "Sileno" 10, 1984, 68). Solo quando Moraux (Der Aistote-
lismus bei den Griechen von Andronìkos bís Alexander von Aphrodisl'as, Band II, Berlin-
New York 1984,275 n. 175) propose di emendare il trddito OetopqflKî con 6rop0onrfl,
ritenni doveroso intervenire a difesa della lezione dei manoscritti (Aspasio, comtnentatore
di Aristotele,'Aufstieg und Niedergang der RÒmischen Welt' ll36.7 , hrsg. von W, Haase,
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però una precisa coincidenza in Alessandro di Afrodisia che nello stesso
contesto di polemica antistoica si chiede come potrebbe la gpóvqorg, che è
una virtù specificamente umana (ùv0póncov o$ocr &pet{)ea che verte nepì
tíl,rìv... d1v &v0pomívr1v roì npó(erg cùg óv0porrívoges, accompagnare
le virtù divine, lasciando trasparire la stessa risposta di Aspasio, che risulta
così rappresentativa di un preciso indirizzo di pensiero.

A conclusione si può dire che il testo di Apuleio e quello di Aspasio, pur
parlando ambedue della virtù della giustizia, risultano incomparabili tra loro,
perché I'uno ne parla come di una virtù specificamente umana, I'altro come
di una ipotetica virrù divina.

FRANCESCO BECCHI

Berlin-New York 1994, 5382 n. 152).
94 Alex. Aphr., De fato, Suppl. Arist. II 2,211.13,17-18 (úvOpórou 6È fi gpóvlorq

&petri, fi èonv, 69 go,orv, ènoniprl norqréorv re raì où norqtÉolv); Quaest. 150.35
(6rò rcì tfiv gpóvqow rportrrlv úpeqn <popev). Sul carattere pratico della gpóvr1oq,
che assieme alla oogtc, è una virtù dianoetica cfr. Asp., EN 40.8-9 (ò óp0ò6 liryog èotìv d
gpóvqorq),20.6-7 (6eî d1v qpóvqorv ra0' èrúotqv np&(rv òpí(erv tò oóppetpov raì
pérpov), 38.3,57.6, t41.26 sgg. Per la definizione della gpóvqorg in Alcinoo vd. n. 85.

95 Asp., EN 7.6-7.
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