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����
������Plat. ������237a-b (I)� � � � � � � � � �� � � � � �

� �� � � � � �� � �� � � � � � � � � �
�� � � � � � � � � – (“ � – ”) � � � �

�� � � � � � � � � � � � , Plat. ������258d = 
Simpl. ���	��135,20-22 (II) � � � � �– “ � – ”, Simpl. ���	� 143,28-144,1 (III)� � � �

� � � � �� � � � � � � � � � � � � �� “ �
”, Simpl. ���	� 243,31-244,2 (IV) � � � � �� � � � � � � � �

� � � ��“ � ”,��
����Arist. 
����1089a 2-4�(V) � � � � � � � ��
� � �� � � � � � � � � � � � “ � ”, Alex. Aphr. 
����

805,17-23 (VI) � �� �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �
� � �� � � �� � � � �� � �� � � � � �� � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � �� �� � �� � �
� � � � � � � � � � � � � ,�

�
������ ��Sext. Emp. ���VII 111 (post fr. 1), 114 (VII)� � � � � � � � �
� � � � ��“ � � ”�� ��“ ”�� � � � � �� � �

� � �� � � � � � � � � � �
� � � � , �
�����������Simpl. ���	� 78,5-29 (VIII)� � � � �

� � � � �“ � ”�� �“ ”�� � � � � � � �



� �� � � � � �� � � � �� � � � � �� � �
� � �� � � � � � �� � � � � �� � � � � � � �� �
� � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � �

� � � � � � �� � � � ,� �
����Simpl. ���	��650,11-14 (IX) � � � � �
� � � � �� � � � � �� “ � ”�� � � �� , �
�����

Diog. Laert. IX 22 (X) � � � � �� � � � � � �� � �“ �
� ”, ��������Simpl. ���	��144,29-146,26 (XI)� � � � � � � � � � �
�“ – ”.� � � � � � � � � � �� , �������������Simpl. ���	��

29,26-30,5 (XII) � � � � � � � � � � � � � �� � �
� �� � � � � �� � � � � � � � � �

“ � ”�� � � � � � � � � � � � � � . �
� � � � � � � � � “ ”�� � � � � � � � ��

� �� � � � � �� � � � � � � � � �� � �
� � � � , ������� Clem. Alex. �������V 112,2 (II 402,8 St. = III 512,1-4 M.R.) = Euseb. �� II 214 

(XIII)� � � � � �� � � � � � � �� � � � � � �� “ –
”, ����������� � ��Philop. ���	��65,4-15 (XIV)� � � � � � �� �

� � � � � � �� � � � � �� � � � � � �
� � � ��“ � ”�� � ��“ � � � � � �� � � ”�� �
��“ ”�� � � �“ � ”� �“ � � ”�� � � � � � � �

�� � � � � � � � � �� � � � �� � � � � �
� � � � � � � , ������Plut. ����������1114c-d (XV) � � �

� � �� � � � �� � � � � � � � � � �� � �
� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �� � � � � ��
� �“ � � � � � ”�� � � �� � � � � � � �
�� � � � � � �� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � �� ,�Plut. fr. 179,59 Sandb. (XVI) � � � �

�� � � �� � � � � � � �� � � � � �
� �� � � � � � � � � � �� � � � �

�� � � �“ � � � � � � ”�� � � � � �
� � �� � � � � � � �� � � �� � � � � � ��
� � � �� � � � � � � � � �� � � � � � �� � � �

� � � � � , Theodoret. ������ ���� II 108 (XVII) � � � �
� � � � � � � ��“ � � � � � � ”,�IV 

7s. (XVIII)� �� � � �� � � ��� � � �� � � � �
� � � � �� � � � � � � � ��“ � ”��
� � � � � � � �� � �� � � � � � , Simpl. ����.�557,17s. 

(XIX) � � �“ � ”, ���	��120,20-27 (XX)� � �� � � �
� � � � � �� � � � � � �� � �“ �

”� � � � � � � � � �� � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �� � �

� � � � � , cf. et Procl. ����� 1077,19-27 � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � �

� �� � � � � � �� � � � �� � � �
� � � � � � �� � �“ ”� � � � �“ ”�� �

� � � �� � � � �� � � � � � � ,�1084,24-30 �
� � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � �� � � ��
�“ ”� � �“ ”, ����� � ����������� � Procl. ������1152,24-

31 (XXI) � � � � � “ � � � � � ”, � �� “
”�� � �� “ ”�� � �� “ ”, ����� � �� ��� Simpl. ���	�� 87,19-23 

(XXII) � � � � � � �� � � � � � � � � � � ��
� � � �“ � � ”� � � � � � � � � ��“

”, ������� Asclep. 
��� 42,29-33 (XXIII) � � � �  (	���� �� )�� � �
� �� � � � � � �� � � � �� � �“ � � �� � � � �� �
� � ”�� � � � � � � � � � � �� � � � � �� � �
� , ����� � ����� � � Procl. ����� 665,14-26 (XXIV) � � � � �

� � � � � � � �� � � �� � � � �� �
� � � � � � � �� � � � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � � �
� �� � � � � � �� “ ”�� � �� “ ,� ������

Ammon. ���������136,23-136,25 (XXV)� � � � �� � � � � � ��
“ � � � � ”�� �� “ � �� � � ”, Asclep. 
���� 38,17s. (XXVI)� � � �
� � “ � � �� � � � �� � � ”, 
���� 202,15-18 (XXVII) � � � �
� � � � � �� � �� � �� �“ � � �� � � � �� � �

”�� � � � �� � � � � � � ,�Olympiod. ������ 13,2 (XXVIII) � � � �



� � �� � � � � � � �� � � �
��“ � � �� � �� � � � � ”, ����� � ����)�Simpl. ���	� 143,8-18 (XXIX)�

� � � � � � � �� � �� � � � � � � � � �“ ”�� � �
� � � � � “ – ”.� � � � � � � � � � �

� � � �“ � ”� � �“ � ”�� � � � � � , �����
���� Simpl. ���	�� 162,14-22 (XXX) � � � � � � � � � � ��

� �� � �� � �� �� � � � � �� � � � � �
�� � �� � � � � �� � � ��“ – �”, ����� �� � Simpl. 

����� 136,32-137,6 (XXXI) � �� � � �� � � �� � � � � � �
� � � � � � � � ��“ ”, �������Simpl. ����� 559,14-17 (XXXII) �

� � � � � � �� � � � �� � �“ � ”, 
������ Simpl. ���	��143,1-3 (XXXIII) � � � � � � � � � �� � �

� � �“ , ������ � ������Simpl. ���	� 86,19-24 (XXXIV) � � � �
� � � � � � � �� � � � � � � � �

� �� � � � � �“ ”�� � � ��“ ”, ������
� ��Plotin. VI 4,4 (XXXV) � � � � �� � � � ��“ ”�� � � ��
� � � �� � �� � � , Procl. ����� 708,7-13 (XXXVI) � � �� � �
� � �� � � � �� � � � � � � � �� � � �

� � � �� � � � � � � �� � � � � �� “ ”, 
1079,35-1080,2 (XXXVII) � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � ��“ ”, Damasc. ������I 31,3-8 
(XXXVIII) � � � � �� � � � � � � �� � � � � � �

� �� � � � � �� � � �� � � � ��
� � � � � � ��“ ”�� � � � � �� , ���������������Simpl. 

���	�� 39,25-40,9 (XXXIX) � � � � � � � � � � “ ”� � �
� � � � �“ ”�� � � � � �� �� � � �� � � �

� � �� � � � � � � � �� � � � � , ��������
��Simpl. ���	� 79,29-80,4 (XL)� � � �� � � � � � �

� � � � � � �� � “ ”�� � � � �� � � �
� �� � � � � �� � � � � , ���������Procl. ����� 1134,8-13 (XLI) �

� � �(	���� �� ) � � � � �� �“ � � � � �� � �
� �� � � � �� � � � � � � �� � � � ��

� � � �� � � ”, ������ Procl. ����. 1177,1-5 (XLII) � � � �
�� � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � �

� � � �� � � ��“ � � � � �� � � � ”,� ������
� ��Procl. ������639,28-30 (XLIII) � � � � � �� � � � �

� � � ��“ � � � ”�� � � ���
_________��
 

�� �I, II, III, IV, V, VI 

�� �I, II, III, IV, VII, VIII, IX 

�� �VII, X 

�� �VII, X 

�� �VII, X 
��� �VII, VIII, XI 
��� �VII, VIII, XI 
��� �VIII, XI, XII, XIII 
��� �VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXI, XXII 
���  VIII, XI, XII, XIV, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX 
���  VIII, XI, XXIII, XXX, XXXI 
��
  VIII, XI, XXX, XXXI 
���  VIII, XI, XXX, XXXI 
��� �VIII, XI, XXX, XXXI 
����  VIII, XI, XXX 
����  VIII, XI 
����  VIII, XI 
����  VIII, XI 
����  VIII, XI 

���� �XI 
���� �XI 
���
 �XI 
���� �XI 
���� �XI 
���� �XI 
���� �XI, XXXII 
���� �XI, XXXIII, XXXIV�
���� �XI 
���� �XI�
���� � XI, XIV, XXII, XXIV, XXXIII, XXXV, 

XXXVI, XXXVII, XXXVIII�
���� �XI, XXI, XXXIX, XL�
���
 �XI, XXXIX, XL�
���� �XI, XXXIX, XL�
���� �XI, XII, XXI, XXIX, XLI, XLII, XLIII �
���� �XI, XII, XXI, XXXIX, XLI�
���� �XI, XII, XXXIX, XLI�
���� �XI, XII, XXXIX, XLI�
���� �XI, XII, XXXIX 

 



_________�
�
�� 
�� �  V : �  II(!), III, IV(!) : ’  I : �  II(�), IV(�) |  V, VI :  
I, II, III, IV || ��  II, III, IV, VII, VIII, IX :  I || �� ’  VII : � � X� ""� �  X : 

 (ex v. 3?) VII || ����  VIII, XI : �� ������ �  VIII, XI, XII, XIII(Euseb.#), XIV, 
XVIII, XIX, XX : � � XIII(Euseb.$%), XVI, XVII : � �  XV :  XXI | ’  
VIII, XI, XII : ’  XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI : ’  Brandis : �

 ??? || �� � � � � �� � � � � �� ������������������������ � � ��
 (vel ’) � � �� � �  XIV, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII || �� � �VIII, 

XI, XXX, XXXI :  XXIII || ��� � �  VIII, XI : � �  Karsten, Reinhardt, al. || ��� �
� �  XI : ’ �  Karsten :� ’ �  Stein || ��� ’ Bergk : ’ (et 

’) XI || ���  Scaliger :  testt. |  XXXIX, XL : � XI || ��� � ’ � � �
 XI, XII(!�) : �  � � �  XXIX : �� � �( )  XII(�&�!�) �� ’ � ��  XXI, 

XLI, XLII : �� � �� �XLIII | �  XI, XXI, XXIX, XLI, XLII, XLIII :  om. XII || ���  XI(�&) : 
�  XI(!) :  XII, XXI, XXXIX, XLI || ���  XI, XII(&), XXXIX(!�) :  XII(�!), 

XXXIX(�!&) |  Bergk : �  testt.  
_________�
�
�
�
�


� Perché non si potrà mai dominare quest’asserzione: che il non esser sia; 
pertanto tu trattieni il tuo pensiero lungi da questa strada di ricerca; 
e non ti forzi verso questa strada la tradizione degli esperti a oltranza, 
sì da guidare occhi che non vedono, e orecchie frastornate dal rumore, 

5 e lingua; invece tu ragiona e valuta il confutare pregno di contesa  5 
�� proferito da me. Non resta allora che un unico racconto ed una strada, 

quella che dice “è”: per questa strada vi sono poi moltissimi segnali 
di come ciò che è sia ingenerato e come, parimenti, imperituro, 
unico intero solo e ben compatto, che non conosce tremito né fine, 

5 né mai è stato né giammai sarà, dal momento che è ora, tutto insieme,  10 
un unico continuo. E se è così, quale nascita mai ne cercherai? 
Da dove e come sarebbe sbocciato? Bada che io non ti consentirò 
di dire o di pensare “dal non essere”, perché non si può dire né pensare 
che l’essere non sia: quale bisogno l’avrebbe mai incitato, prima o dopo, 

10 a nascere ed a crescere, se avesse avuto avvio da ciò che non è nulla?  15 
Così, di conseguenza, è necessario che sia assolutamente o che non sia. 
Né mai una convinzione che sia forte potrà concedere che dal non essere 
qualcosa nasca, che si aggiunga ad esso: per questo non permette la giustizia 
che nasca né che vada in perdizione, e i suoi saldi serrami non allenta, 

15 ma lo trattiene. Su questo problema, la scelta – a ben vedere – è tutta qui: 20 
“è” o “non è”. Pertanto si è deciso, come necessità raccomandava, 
di abbandonare anonima, impensabile, la prima strada, ché vera non è, 
ed al contrario assumere che l’altra essere debba, ed esser veritiera. 
Come del resto ciò che è potrebbe “essere in séguito”? Come “essere stato”? 

20 Se infatti fosse stato, non sarebbe, né se stesse per essere in futuro.  25 
Così, di conseguenza, sono estinte la nascita e la morte inconsapevole. 
Neppure è divisibile, del resto, perché è un intero uguale ed omogeneo; 
e non è un po’ di più di qua – ciò che gli impedirebbe di essere continuo –  
né un po’ di meno (da quest’altra parte): perché al contrario è tutto pieno di essere. 

25 Ed è per questo che è un tutto continuo: l’essere infatti si fa presso all’essere. 30 
Inoltre non conosce movimento, chiuso nei limiti di grandi ceppi, 
ed è senza principio, senza fine, poiché si è detto che nascita e morte 
son state totalmente messe al bando: scacciate le ha certezza veritiera. 
Resta lo stesso nello stesso luogo, rimane quieto in sé, per conto suo: 

30 e resta, così saldo, proprio lì: è infatti una necessità potente   35 
che nei ceppi di un limite lo tiene, il quale tutt’attorno lo racchiude. 
Per questo non è lecito che l’essere risulti privo di ogni compimento: 
infatti non può essere manchevole: lo fosse, mancherebbe di ogni cosa. 



v. 1 : linguaggio bellico-agonistico, dimensione eroica del ricercatore. 
 
vv. 1s.: il ‘non essere’ come via di ricerca ‘invincibile’ e dunque sconsigliabile. 
 
v. 3 � : anche Parmenide, come Eraclito, sembra rifiutare recisamente il 
sapere ‘tradizionale’ (di la proclamata ‘novità’, che è anche �������retorico, nell’Efesi-
no come nell’Eleate) che fa della , dell’  e della  la base del 
proprio sapere. 
 
v. 4 � � : amore di Parmenide per le figure di suono. 
 
�	�
� � � : contrapposizione ricercata, come quella tra  e . È 
significativo che  concluda il ������� dei sensi con un membro decrescente, 
ancorché rilevato dall’�����������; non dotandola di un epiteto negativizzante, 
Parmenide sembra sottintendere – così come il ‘gestuale’ Eraclito – che qualunque 

 è negativa. 
 
vv. 6s.: �è il ‘discorso’ (allitterante con )�oggetto della ricerca (cf. B 2,1), 
come il �eracliteo, e  è il gen. oggettivo (cf. B 2, dove le ‘vie’ sono l’oggetto 
del discorso), da cui dipende �  (cf. ancora B 2, dove � � � � � �

� �  [v. 2] e � � � � � � � � � � [v. 5] sono 
‘attribuzioni’ delle vie; erroneamente dunque Cerri: «allora di via resta soltanto una 
parola, che “è”»). 
 
v. 7 ’( ): sono gli indizi, da cui è possibile arguire la natura e le qualità 
dell’essere. 
 
vv. 8-26: caratteristiche dell’essere nel tempo: continuità e infinità presente. 
 
v. 8 � � � : né nascita, né morte. 
 
v. 9 � : “unico intero”; la lezione minoritaria  può essere 
una mnemonica conflazione di questo ������, motivata forse anche dall’esigenza di 
sbarazzarsi del paradossale  – “unico”, ma letteralmente “unigenito” – che 
caratterizzerebbe in modo contraddittorio un . I due epiteti formano come un 
blocco concettuale unico (vd. al verso seguente e al v. 22), in cui l’idea prevalente 
sembra essere l’‘integrale interezza di un pezzo unico’.�
�
v. 9 � � � ’( ): struttura polisindetica già epica, a strutturare il verso in tre parti, 

� ,  e , la prima delle quali si bipartisce a sua volta 
in due elementi di segno positivo (per l’unico blocco, cf. al v. 22), mentre le altre due 
contengono epiteti con - privativo. Poiché la dimensione temporale è qui in primo 
piano,  varrà “infinito” in senso temporale (non vi è perciò bisogno di 
correggerlo in , innescando una sgraziata ripetizione con quanto detto al v. 8, 
o in ( )� , o di farlo precedere da ’ in luogo di ’, e nemmeno di legarlo 
in ����������� all’ � ’ � ’ , rompendo la struttura sintattica � �

� ’, e assegnando a �e a  un valore meramente copulativo proprio nel verso 
in cui sembrano opporsi ‘ontologicamente’ a � ), cioè senza una “fine” e 
dunque una morte: ciò significa che l’epiteto non può essere sinonimo dell’ �

 del v. 37, che invece non può essere predicato dell’essere. 
 
v. 10: l’infinità dell’essere non riguarda il passato e il futuro, ma è collocata nel presente 
( � � � ): l’essere è un infinito presente. 
 
v. 11: � : forma un unico blocco concettuale, come �  al v. 9 
(e cf. al v. 22); anche in questo caso, la continuità (al v. 9 l’‘integrale interezza’) sembra 
far premio sull’unicità. 
 
v. 13: consueta connessione di  e  (cf. B 6,1). 
 
vv. 19s.: compare l’immagine ‘prometeica’ e titanica dell’essere legato in ceppi, 
un’immagine che verrà elaborata ai vv. 31 e 35s.; qui l’essere è legato da , là da 

� � . Come nel proemio (si pensi alle Eliadi, ancora alla � , e alla 
dea), Parmenide personifica le forze che svelano e/o garantiscono la verità dell’essere. 
 



v. 22 � : nuova unione asindetica di due epiteti che vengono così a 
formare un unico blocco (la struttura, spesso ripetuta in questa pericope, costituisce una 
sorta di icona sintattica dell’essere: cf. vv. 9, 11, 32), e nuova connessione tra ‘pensiero’ 
e ‘parola’ (cf. v. 13 e B 6,1). 
 
v. 24 � ’ � � � � �� � ’ � � : l’allusione, qui, non è 
tanto alla vita e alla morte (come credeva Karsten, che congetturava ’ �

�) ma all’‘essere prima’ e all’‘essere dopo’, autentiche contraddizioni in termini, 
come conferma il v. 25, vera e propria chiosa di questo; l’essere non può essere prima o 
poi, collocato com’è nel suo eterno presente (cf. v. 10). 
 
v. 26 : il valore – come per il  di B 2,5, e per il  di B 
1,2 – può essere passivo (“sconosciuta”)�o attivo (“che non dà conoscenza”): il secondo 
valore sembra più probabile, perché il concetto di morte, come quello di nascita, fa parte 
di una via di ricerca che non giova – a differenza dell’ �  del proemio – 
alla �  cui deve aspirare l’ � . 
�
v. 27-54: caratteristiche dell’essere nello spazio: immobilità, continuità, inviolabilità, 
compiuta sfericità. 
 
v. 28 : “da questa parte”, avv. dimostrativo di luogo; la struttura incipitaria colonnare 

� � � � ��� � �  assegna a  il valore di � , restando 
sottinteso il �  nel secondo membro; il concetto è ripetuto ai vv. 49s. � � � �

��� � � � � � � � � ��
 
v. 28 : non “consistere” (Cerri), ma “essere continuo”: riprende il  
del v. 11 e anticipa il  del v. 30. 
 
v. 29 : in caso di crasi, il neutro ammette una desinenza analogica con i temi 
della declinazione tematica in - , in luogo del ‘normale’  (des. *-od). 
 
v. 30 � � � : la frase parrebbe aprire uno spiraglio alla molteplicità, 
purché contenuta all’interno dell’essere: dentro quella sfera compatta, infatti, gli esseri 
si stringono l’uno all’altro (giusta la natura ‘reciproca’ del costrutto poliptotico). 

 
v. 31 � ’� � � � e 36 � � : scambio 
sintattico, “i confini dei grandi ceppi” e “i ceppi del confine”, quasi a sottolineare 
l’intercambiabilità dei fattori nel regno dell’essere. 
 
v. 32 � : altro blocco asindetico (cf. al v. 22): il concetto del “né 
inizio, né fine” introduce l’immagine della figura circolare. 
 
vv. 32s.: nascita e morte sono messe al bando (v. 33 ), quasi fossero state 
ostracizzate ( , ) da quella �  che occhieggiava già nel 
proemio (v. 30). 
 
v. 35 : “ben piantato sui piedi” (rad. *pod- di ) e dunque “solido”. 
 
v. 37 : ha valore spaziale, come chiarisce il contesto, e difficilmente sarà 
dunque sinonimo di  (così Cerri, invece): se l’essere non avesse una �

, cioè un “compimento” (non una “morte”), sarebbe per l’appunto “incompiuto”, e 
dunque “bisognoso” (v. 38� ). 
 
v. 38:  è certamente la forma antica e per lo più epica (già in ����V 481 e al.; cf. 
anche Hes. ����605 e al., Sapph. fr. 31,15 V.), mentre  è forma prosastica e 
banalizzante; la singolare scansione metrica cui costringerebbe  (ma anche 

 richiederebbe una goffa sinizesi tra i due ��	����) perde ogni stranezza se si 
espinge, con Bergk, il , possibile aggiunta di chi non avesse colto come l’  susse-
guente non sia ancora il ‘nome’ dell’essere (in tal caso da emendare in un “non essere”, 

� � appunto), ma racchiuda una sorta di protasi implicita di un periodo ipotetico 
dell’irrealtà (“se lo fosse”, cioè “se fosse �� ”), la cui apodosi è � � . 
L’inserto avrebbe modificato l’assetto metrico del verso, con le conseguenze già viste. 


