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IL MEDICO NELL'ANTICHITA CI,ASSICA:
TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE

PHYSICIAN IN THE CL-A,SSIC PERIOD: EPIGRAPHIC
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Suwenv
Medicine began to develop as scientific discipline in ancient Gree-

ce. Hippocratic medical schools spread all over the Mediterranean
area and people who practiced medicine were reminded to posterity
through epigraphic burial stones. Medical practice and personal skills
were acknowledged in short sentences that are greatly helpful to un-
derstand past medicine and its pioneers. In this article selected burial
stones dedicated to ancient physicians were examined to offer to
scholars both of medicine and classical studies a deep insight into
medical practice of the past.
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l. INrnopuzIoNE: LA FIGURA pRoFEssroNALE DELLo IATIOE
NEL MONDO CRICO

Nell'antichith greca, la ncn6erc consisteva in una sorta di istruzione
globale, mirata all'apprendimento della scrittura, della lettura, della
matematica, di alcune afti (poesia, musica etc] e della capacitl di
comunicare. La formazione professionale era lontana dalla mentaliti
dell'uomo greco; I'arte di imparare un mestiere, per dirla con Aris-
totele [ ], 'non poteva' essere codificata da una norma scritta. Natu-
ralmente, alla categoria dell'artigianato apparteneva anche l'arte med-
ica, che comprendeva una serie di figure professionali, in base alla for-
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mezione ricevuta: in primo luogo vi era il &1ptotp1oog, ciob il medico
empirico; poi, l'oppT errovrxoog, colui che aveva ricevuto una
istruzione pratica adeguata; infine, renot8eoopevob, ossia il reale cul-
tore della materia. [2]

Normalmente, l'apprendimento e il conseguente esercizio della
professione medica veniva trasmesso di padre in ffglio. Lo stesso

Ippocrate era stato allievo del padre Eraclide. I.a famiglia diveniva
scuola di sapere, di esperienza e di tradizione scientiffca, quale fu il
caso degli Asclepiadi di Cos. [3]

L'iter piir frequente per acquistare una cognizione idonea e delle
facolti artigianali nel campo della medicina consisteva nel mettersi al
seguito di un professionista che fosse in grado di trasmettere
conoscenze, nozioni e ed arti. In cambio, colui che voleva acquistare
abilith in questa particolare TeKvrl, in qualiti di allievo, doveva pagare
il proprio ammaestramento e tirocinio. l,e qualiffche professionali del
medico erano valutabili dal numero di successi conseguiti, dalla fama
conquistata e dalla quantiti e qualiti di'allievi al suo seguito.

Una svolta decisiva nell'educazione sanitaria costit'u' la prolifer-
azione e diffusione di una letteratura medica, a partire dal V secolo
a.C.; owero, i primi scritti trasmessi e conservati di medici greci,
conosciuti col titolo dt Corpus Hippocratiatm, risalgono a questo peri-
odo.

Nata dalla volonti di approfondimento della materia, questa nuova
letteratura comprendeva opere di anatomia, fisiologia, dietologia, ter-
apia medica e note di tecnica chirurgica e, non da ultima, deontologia.
In sostanza, la medicina tendeva alla comprensione globale della natu-
ra umana, delle sue afflizioni e del possibile trattamento terapeutico,
come suggeriva la dottrina ippocratica.

La crescente richiesta di capaciti specialistiche, causata dall'intro-
duzione di innovazioni scientiffche e tecniche, portb in eti ellenistica
ad una pii impegnata applicazione specialistica: comparvero medici a
prevalente attiviti chirurgica, di tutela della vista e dei denti e, in gran
parte, ginecologi ostetrici. [4] La ginecologia aveva conosciuto uno
o



sviluppo autonomo, soprattutto perch6 praticata dalle donne, che
assistevano le madri al momento del parto.

Il medico, che godeva di stima e considerazione tra la popolazione,
si faceva corrispondere il pro0oog, la parcella, in cambio del proprio
lavoro; la medicina, infatti, non era compresa nell'ambito delle artes
Iiberales scevre da fini di lucro. [5] All'interno dell'area in cui eserci-
tava, il medico si occupava, dietro compenso, ma senza apparente dis-
tinzione, degli uomini, delle donne, dei cittadini e degli stranieri, degli
uomini liberi e degli schiavi, greci o barbari che fossero. Secondo l'et-
ica ippocratiia, il medico di fronte a s6 aveva prima di tutto un 'essere
umano', il generico vocabolo ovOporloo ne deffnisce perfettamente la
valenza

Il ftne della medicina si realizzava nella celebre espressione ippo-
cratica: "Nelle malattie, avere due cose in vista: essere utile o almeno
non nuocere" [6]; ciob, obiettivo dell'arte medica non era il successo
dell'operatore, ma l'interesse del malato, a cui somministrare una cura
efficace, o non arecare alcun danno. Questa era la ragione che tante
volte spingeva il medico umile e cosciente dei propri limiti a rifiutare
taluni pazienti, un fondamento teorico quasi estraneo alla coscienza
moderna. [7]

Gli scritti ippdcratici non individuano quale fosse l'importo, la
quantiti o la natura delle tariffe delle relative prestazioni, ma racco-
mandano in piit occasioni di astenersi dall'aviditl attenendosi al gius-
to. Un totpoog 8qpoorob, medico pubblico, poteva ricevere denaro o
particolari facilitazioni dalla cittadinanza (fringe beneftts), che spesso
per la sua condizione di meteco non avrebbe ricewto. [8] In cambio,
aveva piena responsabilitir del paziente, a cui era tenuto a non nuocere
intenzionalmente.

Il 'medico ippocratico' era un professionista itinerante, privo di
qualsiasi supporto istituzionale, legato alla conquista dei pazienti ed al
successo terapeutico per la sua soprawivenza. Non vi era, dunque,
tempo o spazio per una ricerca scientifica o teorica, l'interesse dell'-
operatore sanitario verteva esclusivamente sul caso clinico. Anche le
tradizionali scuole mediche di Cos, Rodi e Cnido, nel V e IV secolo
a.C., non si potevano considerare pienamente centri di elaborazione



del sapere medico, beris' punti di riferimento per vaghi orientamenti
dottrinali, ma soprattutto luoghi di propagazione dei professionisti,
formatisi in famiglia o negli Asclepiadei.

Le scuole mediche non erano paragonabili neppure al Liceo aris-
totelico, dotato di aule e biblioteche. [9] Durante I'ellenismo, il mod-
ello del Liceo assunse una connotazione statale in ambiente alessan-

drino, in funzione del patronato concesso dai re tolemaici. Sorsero
luoghi di incontro ed istituzioni per scienziati e ricercatori di ogni dis-
ciplina e provenienza; il Museo e la Biblioteca mutarono in modo rad-
icale le condizioni del lavoro intellettuale dell'epoca. II0] Dall'Egitto,
dunque, proveniva un rinnovato impegno nella ricerca, definito da

Von Staden: "un clima da nuova frontiera intellettuale". I l] Questo
fervore culturale si tradusse per i medici greco-ionici nella creazione
di luoghi di studio e lavoro idonei, ove fosse possibile infrangere un
secolare tabir: la dissezione anatomica del cadavere a fini autoptici.
Prima di allora la violazione del cadavere a scopo scientifico era con-
siderata un'efferatezza improponibile; dunque le conoscenze anato-
mo-patologiche si fermavano alle possibiliti offerte dall'autopsia
effettuata su animali e dalla conseguente comparazione, e dalla semei-
otica, nonostante lo stesso Aristotele avesse gii affermato che "il cada-
vere ha lo stesso aspetto esteriore, e tuttavia non b un uomo (...) Nes-
suna delle parti di un cadavere (...) b pin veramente tale". [12]

Ancor piir sensazionale fu la possibilitl di praticare la vivisezione
umana sul corpo di criminali condannati a morte ed 'offerti alla scien-
za', per questo particolare scopo, dall'autoriti tolemaica. [3] Dopo
la prima metll del IiI secolo a.C., questo clima di frontiera si so'p', e
I'accesso al corpo urnano venne negato nuovamente.

Ormai, si era creato il punto di rottura nel mondo professionale
medico. Superando il nucleo piuttosto omogeneo degli Asclepiadei, si
pose una divaricazione tra gli appartenenti ai gruppi dell'alta ricerca,
legati agli ambienti delle rnonarchie ellenistiche, e l'oscuro anonimato
di praticanti periferici ed itineranti, cui era precluso I'universo paral-
lelo della teoria, della ricerca e dell'accesso ai nuovi trattati. [4]

Secondo lppocrate: "Il medico deve avere un buon colorito ed
essere florido per quanto lo consente la sua natura, poich6 il volgo
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pensa che coloro il cui corpo non b in buone condizioni non possano

curare adeguatamente gli altri. Deve badare ad essere pulito e vestito
in modo appropriato, e deve usare profirmi gradevoli e dall'odore dis-
creto, poich6 cib desta una impressione favorevole nei malati. Quan-
to al contegno deve non solo essere misurato nel parlare, ma anche
condurre una vita molto regolare; questo giova moltissimo alla sua
reputazione. Le sue abitudini devono essere quelle di un uomo inte-
gro, e come tale deve mostrarsi giusto e gentile con tutti". [15]

La pratica medica era svolta a domicilio, infatti I'operatore, nella
maggior parte dei casi, era itinerante. In talune circostanze perb, il
medico decideva una dimora fissa in cui impiantare il proprio ambu-
latorio: il cosiddetto totper.ov. [6] Nel Corpts Hippocraticum, si
trovano suggerimenti in merito al tipo di locale da destinare a tale
scopo ed all'allestimento dello stesso: le stanze dovevano essere ariose
e soleggiate, evitando le correnti d'aria, ed il medico era tenuto a far
accomodare il paziente su una sedia che fosse alla stessa altezza della
propria. [7] Il mobilio, in base ai ritrovamenti archeologici, si E

dimostrato piuttosto scarso; molti strumenti venivano appesi alle
mura con i chiodi. Inoltre, erano necessari recipienti per acqua, vino,
olio per medicazioni, e bacinelle per salassi e irrigazioni. [8]
Ippocrate consiglia anche di prendere appunti su tavolette, da
incidere con gli stili [9]; quindi, funzionale era anche un tavolino;
non risulta l'esistenza di installazioni immobili. Il medico era affianca-
to da un protoassistente, !7clp€'fiIg, che svolgesse il compito di aiu-
tante, per porgere gli strumenti, tenere fermi i pazienti o preparare
medicamenti, in laboratorio e nelle visite domiciliari. Un assistente
sveglio e ligio poteva aver acquisito tali nozioni della torplKn reKvl da
svincolarsi dal rapporto di dipendenza o dal contratto stipulato con il
datore di lavoro e dare inizio ad una propria attiviti di medico. [20]

Numerose sono le testimonianze che attestano la ffgura dello
tdtpoq Enpoorog, [21] probabilmente una forma primitiva di assis-
tenza sanitaria pubblica, bench6 egli non prestasse le proprie cure gra-
tuitamente. Il "medico pubblico" rispondeva alta convocazione delle
cittadinanze, a cui rimaneva legato per periodi di durata variabile.
Compito della citth era conquistare il luminare piir affermato, offrir-
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gli un luogo in cui soggiornare ed operare, una somma di denaro o dei
privilegi, come la cittadinanza e alcuni immobili. L'onorario del
medico non sempre proveniva dall'erario statale, in alcuni casi gli abi-
tanti venivano sottoposti ad una particolare tassazione, lo tcrtptxov,
destinata a coprire le spese sanitarie. [22] Verso la fine del III secolo
a.C., compare nelle iscrizioni la ffgura dell'apltcrtpoq, che definiva
una speciffca categoria di medici al seguito di un sowano. Natural-
mente, essere al personale servizio di un monarca poteva essere fonte
di estremo prestigio, cds' come sorgente di continue tensioni e peri-
coli, poich6 una terapia errata poteva costituire i[ pretesto per una
condanna a morte. [23]

La figura dell'archiatra si estese poi nel II secolo d. C., eliminando
le funzioni che erano del medico pubblico, poich6 probabilmente i
medici si erano costituiti in una sorta di corporazione, [24] In questo
periodo, il medico non era piir il professionista itinerante che era stato
nel periodo ippocratico ed ellenistico, conservando, tuttavia, la

tradizione del passaggio del testimone da padre in figlio, e quindi sug-
gellando ancor pii.r il senso corporativo di tale categoria. Attalo di
Efeso, infatti, si deffnisce archiatra 6rcr pvoug [25], mentre Luciano
di Filadelfta ammette di essere archiatra er npolovrov. [24] Medici di
tradizione e formazione greco-ellenistica continuarono ad operare nel
mondo ormai romanizzato, convinti di aver esaurito tutte le poten-
zialiti di conoscenze del mondo antico nel campo della scienza med-
ica. [26] I medici della tarda antichit] raccolsero un'ereditir alquanto
esigua della divina arte della guarigione, ritenendo che fossero ormai
stati raggiunti i limiti concessi dalla ricerca scientifica.

2. Il ueotco NEL MoNDo cRrco: TESTIMoNTANZE EpIGRA-

FICHE

Teithtronion; ora nel Museo di Cheronea.

Stele sepolcrale di pietra comune.

Fine W secolo a.C. (500 ?).

Klaffenbach G., in Sitzungber. Abad. Berlin, 19, 1935, 702; Peek
W., Griechische Vers-Inschiften,I, Berlin 1955, n. I384; Guarducci
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M., Epigralia greca l, Roma 1967, pag. 246-7; Jeffery L.H.,The Local
Scipts of Archaic Greece, Oxford 1993, p. 102, sq. I1; SEG, 1995,
XLV,445.

Apografo: unde ISAG, tab. 13, I l. (fig. IJ

Xanps Xcrpov, I ou<p8rq, o.) rarog I

lept oog0be; Oc lvovra, nol,og I

sqvoponov X,o I ocpwog I

KOpCrto.

"Salve Charon; ne-
ssuno parla male di te
neppure morto, tu che
mohi degli uomini scio-
gliesti dal dolore". [28]

L'iscrizione consi-
ste in un distico ele-
giaco e segnalava la
sepokura di uomo be-
neffco, chiaramente un
medico, la cui memo-
ria era rimasta nel
cuore dei pazienti.

Touloumakos sotto-

1/hlIFVRD.ott
ovDrtTVKRkol
f. E c F I oYD F @Yh

NoNT A no^o{
Rlve Don aNrv
{Artt"o{
KqMATO

linea il carattere giocoso dell'epigramma per il medico Charon. Il suo

nome, infatti, potrebbe suscitare il dubbig che egli alleviasse le sof-
ferenze degli uomini con la morte: nol"og I agv0ponov Iu I oapwog
I rapcro. [29]

Dal punto di vista lessicale, b necessario osservare in oog6tg la
comparsa precoce della variante graftca I per a. Il pronome to, equiv-
ale nel dialetto dorico della Focide al comune oe. In rcolog si sottin-
tende il raddoppiamento del Inmbda (= rolX'or4); mentre rq,pctto
sta per Kqrcrtov.

Nell'epigrafe, incisa in senso destrorso, si possono ilevare I'alpha
di tipo beotico, con la parte superiore arrotondata ed il rho con l'ap-
pendice, ma senza il prolungamento del tratto verticale verso il basso,
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"Indizi di arcaicitd sono la e con il tratto verticale sporgente verso
il basso ed il my con il quarto tratto piir breve. Il segno del ftfri b,
invece, di forma relativamente piir recente. Lo b anche il pi, che pre-
senta il secondo tratto verticale uguale al primo: un fenomeno quasi
eccezionale nell'eti arcaica" [30]. Inoltre, sono ancora del tutto assen-
ti le omega, sostituite con le o; b ypsilon manca del tratto verticale;
mentre il kappa presenta i tratti obliqui distanziati all'origine.

L'alfabeto focese b affine all'alfabeto beotico, benchb sembri con-
tenere qualche elemento tessalicol non possiede nessuna lettera carat-
teristica, e fa parte del gruppo occidentale "rosso".

- Come giir sottolineato, la variante b di tipo beotico;

- il gamma a semicerchio b estraneo all'alfabeto focese e a quello
tessalico, probabilmente derila da Calcide o da Corinto.

- Il l-ambda presenta lo spigolo in alto come il Tessaglia ed il trat-
to destro sollevato.

2. Menidi (Attica); ora nel Museo di Atene;

Stele di marmo pentelico, delle dimensioni di 0,62 m di altezza e
0,39 cm di larghezza.

Ca 350 a.C.

IG lI/lll, 6873; Peek, GV, 342; Berger E., 1970, Das Basler
Antrelief , pp. 160-162; Clairmont C., 1970, Gratestone and Epi-
grams, pp. 130-13I, n. 53; Daux G., 1972, BCH, 96, pp. 550-554.

lmago: unde Clairmont, 1970, plate 25, n. 53. (Iig. 2)

@svoo=rpofil ?rsrpovrl.nlo...

axdr

Me=hreog...

alur
!AvnQ*r1 Ocvoorpcrr4

pllleo

Morcr rcn; rpatpoq Oavootpool
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egvecoe K€rrc1, v

=o...1J90€v1; l"onr1<p>d,
nqotv 6e;

Ocrvouoc roOervq.

"levatrice e medico, Pha-
nostrate, giace qui;

nociva per nessuno, ama-
ta da tutti anche da morta".

Il testo inciso non b n6
integralmente n6 chiaramen-
te rappresentato. Al di sopra
del pannello, a destra, supe-
riormente alla figura assisa, si
legge iDovootpacrl. Piir in
alto ancora, la stele b frat-
turata obliquamente, e qual-
che lettera conservata a sini-
stra conduce alla seguente
lettura:

ocwoo='[pdrn nome del
padre o del marito...

Me=l,rreoq yuvq....

Clairmont, che non ha pubblicato alcun apparato critico, ha pro-
posto o piuttosto ha imposto al lettore non informato un altro testo
senza dare la bench€ minima spiegazione; egli scrive: "... piir in alto
un secondo nome nella parte superiore sinistra della pietra b fram-
mentario; vi sono le lettere @ANOI[, che dovrebbero essere proba-
bilmente integrate come <Dcrvootpcrtq. Nella seconda linea sot-
tostante, ma piil distante a destra, appaiono una singola M e tracce
di una A, forse pc=tc.". [31] Questa lettura, ormai considerata come
acquisita costituisce il punto di partenza del sistema di Clairmont:
Oc(voo=rparn - - -

pq=tct-----.
Secondo Doux, una simile lettura non costituirebbe nulla di stra-

no, poich€ sono registrati casi di stele funerarie con un nome presente
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due volte per designare due persone differenti. [32] Ma b opinione di
Clairmont che la Owootpcrtq in alto, la poro, sia la defi:nta. Men-
tre, una donna, che si trova ad avere lo stesso nome ha fatto costruire
la tomba; b quella designata espressamente dal nome Ocrvoorpcr,rrl
(senza professione), inciso al di sopra della sua testa, b seduta a destra
e scambia una stretta di mano con la sua omonima, la dottoressa
scomparsa, in piedi davanti a lei; dunque, il nome, accompagnato da
pcrc, appare due volte: nei titoli della stele e nell'epigramma in basso.
Dopo aver descritto il rilievo, Clairmont conclude: "Noi suggeriamo
che una potente famiglia attica [nella persona di Phanostrate senza
professione] b responsabile dell'erezione della lastra tombale della
donna medico ...". [33]

Provando a ristabilire i fatti ed utilizzando le edizioni anteriori a

Clairmont, insieme ad un esame accurato della fotogralia si pro-
ducono nuove conclusioni. In alto, due righe d'intestazione, con let-
tere alte piir di un centimetro (le O sono piir piccole delle altre let-
tere, mentre i X sono piir grandiJ, rendono noto, come consueto, lo
stato civile della morte; ma contrariamente alla lettura accolta, non vi
b posto n6 per due nomi dopo quello di Odvoo=rpocnl, n6 per yuvrl
dopo I'etnico; si leggono tre nomi solamente: [34]

ocrvoo=rpcrTn. . .

uacat MFjlwe.cl,g uacat.

Il nome Phanostrate E ripetuto piir in basso, a destra, al di sopra
della donna seduta, e la designa. Al[a stessa altezza, a sinistra, sim-
metricamente si legge un altro nome, la cui esistenza b stata segnala-
ta per la prima volta da Doux: [35] lAvoQtxr1, che indica la donna in
piedi.

La combinazione, immaginata da Clairmont di due donne omon-
ime, che non ha mai avuta alcuna verosimiglianza o consistenza, in
questo modo crolla; molto normalmente si ha, a partire dall'alto, lo
stato civile della defunta, che prende tutta la larghezza della pietra, e
piir in basso, due nomi, Phanostrate ed Antiphile, dei quali il primo
identifica la defunta nella ffgura assisa. L'epigramma non menziona
Antiphile, di conseguenza si ignora quale relazione vi sia tra le due.
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Nel rilievo, Clairmont aveva evidenziato la presenza di tre fanciul-
li, uno all'estrema sinistra, uno al centro ai piedi della donna stante,
ed un ultimo bambino, tra le gambe della sedia. Ma all'estrema destra,
un quarto infante, in piedi dietro la sedia, simmetrico alla prima figu-
ra, appare meno bene conservato. Agli occhl di Clairmont gli infanti
sono dei pazienti della dottoressa, che era soprattutto una pediatra;
ma non sapendo quali ruoli ricoprono le due ffgure, Antiphile e
Phanostrate, n6 in quali relazioni fossero, rimane improbabile ed
oltremodo difiicile dare una interpretazione di questa immagine.

Riteniamo plausibile pensare che Antiphile sia la dedicataria della
stele, probabilmente una forma di ringraziamento per l'operato della
dottoressa nei confronti dei ffgli; infatti, la stretta di mano tra le due
donne sembra un gesto di profonda reverenz:l e di rispetto, tipici del
rapporto medico-paziente.

L'epigramma mette in rilievo due aspetti fondamentali della
to'tptKn; teKvn; in primo luogo, la stima nutrita dai suoi pazienti e
l'ampio consenso ricelrrto, ma soprattutto, postulato fondamentale
della dottrina ippocratica, Phanostrate non aveva nuociuto a nessuno.

Dal punto di vista alfabetico, il tipo di scrittura b abbastanza rigi-
do, appare ancora geometrico, n6 si concede preziosismi, che diven-
teranno consueti in eti ellenistica; purtroppo dalla riproduzione
fotografica non si riescono a rilevare eventuali anomalie dei caratteri.

3. Megalopoli, nelle vicinanze del teatro antico della stessa citti;
ora nel Museo di Megalopoli (Arcadia).

La stele b sbrecciata nella parte inferiore; l'altezza alla sommiti del
frontone E di 59 cm, la larghena al frontone E di 55 cm, lo spessore
massimo E di 14 cm; le lettere della linea I misurano 2 cm, le altre 12

- 14 mm.

Ca 100 a.C.

G.J.M.J. Te Riele, 1984, Chiron, 14, pp. 238-243; C.J.M.J. Te
tuele, 1986, StudiiClnsice,24, pp. 89-90; SEG, 1984, )OOCV 325.

Irngo: unfu Chiron,l984,14, p.2a0. (fig.3)
(ovov e<pyo; 6o(oq
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e0X,op0,v eev rrorou

cr[€0lov,v

Ihepr6oq rOepcrg

tepnopevoq oehorv.v
(DotBoo 6qotla

Bpotorow orp),e(1, qpc

VOOOI=O...V

oeoosug lopeprd;v

eg,q€poynos re1vory.v

=crg.. .)"1,9 egpre; to;v

oor(ovrc oo1vo!;g oO

fl o L rl K r o v o = 6 ...
Ar{6ogv

crdprccoro;v nepyev

Xorov egn qeueoege<ov.v

(tracce di una linea seguente [ffg. t0, da Chiron, 14, p.2a21.
"Io ho raggiunto il comune riconoscimento della fama tra i fanciul-

li, godendo delle sacre pagine delle Muse. Onorando il ffglio di Febo,
che tiene lontano le infermitl dai mortali, io ho sopportato la venera-
bile arte. Ma Ade sterminatore ha mandato me, che ho salvato molta
gente, rapito verso la terra dei venerabili".

Dal punto di vista lessicale, si riscontrano una serie di anomalie: v.
l. (ovov E l'equivalente di rotvoq "comune". egv rld1ol b un'espres-
sione che riguarda soprattutto l'eti.

Un amichevole richiamo di M.G. Dunst ha convinto l'autore che
questa linea faccia allusione alle abituali gare dei ncr6e6 organrzzate
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nel ginnasio. [36] Tali concorsi non comprendevano solo delle parti
atletiche, ma anche delle prove nelle materie scolastiche e letterali.
Quest'ultimo lato era coltivato soprattutto in Arcadia, secondo le tes-
timonianze di Polibio in un celebre capitolo, IV, 20, 8 e sgg.

v. 2. e0Xopav = erdl,oplv, senza aumento e con l'alpha occiden-
tale. - Per lftept6ov o€ltow si pub paragonare l'epigramma di Chios

III secolo a.C.], CIC 2737: a[pn 0a],].tov ... o€l.row Moooov.

v. 3. Oorpou ... olrc = lAo1Lr1znov, dio della medicina. ak(r'1t1p:
tale aggettivo i: noto in un epigramma di Corfir (IG IX, l, 881):
dl€€,Irnpro voDoov.

v. 4. oeQ0erq alla stregua di r0lreptdv esprime la venerazione ed il
rispetto. egKpol€o non h attestato, ma si trovano e<prcpo0eol oppure
po1ao, che sono sinonimi.

v.5. oror(owcr: il participio presente esprime l'ormai awenuta
acquisizione dell'arte medica, elevata a piena attivitl. nol,trtovoq
sorprende come epiteto di Ade, tuttavia b uno di quegli aggettivi che
esprimono l'ostiliti della morte.

Quanto al senso generale, la prinra e la seconda linea fanno co-
noscere i gusti letterari del defunto, che si sono manifestati ad una
giovane etil in seguito, quest'uomo b divenuto un adepto di Asclepios,
dunque un medico. Appare strano che nonostante questa fierezza di
fondo, il tono dell'epigramrna rimanga contenuto e scevro di vanteria.

GIi ultimi due versi contengono un piccolo ossimoro: colui che
aveva ancora la possibiliti di salvare molta gente b stato trascinato
verso il regno dei morti.

La stele b di fattura estremamente curata; perb non appare chiaro
quale tipo di carattere e quali accorgimenti abbia adottato lo scalpelli-
no, ma si possono scorgere alcune caratteristiche della scrittura lapi-
dea del secondo secolo a.C.: la seconda asta della fI b lunga, vi sono
delle alpha con il tratto orizzontale interrotto ed una zeta con asta di
sbieco. D'altra parte, lo iota di oortlovtc- b stato scritto e non sotto-
scritto.

4. Beyazit fTurchia; ora nel Museo Archeologico di Istanbul;
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stele di marmo bianco, con una patina di colore rosal delle dimen-
sioni di 57 cm di altezza, 32 cm di larghezza e 7 cm di spessore;

II-lsecoloa.C.
Firatli N., Robert L., 1964,Les steles funeraires de Bysance Greco-

Romabn, Paris, p.96-97.

Imago: unde Firatli-Robert, 1964, n. 139 (fig. 4).

Moooc !A1cr0o rl,eoog

rorpelvrl

"Musa figlia di Agatocle

donna-medico".

La parte superiore ha la
forma di un piccolo frontone
triangolare, piuttosto basso,
ornato di massicci acroteri
laterali. L'acroterio centrale b
fratturato, ed il lato sinistro
della stele b piuttosto incur-
vato. Al di sotto del frontone,
vi E l'iscrizione; pii in basso,
compare una raffigurazione.
Al centro del bassorilievo ret-
tangolare, si erge una figura
femminile, stante e di pro-
spetto, abbigliata con un chi-
tone edrn lDnnation sollevato
sulla testa; il peso del corpo b
visibilmente poggiato sulla
gamba sinistra, mentre la de-
stra b lievemente flessa e sco-
stata lateralmente. Il braccio
destro b ripiegato sul petto,
mentre la mano sinistra regge
le pieghe dell'abito ed un
rotolo. In basso a destra, due
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cani stilizzati, di cui il primo ha una zampefta sollevata, tendono le
teste verso l'oggetto recato dalla figura femminile; a sinistra, b rapp-
resentato un piccolo servo, vestito con una lunga tunica, leggermente
ruotato verso destra con entrambe le braccia conserte sul petto.

[.a scrittura lapidaria presenta degli apici estremamente forti, il
tratto centrale del then piuttosto ridotto e la linea orizzontale del-
I'alpha zngolare. Tutte queste carafteristiche inducono a datare l'is-
crizione al II/I secolo a.C.; non vi sono indizi che permettano uno slit-
tamento della datazione all'eti imperiale.

[.a stele dimostra che il termine ldtp€:rvq (donna-medico e non
donna-sapiente) nell'accezione di medico rientrava nel linguaggio
comune, durante l'ultima parte dell'epoca ellenistica. Riteniamo non
sia da mettere in discussione l'utilizzo del termine totpswq per des-
ignare una donna in possesso della tatptrrl teKvll; in precedenza,
infatti, si era preferito conferire al termine una valenza differente:
donna-sapiente. In effetti, la donna medico si interessava di malattie
femminili, che come E noto avevano un'unica sorgente secondo
Ippocrate, l'utero, e di ostetricia; si occupava del parto, cds' come del-
l'intem:zione di gravidanza. Riguardo il nome del medico, Musa,
probabilmente, come commenta Firatli, b relativo alla cultura di ques-
ta donnal tale nome, estremamente lusinghiero, le era stato scelto o
imposto dall'ezro urage & Bisanzio. f37l

5. Acate (Ragusa); ora nel Museo di Siracusa.

Cippo calcareo delle dimensioni di cm 90 di eltezza, cm 34136 di
laryhezza, cm 13 di profonditi; con lettere incise di 2,5 cm di altez-
74.

II secolo d.C.

Manganaro G., MEFRA, 106, I, Roma 1994, pp.105-107; SEG,
t994,XIJV,779.

lmago: unde MEFM, 106, I, p.106. (ffg. 2)

lEv0obe cV; Mov ltavo;V rrg4q;p nt6€ Foplo;V
ogrcro; I €r9K=o...loq€filg Kerro pt.ovoo v &og,
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Korprblrlv d[],ovr(ov rrpolurov KcU vll/vru-q, reKvc,

l(clr; 1€v€rcrg ol,oQlpopevouq no)"rag re eOerpaq

6pr:mo pevouq, oc ort) veogrll,ec, rol,c; lcvro
0opo;v ogno Trvelovro6 eer<€lpoogv egv 8crpuorotv

Movtowo;q eooeBrrl/ noqp efioqoev.

"Qui chi (b)? Montano medico e agricoltore ventottenne giacque
giovane, la legittima sposa lasciando anzitempo e piccoli figli e geni-
tori in lamento, che si strappano i
canuti capelli, per il fatto che a lui la
barba bella cresciuta da poco, di lui
spirava l'anima, tagliarono le lacrime.
Montano il padre per pieth ha fatto (la
tomba)". [38]

Il verso 2 b un pentametro, gli altri
4 sono esametri. L'iscrizione si chiude
con un testo in prosa.

L'inizio ev0d,6e trg; E gii attestato,
ad es. in PEEK 1840. Montano era un
giovane medico ed insieme "agricolto-
re" [39]. La preferenza per la forma
ionica tqrlp / tl,poq fino in epoca
bizantina tradisce la tenace tradizione
"ionica" degli studi di medicina e la
basilare formazione greca dei medici
implica I'uso privilegiato del greco per
i loro epitafff. [40]

Ad un primo superficiale esame

della fotografia del cippo, emerge un
tipo di scrittura lapidaria estremame-
nte ricercata. Sono presenti, infatti,
una serie di preziosismi caratteristici
dell'et) ellenistica prima ed imperiale
poi.



Si riconoscono: l'incurvamento di alcune lettere, come I'alpha, ll
my, il lnmbda,lo ypsilon, ed il ny,'la presenza delle tre lettere lunate,
epsilon, sigma e omega; l'allungamento verso l'alto dei tratti obliqui di
alcune lettere, alpha, deha, Iambda, my e ny; sembra, infine, di poter
riconoscere l'utilizzo di un piccolo apice a coda di rondine molto
allargata all'estremiti del tratto verticale di alcune ypsilon,l'allunga-
mento del tratto orizzontale del pi oltre il limite delle linee verticali,
ed un trattamento abbastanza singolare di un delta, con il prolunga-
mento di entrambi i tratti obliqui verso l'alto.

Al di sotto dell'iscrizione, nella parte terminale del cippo, sono
presenti due foglioline verticali, apparentemente di proporzioni
abbastanza grandi, parallele, con la punta rivolta verso l'alto, note
corne hedera distinguet$, poste probabilmente come piacevole deco-
razione dell'epigrafe, distintive dell'ultima eti repubblicana e dell'eti
imperiale.

E' necessario analizzare, inffne, il carattere dell'epitaffio; in poche
righe vengono ricordate le doti del defunto, la sua professione, la sua
eti, la condizione familiare e la situazione emotiva in cui versano i fa-
miliari a causa della sua scomparsa. E' evidente il desiderio da parte
dei congiunti del defunto di essere manifesti nello svolgimento del-
l'epigramma, a sottolineare I'intollerabile dolore provocato dalla
perdita del caro.

L'epitaffio termina con una nota del dedicante, in questo caso il
padre, che evidenzia il desiderio di far comparire il proprio nome
accanto a quello del {igho, da parte di colui che eooeprq/ ha speso
lacrime, denari e fatica.

6. Chiaramonte Culfi - contrada San Nicolb Giglia; ora nell'Anti-
quarium della Mlla Pace nella tenuta del Piombo ptesso Camarina.

Lastra calcarea rotta superiormente a destra, delle dimensioni di
54 cm di altezza,3o cm di larghezza; i caratteri misurano 3 cm.

II secolo d.C.

Arias P.E., 1937, Notizie fugli scavi di antichitd, XIII, p.472-3;
Flaceliere R, Robert J., Robert L., 1939, BE, n. 588, p. 538; Agnello



S.L., 1952, Silloge delb iscrizioni paleoristiarc delln Sicilia, n. 68;
Manganaro G., 1994, MEFRA,I, 106, p. 107, nota 50.

lmago: unde MEFRA, 1994, I,

egvocde Kre

oO novoll.

nToq KCrl; tlct

ow a[pedroq

Eog8epov etgatp

og (* e[(4ow €[Tn) ..' ror;
cr,g7r€0ove

peroo [Q]ooQ(r n0)p
teplcq (- (le tre ultime

righe sono tradite in Agnello,
Sill., n. 68)

"Qui giace il medico Eude-
mon molto amato da tutti e pie-
no di virtir per tutti(r visse anniJ
...e mdi durante il giorno sette
del mese di phaophi" .

(* e[(rloev eltn/: quest'ulti-
mo rigo b cds' interpretato in
Not. Scavi XIII ed in 8E I939)

106, p. 108. (fig.6J

Si tratta di un epigramma funerario cristiano per il medico Ezde-
mon; b un'iscrizione estremamente enfatica, a causa dell'utilizzo della
formula nsorv o[peorog e fiovQrlnrog,con la quale si voleva glorifi-
care un medico. In questo caso, si tratta di un medico di origini egizie,
come emergerebbe dall'uso del nome del mese egizio phaophi. [4I)

Dal punto di vista lessicale, b nota l'espressione rtte rep K€r.td,t per
le iscrizioni catacombali cristiane; mentre i piuttosto insolita la forma
del complemento di tempo, se intende indicare che Eudemon b
morto il giorno sette del rr:'ese phaophi.

Nel calendario egizio il mese di pfraoprri era il secondo. L'inizio del-
l'anno civile, thot l, cadeva durante la meti di novembre al tempo
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della conquista di Alessandro Magno, ma con l'anomalia annuale,
f inizio dell'anno si spostb gradualmente fino a cadere il 3l agosto al
momento dell'arrivo di Ottaviano in Egitto. [42] In seguito alla con-
quista Tolemaica dell'Egitto, si riscontra una totale assimilazione del
calendario macedone a quello egizio. In questa assimilazione, i mesi
macedoni erano sempslicemente eguagliati a quelli eglzi; quindi, il
mese di phaophi cor{spondeva a quello macedone di xandihos.
Durante l'anno I I9/8 a-C., entrb in vigore un altro computo dei mesi,
e phaophi fu destinato al mese macedone di apellnios (ad Alessandria:
28 settembre : I phaophi - apellaios J. Questo binomio si perpetub
anche durante la conquista romana, Iino all'anno giuliano 30 a.C.,
quando la riforma stabil' l'equivalenza tra i mesi egizi e quelli onorifi-
ci greci e romanil dunque, al mese di phaoplri corrispose Aoptncvog
>otnp. [43]

L'epitaffio lapideo attraverso l'immagine fotografica si presenta
poco curato nell'incisione; l'andamento dei caratteri non segue una
linea retta, ma piuttosto tortuosa, anche le dimensioni delle lettere
non sembrano sempre rispettate. Compaiono alcur.e epsilon ed i
sigma lunati. Purtroppo l'esame fotografico non fa apprezzate in toto
I'iscrizione e l'eventuale uso di preziosismi. Dall'apografo si evince l'e-
sistenza, al di sotto dello scritto al centro, di una fogliolina di hedera
distinguerc, posta in posizione obliqua con la punta protesa verso I'al-
to. Accanto ad essa vi E il simbolo cristiano: Xprotog.

7. Bitinia, villaggio di Narbat;

Stele quadrangolare di marmo bianco;

II secolo d.C.

Robert L., 1939, Reuue de Philologie,65, p.172,4; Peek W., 1955,
Giechische uers-inschiften, 1321, p. 394.

Cooia dattiloscritta: unde Melnnges Radet, bsciptions de Bithynie
copiies Par Georges Radet,{lig,7) (proveniente dal taccuino dello sco-
pritore)

ornoov, oo8ouEope, plp- oogtor...;: K€vog e1gFl roooq ^/dp,

clgllo; ro;v ogev€rn/ Kerpevov eev Kovr1/



oqn/€Ilo) tldpooow !AploroKl,o, Bevororo!

,rm6d Kdu llouhovqq, odv ecwev ngleeog

oq0 rerrcr Pcoprlg paotl1r6oV egv 6cne6ototv,

ego0l.o;v Eev ergnrpolq n[6I el1tov olvopo,

6arprcr Narape,rrl/ rpol,rur<o;v o[],],qrra rOqvq/,

t1/ ror; o0rce;p rrlpBou rooro lepoq eep€vq/.

"Arresta il tuo cammino, o viandante; infatti, io sono il sepolcro
vuoto, ma awiso coloro che sono presenti che Aristokles, figlio di
Venustus e di Giuliana, giace in terra straniera, poich6 mdi ancora
giovane scapolo, poich6 giace nei campi della regale Roma, avendo gii
un nome famoso tra i medici, avendo lasciato lacrime inarrestabili per
la nutrice Nicarete, che ha posto questa offerta anche sopra la tomba"

L'epitaffio, contenente quattro distici, E stato inciso su un ceno-
tafio innalzato per un certo Aristoklhs, figlio di Venustus e di Giu-
liane, dalla sua nutrice Nikarete. Aristoklbs era un giovane medico
proveniente dalla Bitinia, che si era stabilito a Roma, ma che godeva
gih di una certa fama tra i colleghi. L'epigrafe E posta, in qualiti di
awiso, nella terra patria del medico per dare notizia ai passanti della
sua scomParsa.

Anche in questa epigrafe, come nella numero 2., compare l'utiliz-
zo del termine ionico elqn,pog, a sottolineare l'origine ionica delle
scuole mediche. [44]
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In questa epigrafe, non solo viene ricordato il defunto, la sua per-
sonalitir, la famiglia e le doti morali, ma si fa cenno alla citti in cui b
deceduto, l'eti approssimativa, e nome della dedicante. Nel-
l'epitaffio, si concentrano tutte le caratteristiche dell'iscrizione sepol-
crale dell'eti imperiale; infatti, del defunto si mettono in risalto tutte
le caratteristiche che possano permettere ai compatrioti di individ-
uado.

Traspaiono il dolore di chi ha posto il cenotafio, ma soprattutto la
volonti di rendere noto nella terra natia del medico, la dipartita di un
uomo tanto meritevole.

8. Roma, km 15 della via Nomentana; ora presso il Casale San-
t'Antonio, di proprietir di M.T. e L. Sartori.

Cippo di marmo bianco lunense, sormontato da un semplice tim-
pano, delle dimensioni di 1,24 m di zkezza,0,65 di larghezza, 0,30 di
spessore; i caratteri misurano 4,3 - 5,7 cm.

II secolo d.C.

Annibaldl G., 194I, Notizie degli scaui di antichiti, p. l95j
Guarducci M., 1991, Quademi urbitnti di cuhura classica,68, pp.
123-t27; SEG, I991, XLI, 873.

Imago: unde QUCC,l99I, 68. (fig.8)

19q1pov ro;v

cr,Iplorov

egrtt leovu 'Yolo Kolr)rrTl

Arov1)orov

ro;v proor(p0oov

oOl"or(pDoov

"Dei medici

il migliore



al mondo la terra copre

Dionysios

odiatore dell'oro

tutto d'oro". [45]

Si tratta di un'epigrafe me-
trica, con un esametro segui-
to da un trimetro giambico
scazonte.

Dopo la dedica alle divi-
niti ctonie e accanto al con-
cetto sepolcrale e ricorrente
della terra che ricopre il de-
fi:nto, emergono alcune no-
viti. Il medico b definito
lQn'rp(Dv T o;v olploTov €Q7cr

,(Oovr, ciob il medico
migliore che esista al
mondo; una definizione
oltre modo impegnativa, che
trova conferma nell'insolita
espressione to;v ptooxpl>-
oov o0lolptoov. L'aggetti-
vo prooxp0oov compare qui
per la prima e finora unica volta; E perb facilmente comprensibile se

associato al termine o0l,olpooov, gii noto, che lo segue. Si pub par-
lare di "un bisticcio di parole": il medico "odia l'oro", pur essendo
"tutto d'oro". Forse proprio perch6 tutto d'oro egli odia questo met-
allo. Dyonisios era un raro esempio di onesti, disinteresse, dedizione
al lavoro e rispetto dei praecepta del Corpus Hippocraticum. 146) Ma
Dionysios non solo non si curava della parcella dei pazienti, come pre-
scriveva lppocrate, ma era addirittura portato ad odiare l'oro, per cui
era maggiormente meritevole del titolo di oOl,olpooov. La tradizione
posteriore attribuisce ai medici cristiani (SS. Cosma e Damiano, SS.

Ciro e Giovanni) il titolo di cvcpppor, anagiri: che rifiutano il
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denaro, poich6 esercitavano la professione medica senza pretendere il
pagamento delle loro prestazioni dai pazienti. [47]

Il medico pagano "odiatore dell'oro" pub, ad ogni titolo, essere

considerato un precursore dei santi Anagiri.

Si conferma ancora una volta la presenza dello ionico tqntpov,
quasi onnipresente negli epitaf{i di medici dell'area occidentale del
Mediterraneo. [48]

Dal punto di vista epigraffco vanno sottolineate le seguenti carat-
teristiche: sono presenti le lettere lunate, benchb la epsilon sia resa
con il tratto orizzontale inferiore diritto e non curvo ; le alpha tton con-
tengono il trattino orizzont ale; lo iota della parola Kctlotrn possiede
un insolito prolungamento orizzontale alla base, rivolto verso sinistra;
il rho del termine ploor(pooov (probabilmente un errore?J b rappre-
sentato dal solo tratto verticale, mancante dell'occhiello superiore;
l'ultimo sigtza b quasi chiuso da due linee verticali, che si dipartono
dai due vertici ; infine, la maggior parte dei caratteri presenta dei pic-
coli apici a coda di rondine o ingrossamenti delle estremiti.

Per dovere di cronaca, b bene non trascurare la notizia che questa
stele fu ritrovata, in un contesto di materiali appartenenti a

costruzioni funerarie, vicina al cippo sepolcrale del ffglio del medico;
probabilmente di pochi anni precedente la sepoltura del padre. [49]

La stele E alta 80 cm, larga 45 - 42 cm e spessa 2l cm; si presen-
ta ornata con una certa cura, soprattutto nel timpano che sormonta
l'iscrizione, ove E stata scolpita a bassorilievo una corona d'alloro,
mentre ai due lati spiccano i due abituali oggetti delle libagioni: l'am-
polla e la patera. Le lettere misurano tra i 2 ed i 4 cm di altezza.

Il testo b il seguente:

@. K.

f. ODqd.?.1oY

>popdT6rcrvoY

roY K=crU... @tl,ooeo

/or0qV f. Oogel.lr
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og arov!01og.

Dopo la dedica agli dei ctoni, l'epigrafe informa che un padre ha
curato la sepoltura del figlio. Compare il gentilizio romano Velius =
Or-rge?,,X,toq, afffancato da cognomi palesemente greci. Estremamente
comune E Arovooroq; meno ricorrente, invece, b lpopolbrcvog,
nome ispirato allo smeraldo. Compare inoltre un secondo nome, quel-
lo assai pio di Orlo0eog. Il doppio nome b utile a confermare la
datazione del cippo al II secolo d.C. [50]

Sembra trattarsi, dunque, di una famiglia greca, che si era trasferi-
ta a Roma; la grecith, inoltre, ! ancor piir giustificata, poiche si tratta
della famiglia di un medico. b noto infatti che nell'antica Roma I'arte
della medicina era appannaggio quasi esclusivo dei Greci, seguaci di
Ippocrate.

9. Probabilmente dell'area di Narbona o di Aix en Provence; ora ad
Aix en Provence, nel Museo Granet.

Cippo fratturato nella parte superiore (mancano le dimensioni)

II secolo d.C. ftasso periodo romano secondo M. Clerc)

M. Clerc, 1913, Reme des itudes Anciennes, I5, p. 190; L. Robert,
1939, Rewe de Philologie, p. I72, nota 7; B. Rbmy, 1984, Gallia,
XLII, p. I32-133; SEG, 1984, )OOflV, 1034.

lmago: unde GaLIia, XLII, p. 133. (fig. 9)

t---l
t---l
Oorpog

srolpog

"Febo medico"

(riga l: b leggibile solo un'asta verticaleJ

La rottura della sommitir del monumento impedisce di sapere se si
tratti di una dedica o di una epigrafe funerarial ma come ha mostrato
Robert, sembra sia accertato che Febo sia il medico e non il dio. [5I]
Commenta M. Clerc: " Si tratta di una dedica ad Apollo guaritore?
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Piuttosto io credo che si tra-
tti di una iscrizione funera-
ria: gli esempi non mancano
dove il nome del morto b al
nominativo". [52]

E' da notare, dunque,
l'utilizzo del nome al nom!
nativo; in questo caso, si
deve sottintendere presente
la personaliti del defunto,
quasi a voler dire "6ewq b
0u".

Il soprannome greco
oorpoq b attestato ad Aix
(CIL XII 577), Beaucaire,
Nimes (3202, 3228, 367 4),
Narbona (4319,4335) e

nelle Alpi Graie (5718).

La derivazione ionica
€tcxtpog per rdtpog, come si E visto, b estremamente diffusa nell'oc-
cidente del bacino del Mediterraneo.

Nell'epigrafe b possibile rilevare l'utilizzo dell'epsilon e del sigma
lunati, mentre I'alpha si presenta senza il tratto orizzontale.

I0. Ortigia (Siracusa).

Blocco calcareo delle dimensioni di m. 1,60 di lunghezza e 0,67 di
alrghezza, con un'altezza che varia da 0,45 m. all'estremiti sinistra, a

0,30 m. all'estremiti destra; le lettere misurano 5-7 cm.

II secolo d.C. secondo la Guarducci in Nol Scaui,l94l; IV seco-
lo d.C. secondo Manganaro in MEFM, 1994,

Guarducci M., l94l , N otizie degli scavi di antichitd, p.225 s. {BE
1950, 24I a); Manganaro G., 1965, Archeologia classica, 17 , pp. 208-
2r0; ANRW, 1988, II, ll, l, p. 63, n.322 [SEc, 1988, 38, 966];
MEFM, 1994, I, 106, pp. 99-100.

Imago: unde MEFM, 106, I, p.100. (fig. l0l
[Oppcto 6!o]tO nor6eq Ol.rpooor neo4/[potr (roo 6ervog)]
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[oq ],rrrarg1 rm; voooorg 1[nrs OappcrKct tloool

[ro ncoev e]o<p6cnpov: too pe; rXeog ot[not- o<phtor,

[qgo;q, ror; t]e 6oorg pelcl,cov pepvqoerar e[pyov. [53]
"l fanciulli tormentano gli occhi con la caduta (morte) tou 6ervoq,

che felice somministrb dolci rimedi per ogni sofferenza

e malattial la sua fama giammai periri,

oriente e occidente ricorderanno grandi opere".

L'iscrizione, scolpita rozzamente, ! danneggiata e lacunosa nelle
prime due linee del testo. Si tratta di un epigramma metrico, in
esametri d'intonazione omerica.

Esistono due linee interpretative in merito al contenuto dell'epi-
grale. La pnma presentata da M. Guarducci [e comunemente condi-
visa), che vi ha riconosciuto un epitaffio per un medico, probabil-
mente proveniente dall'Asia minore, come suggerisce il verso 2; infat-
ti, il testo sembra voler magnificare le virtir, l'abilitir e la sapienza di
un medico famoso, di nome Et8cttporv.

b opinione della Guarducci che, date le ragguardevoli dimensioni
del monumento, il cippo sia stato dedicato dalla stessa cittl di Sira-
cusa, e posto nel santuario di Asclepio. [54]

La seconda proposta da G. Manganaro, che ritiene l'iscrizione
riferibile ad un benefattore, che avrebbe costruito un qualche edificio
termale (pe'1ul.tov s[pTtov) a nome E]og6crpcov: le [Icr6eq del verso
I sarebbero dunque le NupQcr.[55] Per cui la lettura finale del docu-
mento prevederebbe le seguenti integrazioni:

[Arrp lourpo]o (?) Ilor8eg OItpouol n€oo[oor pOee0porg]

[lrcrplrcrpo (?), o1q] Kol; vooootg nltrto QoplrsK€r rlcroorv

[o[nqoe 6- E]orp6arprov : T ob pe;v r],eoV ouno[t- og],rror,

lnqo;g KdU rle 6uorV [56] peycX,rov pepvqoetor e[pycrv.

"Le Ninfe con le acque cadenti opprimono (i bacini) splendenti
dell'edificio termale, con i quali Et daimon oflr' rimedi soavi per tutte
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le malattie, la sua fama sari imperitura in oriente e in occidente per
le grandi costruzioni". [57]

Il motivo dei bagni come rimedio per ogni male [58] b dovuto al
diffuso impiego di essi, sia freddi che caldi, nella medicina antica.

Iss]
Ad una approssimativa osservazione della fotograffa dell'iscrizione

appare evidente la meticolosa disposizione delle lettere, tutte della
stessa grandezza e abbastanza equidistanti le une dalle altre, e delle
righe, allineate e perfettamente parallele,

Lo scalpellino, in questo caso, non si b concesso molti preziosismi;
infatti, bench6 l'iscrizione sia pertinente il periodo imperiale, com-
paiono solo le cosiddette lettere lunate (E,S,WJ e l'incurvamento
abbastanza contenuto dello ypsilon,

Da notare l'*llizzo della forma rldoolv, per il dativo plurale di
rlog non attestato in alcuna forma dialettale.

CoNcr.usrorur

Dopo brevi cenni sulla formazione professionale e la ffgura dello
totpog nell'antichiti greca, si e inteso collazionare alcune epigraff
funerarie di medici, in greco, provenienti da luoghi diversi del bacino
del Mediterraneo e pertinenti epoche differenti. La ricerca b consisti-
ta nel rintracciare tali epitafft, senza limitazioni cronologiche, geogra-
fiche, religiose o sessuali, al fine di poter rilevare ed evidenziare
l'atavica "devozione" nei confronti della ffgura del medico. Sono state

^n^lizz^te 
iscrizioni che fossero accompagnate da una immagine

fotogra{ica, o per lo meno da un apografo, per dare un taglio archeo-
logico al lavoro e trarre conclusioni autoptiche sull'ufilizao di caratteri
e caratteristiche epigrafiche: un alfabeto arcaico particolare, qual b il
caso dell'iscrizione focese di Xctptov; l'uso di preziosismi post-ellenis-
tici o imperiali, come le lettere lunate, le apicature, l'incurvamento di
determinati caratteri o la presenza dell'hedera dktinguerc, I'eleganza
della scalpellatura, quindi l'abiliti del lapicida etc.

Mene considerata la ffgura del medico, dunque la reverenza
dimostrata nei confronti di questa 0acr 6ovaptg, in diversi momenti



cronologici ed in diversi ambiti culturali. Nelle epigrafi raccolte, infat-
ti, si leggono una serie di indicazioni sulla personaliti e sull'abilitir del-
I'estinto; appare evidente, innanzitutto, la volontir di sottolineare la
professione del defunto, infatti, il termine totpog compare nel 90%
dei casi; in secondo luogo, vengono esaltate le virtir prette del medico,
sulla base dei dettami ippocratici; infine, sono rese note le condizioni
familiari e le doti morali dell'estinto.

Si tratta di epigrafi funerarie di caraftere privato, in cui b possibile,
comunque, scorgere sentimenti di dolore, amore, nostalgia, desiderio
di confortare il defunto, di elogiarne i meriti; talvolta, si scorge, come
nell'epitaffio della via Nomentana a Roma, una certa esibizione delle
abiliti quasi taumaturgiche del medico.

In rari casi, viene ricordato solo il nome del defunto; diversamente
si accompagnano anche patronimico e nomi di dedicanti. Questi ulti-
mi, a ragione della spesa sostenuta per la sepoltura e del dolore della
perdita, si sono eternati nell'iscrizione insieme al nome del propri-
etario della tomba o del cenotafio, soprattutto nelle epigrafi in versi,
exefipli gratia: il cenotafio della Bitinia e l'epitaffio di Acate.
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