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din secolul al VII-iea, au apărut coiful şi cnemidele, în timp ce restul echipamentului rămăsese 
de tip prehoplitic pînă în veacul al III-iea. Elemente ale acestei panoplii se întîlnesc de timpuriu 
şi în alte regiuni. Rodos foloseşte scutul şi cnemidele, Chios cunoaşte probabil scutul, Grecia 
Mare are multe exemplare de armuri, de coifuri, unele de tip destul de timpuriu, Italia centrală 
importă un scut de hoplit în veacul al Vii-lea (deşi majoritatea materialului italian este mai 
recent). Această panoplie se răspînde,te mai tîrziu şi spre nord: Macedonia, Tracia, poate lli
ria; unele elemente au apărut şi în coloniile greceşti din Bosporul Cimerian. Este de presupus 
totuşi că documentele arheologice oferă un tablou incomplet atît în ceea ce priveşte răspîndirea 
cit şi frecvenţa panopliei greceşti. Războaiele intestine au grăbit difuziunea formelor tipice de-a 
lungul Greciei şi în afara ei, dar exemplul Ahaiei ne împiedică să acceptăm o uniformizare prea 
mare în regiunile periferice. 

Cit priveşte dezvoltarea tacticii, izvoarele noastre, înainte de veacul al V-lea, sînt puţine. 
Adoptarea adevăratei falange de hopliţi, ale elrei începuturi apar reprezentate în ceramica 
protocorintică de la mijlocul secolului al VII-iea, se va realiza mai tîrziu în acele state care aveau 
un număr suficient de mare de cetăţeni bogaţi. Dar abia la o dată relativ tîrzie (nu mult înainte 
de secolul al V-lea) grecii vor crea un cuvînt care să denumească pe infanteristul complet înarmat; 
acest cuvînt este oTti..l't'l~· 

Petre Alezandrescu 

LEON LACROIX, Monnaies el colonisation dans !'Occident qrec (Acad6mie royale de Belgique, 
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, M6moires, Tome LVIII, 2), 
Bruxelles, 1965, 178 pp. + XII pi. 

Tra gli studi vecchi e nuovi che hanno tentato di tracciare la storia della colonizzazione 
greca in Italia meridionale e in Sicilia, ii presente volume ci offre una serie di indagini di dettaglio 
basate prevalentemente sulla testimonianza delie monete. Ci sembra inutile oggi, dopo i bril
lanti studi degli ultimi decenni solia moneta quale documento d'arte, di storia e di storia delle 
religioni - basti ricordare i preziosi contributi di G. E. Rizzo, di Louis Robert e dello stesso 
Lacroix - sottolineare l'importanza di simili ricerche; dato che la moneta, special mente in 
epoca greca, rappr~senta un documento • originale• che utilizza un linguaggio figurativo 
necessariamente accessibile e chiaro a tutti i contemporanei, un documento inoltre giunto a noi 
intatto, senza le interpolazioni, le corruzioni e le lacune della tradizione lettera.ria. 

Certo, le tappe essenziali della colonizzazione erano superate quando i Greci delie colonie 
d'Occidente cominciarono a batter moneta - le piu antiche emissioni (Himera, Selinunte) 
appartenondo alia prima meta del sec. VI prima dell'e. n.; tuttavia e evidente che i tipi monetali 
delle varie colonie aiutano a chiarire certi aspetti del complesso fenomeno quali i rapporti tra 
metropoli e colonie, le tradizioni create per dare un passato leggendario a citta nuove e per rial
zarne ii prestigio, le indicazioni, spesso assai precise, sul sito delia colonia e solie risorse natu
rali che hanno contribuito al suo straordinario sviluppo. 

Partendo da queste premesse I' A, raggruppa in cinque capitoli una serie di studi che 
potremmo definire • variazioni su un unico tema~ che e quello della presenza dei Greci noile 
vaste e fertili contrade della Sieilia e delia Magna Grecia; in tal modo viene sagacemente 
organizzato un vastissimo materiale dovuto sia a ricerche anteriori pubblicate isolatamente e 
spesso a grandi intervalli di tempo, sia a indagini personali dell' A. di cui alcune, come vedremo, 
di singolare importanza. 
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I titoli stessi dei ca.pitoli la.sciano intra.vvedere i problemi sui quali indugia. l' A.: I, metro
poli e colonie; II, le migra.zioni dei popoli e Ia. colonizzazione leggendaria. in Sicilia; III, eponimi 
e fondatori leggendari in Italia meridionale; IV, ii sito delia colonia; V, !'ora.colo di Delfi e la 
colonizzazione. 

Sebbene dunque non si tratti di una sistematica esposizione su tutti i tipi monetari del
l'Occidente greco ne di un'esaustiva trattazione di tutti i problemi delia colonizza.zione, e difficile, 
direi imposaibile, dare un'immagine de! lavorio di ricerca dell' A. per una giusta interpretazione 
di certi eoni monetali a.ncor oggi misteriosi e inesplicabili e, nello stesso tempo, per cogliere ii 
loro rapporto con la. storia delia rispettiva colonia; dato che, utilizzando tutti gli elementi a nostra. 
disposizione sulla fondazione di molte citta - fonti letterarie, specia.lmente i mitografi, dati 
epigrafiei e archeologici - egli ci conduce caso per caso in complicati meandri che non si 
possono in nessun modo compendiare. Per questo ci limitiamo a sottolineare, exempli gratia, 
solo due punti che ci sembrano particolarmente interessanti: l'interpretazione o, piuttosto, la. 
giustificazione delie divinita battute sulle monete di Selinunte e la pa.ca.ta discussione di uno de 
piu controversi problemi connessi alia colonizzazione greca e cioe la parte avuta. in tale impresa. 
dall'oracolo di Delii. Selinunte, com'e ben noto, era colonia di Megara: e naturale dunque che 
essa rappresenti sulle sue monete Apollo e Artemide, divinita protettrioi della. metropoli. Ma 
stupisce la rappresentazione di Herakles (e non solo sulle monete, ma sull'arte maggiore e mino
re-metope di terapii e sigilii) che a Megara e un personaggio del tutto secondario. Ora, secondo 
I' A., se Herakles e stato adottato come eroe nazionale non solo a Selinunte ma nelle altre colonie 
di Megara all'ingresso del Bosforo o sul Ponto Euxino (basti pensare a Eraclea, che porta ii nome 
stesso del dio e a Callatis che, sulle sue monete, Io onora quale KTU:Tlll:) questo si deve al fa.tto 
che le tradizioni genealogiche permettevano ai coloni megaresi di attribuirsi un'ascendenza 
argiva. La scelta di Herakles sulle monete di Selinunte e delie altre colonie di Megara, risponde 
semplicemente al desiderio che avevano queste citta nuove, prive di passato leggendario, di 
crea.rai i loro titoli di nobilta, o come potrebbe dirsi in linguaggio moderno, ii !oro blasone. 

Quanto al delicato problema del rapporto tra l'oracolo di Delfi e la colonizzazione, e 
noto che si e passati da un eccesso all'altro: da.Ila vecchia ipotesi (E. Curtius, BoucM-Le· 
clercq) che sottometteva integral mente l'attivita dei coloni all'autorita di Apollo, • action con
certee, savamment organisee par le clerg.S de Delphes •, a studi piu recenti, come quello di J. 
Defradas (Les lhemes de la propagande delphique), che si sforzano di ridurre al minimo la parte 
avuta dai dio nella fondazione delie colonie. Ma un esame attento e prudente delie fonti 
letterarie e delia piu recente documentazione archeologica, corroboru.ta dalia documentazione 
numismatica ci porta necessariamente, secondo I' A., • a des opinions plus nuancees et plus pro
ches de la realit.s $: I' alta antichita de! santuario, messa in evidenza dagli sca vi nell'isola; le 
stesse epiklesis di Apollo, Archegetes (sotto la quale interviene direttamente nella fondazione di 
citta) o Delphinios (ii dio trasformato in deUino, guida propizia delie avventurose na.vi dei 
coloni) ; la posizione stessa de! santuario, facilmente accessibile a.He citta de! Peloponneso, e, in 
generale, delia Grecia centrale che hanno avuto un ruolo preponderante nella colonizzazione 
greca in Occidente; la massiccia documentazione delie monete con l'immagine di Apollo 
e dei suoi attributi -ii tripode, la lira, l'omphalos, semplice o circondato dai serpente che si 
pu6 riferire soltanto al dio di Delfi - tutto depone a. favore di un sostenuto intervento 
dell'oracolo delfico. Gia Bera.rd e Va.llet avevano attirato l'attenzione sull'importanza dei 
simboli apollinei sulle monete di Crotone e dcllo stretto. Ma la ricerca deve e pu6 essere 
ampliata e approfondita: Apollo Archegetes e ii dio ancestrale dei Calcidesi che hanno a.vuto 
un ruolo essenziale nella colonizzazione delia Sicilia: Naxos, Ca.ta.ne e Leontinoi hanno sulle !oro 
monete l'effigie di Apollo e dei euoi attributi. Per altre citta - Siracusa. e Gela in Sicilia: Cro
tone, Taranto e Reggio in Italia meridionale - la tradizione letteraria e esplicita per quanto 
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riguarda l'intervento dell'oracolo e se ii testo dell'oracolo giunto sino a noi puo essere apo
crifo (o Io e certamente) questo non prova nulla contra l'autenticitil. di un intervento oracolare. 

La dove nella tradizione letteraria mancano notizie dirette sull'intervento dell'oracolo delfico 
(come ad esempio per le colonie megaresi), dati indiretti - ii selinon d'oro offerto da Selinunte 
nel santuario del dio - ci riportano sempre a Delfi (Plut., De Pythiae oraculis, 399 F). Alia foglia 
d'oro di Selinunte corrisponde la • moisson d'or • offerta a Delfi da Metaponto, che rappresenta 
con insistenza la spiga sulle sue monete, e da altre cittil. come Mirina e Apollonia (secondo l'A. 
certa.mente Apollonia d'Illiria, ma niente ci impedisce di identificarla con Apollonia pontica, 
situata presso una fertile pianura, anch'essa devota ad Apollo, onorato non solo sulle monete ma 
in una celebre statua di culto creata da Calamis). 

L' A. sottolinea i due aspetti di questa • moisson d'or • che si puo intendere tanto nel senso 
di una parte delia raccolta di grano o d'orzo del territorio, offerta al dio quale protettore di quel 
territorio (come si puo postulare per Metaponto), quindi in diritto di percepire una decima• 
nella sua accezione di Dekatophoros ( =colui cui si offre la decima); quanto invece nel senso di 
un civci.lhiµix sotto forma di un gruppo di spighe riprodotte in oro, come la sopracitata foglia di 
selinon. A guisa di esempio l'A. cita ii donario di dodici spighe dorate p,-Ji1ov m:pl:xpuaov) 
ricordato negii inventari del Partenone. Ma le tre spighe d'oro trovate proprio in Sicilia presso 
Siracusa, opera di finissimo orafo ( Rizzo, Saggi preliminari su l' Arte delia moneta nella Sicilia 
Greca, Roma, 1938, p. 102, fig. 84) offrono, secondo me, la migliore immagine di simili donari, 
doppiamente ricchi - per ii valore dell'arte e del metallo. 

Cosii testi, corroborati dalia testimonianza delie monete e dei dati archeologici, diventano 
piu espliciti e convincenti per quanto riguarda la presenza di Apollo nella vasta opera di colo
nizzazione in Occidente che, anche se trova la sua spiegazione in precisi fatti di ordine economico, 
non si puo concepire • sans un acte de foi a l'rgard de la divinite •· 

Gabriel/a Rordenaclie 

GLADYS DAVIDSON WEINBERG, VIRGINIA GRACE, G. ROGER EDWARDS, HENRY 
S. ROBINSON, PETER THROCKMORTON, ELIZABETH K. RALPH, Tlie Anti
kythera Shipwrcck rcconsidered, Transaction of the American Philosophical Society, new 
series voi. 55, part 3, 1965, 48 p. 

Anul 1900 marchează în istoria arheologiei începutul cercetărilor subacvatice. În acel an 
au fost descoperite în fundul mării (la 54 m adîncime), lingă insula Antikythera, situată 

la mijlocul distanţei dintre Creta şi Peloponez, resturile unui naufragiu antic. Descoperirea a 
fost semnalată guvernului grec de către culegătorii de bureţi din insula Syme şi imediat au fost 
începute operaţiile dificile de recuperare a obiectelor, cu asistenţa unui mic vas de război şi sub 
supraveghere arheologică. Ţinînd seamă de marca adîncime la care se găseau resturile corăbiei, 
de lipsa de experienţă în materie a scafandrilor, rezultatele obţinute sînt neaşteptat de corecte, 
chiar din punctul nostru actual de vedere. Lucrul a durat aproape un an. Încărcătura vasului era 
foarte preţioasă. în afară de statui şi statuete de bronz şi de marmură, s-au scos la suprafaţă 
numeroase mobile de lux, din bronz şi din fier, candelabre, reliefuri (în special neoatice), coloane, 
baze, capiteluri de marmură etc. Majoritatea obiectelor erau executate la Paros (ef. O. Rubensohn, 
Jdl, 1935, p. 49 urm.; M.I. Rostovtzeff, SEHHW, p. 745 urm.). Vestea acestei descoperiri a 
stîrnit un interes enorm. Ziarele ateniene publicau zilnic reportaje despre mersul lucrărilor. 

Controversele arheologice nu au întîrziat să apară. Ele au purtat asupra datei şi locului naufra
giului. Majoritatea învăţaţ.ilor înclinau pentru veacul I î.e.n. Mai tîrziu s-a propus o dată mai 
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