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0 
Un’introduzione alle parole della filosofia

di Anna Motta e Lidia Palumbo

Questo volume raccoglie gli Atti del Convegno Nazionale della Società Fi-
losofica Italiana (SFI) tenutosi a Napoli nei giorni 17, 18, 19 aprile 2023. Il Con-
vegno dal titolo “Le parole della filosofia. Le metamorfosi del vocabolario del 
pensiero nella storia” ha costituito un momento condiviso di riflessione critica 
su alcune delle parole che da secoli usiamo per descrivere non genericamente 
noi stessi e il mondo, ma specificamente la nostra relazione problematica con 
alcuni settori dell’esperienza, con alcune pratiche di pensiero, in una prospet-
tiva storica. Perché un convegno centrato sulle parole? Per riflettere ancora 
sulle radici linguistiche dei nostri pensieri, nella convinzione che queste radici 
siano alla base di una storia che è non solo storia di confluenze di significati o 
di cruciali rotture, ma storia della filosofia stessa.

È noto che, benché gran parte del lessico filosofico si riferisca a concet-
ti elaborati solo in età moderna, molti dei suoi termini hanno avuto origine 
nella filosofia greca o nella trasposizione latina della filosofia greca. Lo stes-
so termine “metafisica”, nato con senso tassonomico nella lingua greca, mo-
stra come la storia della filosofia problematizzi nozioni già esistenti e di uso 
comune per esprimere concetti nuovi. Infatti, molti dei termini tecnici della 
filosofia sono nati in ambiti del tutto diversi da quello filosofico: ousia indi-
ca inizialmente il patrimonio, hyle il bosco, kategoria l’accusa, aitia la colpa, 
idea l’aspetto visibile di una cosa, genos la stirpe, psychein il soffiare, logos il 
calcolo. La storia delle parole fornisce, dunque, una prospettiva diversa attra-
verso la quale guardare come la filosofia vede le cose, problematizza concetti e 
nozioni, e mescola con l’immaginazione la sua elevata capacità di astrazione. 

Il Convegno, con i suoi quattordici relatori invitati e trentuno studiosi se-
lezionati tramite Call For Papers da una apposita Commissione nominata dal 
Direttivo della SFI, ha consentito di accendere un riflettore su quei momenti 
cruciali della storia della filosofia nei quali le parole oggetto di attenzione sono 
cambiate, divenendo altre da quelle che erano – hanno mutato senso e refe-
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rente, hanno perso o acquisito importanza, hanno assunto nuove accezioni di 
significato, talvolta di segno contrario a quelle che avevano in precedenza –, e 
hanno così coinvolto, o anche prodotto, nel loro cambiamento, cambiamenti 
altri nel mondo degli uomini e delle cose. Questo volume raccoglie pertanto i 
risultati di questa riflessione con un obiettivo molto diverso da ciò che potreb-
be essere un dizionario di termini, pur utile – quest’ultimo – ad “agevolare” 
coloro che hanno bisogno di trovare la voce appropriata per un termine da 
associare alla conoscenza di problemi storici legati allo studio della filosofia.

Le variazioni semantiche delle parole scelte e confluite in questo volume sono 
state indagate nelle loro declinazioni diacroniche e sincroniche per marcare criti-
camente il fatto che ciò che riguarda le parole non riguarda, in realtà, mai solo le 
parole. I quarantaquattro capitoli analizzano questioni di linguaggio e di muta-
zioni di senso, che hanno lasciato un segno, e si focalizzano sul momento chiave 
del cambiamento con riflessioni non tanto linguistiche quanto storico-filosofi-
che. Il risultato è un insieme eterogeneo di osservazioni che consente di eviden-
ziare come la storia della filosofia abbia costruito vocaboli che sono gli strumenti 
del nostro pensiero, o meglio, che sono il nostro pensiero stesso, il quale conserva 
margini di equivocità, di opacità, di enigmaticità, di ambivalenza.

Non tutti i contributi presentati dai relatori invitati al Convegno sono con-
fluiti in questo volume, il quale raccoglie, d’altra parte, non soltanto alcune – 
molte – delle relazioni presentate, ma anche, inglobati in esse, i risultati delle 
discussioni che quelle relazioni hanno seguito. Abbiamo scelto anche di acco-
gliere in queste pagine tutti i contributi selezionati dalla Commissione della 
SFI, non solo per sottolineare il grande interesse che il tema del Convegno ha 
riscosso nell’ambiente accademico e scolastico, ma anche per realizzare un 
volume che mettesse insieme le diverse anime della nostra società filosofica, 
la quale unisce, a livello nazionale e locale, professionisti della ricerca, dell’in-
segnamento e della pratica della filosofia a vario titolo: accademici, docenti di 
scuola secondaria, ricercatori e semplici cultori della materia. E questo volu-
me fa esattamente lo stesso. 

Il volume è organizzato in tre sezioni tematiche (I. Etica e Politica; II. Re-
ligione e Storia delle idee; III. Didattica della filosofia) che richiamano solo in 
parte le sezioni del Convegno. L’ulteriore divisione delle prime due sezioni in 
Parte A: Saggi delle Sessioni Plenarie e Parte B: Saggi delle Sessioni Paralle-
le rimanda all’originaria separazione in sessioni. I capitoli sono ordinati per 
criterio tematico e cronologico. Il volume si chiude con gli abstracts in inglese 
delle proposte selezionate dalla CFP. Le norme redazionali, oltre ad aderire a 
quelle della collana – e quindi a prevedere la bibliografia (non divisa in prima-
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ria e secondaria) alla fine di ogni capitolo –, tengono conto anche delle diverse 
esigenze dei singoli autori (soprattutto in merito alle citazioni da specifiche 
edizioni critiche). L’obiettivo è facilitare la consultazione del volume che si 
rivolge a un pubblico di specialisti, ma ambisce a raggiungere anche semplici 
appassionati di filosofia e giovani studenti liceali, che peraltro hanno preso 
parte, come uditori, ad alcune sessioni del Convegno. 

Nell’impossibilità di presentare ogni singolo capitolo, come curatrici, abbia-
mo preferito, in questa sede introduttiva, limitare il nostro intervento a un sem-
plice cenno dei temi affrontati in ciascuna delle sezioni del volume. E dunque, 
sperimentando ancora una volta quella che Umberto Eco chiamava “la vertigi-
ne della lista” andiamo a elencare le parole su cui i nostri autori hanno lavorato.

Le relazioni della sezione “Etica e Politica” hanno proposto riflessioni su ter-
mini quali: “ascesi”, “bene”, “ethos”, “frontiera”, “genealogia”, “gesto”, “giustizia”, 
“indigeno”, “libertà”, “limite”, “secolarizzazione”, “sinderesi”, “tolleranza”, “uto-
pia”, “velleità”, “vita”. Quelle della sezione “Religione e Storia delle idee” su termi-
ni quali: “anima”, “beatitudine”, “carne”, “dialettica”, “divinità”, “eros”, “forma”, 
“idea”, “metodo”, “idolo”, “mistica”, “nichilismo”, “nuovo”, “parola” “prospetti-
va”, “persona”, “religione”, “somiglianza”, “strada”, “ousia”, “vuoto”, “stupore”. 

La terza sezione, invece, ha tenuto insieme il tema del Convegno con quello 
della didattica della filosofia. La SFI, da sempre impegnata in questo campo, si 
distingue per favorire l’interazione di professori universitari e docenti liceali. 
Questa sezione discute, appunto, alcune delle principali metodologie didatti-
che impiegate in ambito filosofico, l’attività di programmazione didattica e le 
possibilità di impiego della tecnologia attraverso il focus offerto dalle parole 
del pensiero.

Tutto il convegno, dalla prima all’ultima relazione, e tutto il presente vo-
lume degli Atti sono dedicati alla memoria dell’indimenticato prof. Giuseppe 
Cacciatore. Professore emerito di Storia della filosofia presso il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”, accademico dei Lincei, Caccia-
tore è stato per anni presidente della sezione salernitana della SFI, della Società 
Italiana di Storia della Filosofia e della Società salernitana di Storia Patria.
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