
LA CITTA PONTICA DI TOMIS 

Saggio storico *) 

Denominata, nelle fonti greche, T6µLc;, o Toµe:uc;, piu raramente T6µ :i �  e in 
quelle latine generalmente Torni, ma anche Tomis o Tomoe 1 , la citta greca che 
giace sotto parte dell'attuale Costanza e situata su un promontorio che si eEt ende 
nel Mar Nero in direzione SSE come la lama di un coltello (gr. -roµe:,jc;), c.Jme 
una fetta (gr. "t"Oµoc;) o, piuttosto, come un rigonfiamento (da una radice tracica) 

' )  Capitalo introduttivo allo studio Tomitana. 

Contribuţii la istoria c<tăţii Tomis Ed. Acad. R.P.R„ 
Bucarest, 1962.  

1 Donde deriva, nella letteratura moderna, Tomls, 
Torni (quest'ultima forma appare soprattutto nella 
storiografia romena a cominciare da V. Pârvan, ben 
noto per la sua tendenza a esagerare l ' importanza 
de! fattore romano ; cfr„ fra l 'altro « Dacia», I, 1 924, 
p.  1 98 e « Dacia», II ; 1 925 ,  p.  1 98 e 2), piu raramente 
Tomoi (cfr„ per esempio, F. Poland, Qeschichte des 
gri echischen Vereinswesens, passim). D'altra parte 
questo problema non ha preoccupato, come meritava, 
gli studiosi. A parte un cenno, tuttavia essenziale di 
K. Regling (B. Pick-K.  Regling, Die antiken Miinzen 
vo n Dacien und Moesien, II, 1, 1 9 10, p. 589, n. 1 ) ,  
non sappiamo se s i  sia scritto specialmente su questo 
argomento. Seconda le conclusioni dello studioso 
berlinese, in linee generali, ancor oggi valide, la 
forma greca de! nome delia citta ha oscillato sempre 
anche all'epoca delia dominazione romana, fra 
T 6µLc; e T oµe:•'.ic;, e di queste la forma piu antica 
sarebbe T6µLc;. Per quanto riguarda la forma 
latina - naturalmente piu recente - essa e stata 
costantemente Torni. Forme come T6µ0L rispettiva
mente Tomoe, T6µoc;,  Toµe:tc;, sono, senza dubbio, 
forme errate e in ogni caso rare. Veramente, non 
solo i testi greci autentici (cfr. L. Robert, in « Helle· 
nica», I I ,  1 946, p. 65 e seg.) soprattutto nurrjsm�tici 
(costantemente Toµe:wc; - con alcune forme aber· 
ranti : T6µoc;,  T oµe:wv, ecc„ che non contano - Pick
Regling, op. ci t„ p. 637 e seg.), poi epigrafiei ('l' oµe:.Jc; : 

IGR, I, 636 �, AEM, XI, p. 56, n. 99, alia l ettura 
Toµe:[•'.ic; I si deve sostituire Toµe:[ ln;c; J : T oµe:w ; :  
AEM, XI, 1 887, I ,  43,  n .  56 ; XIV, 1 89 1 ,  p. �9. n .  6 � ; 
REG, 1 904, p. 4 e seg ; IGR, I, n. 600, 602 60:>, 
6 1 3 ,  630, 63 1 ,  633 ,  (restituzione) 637 ,  6.j.0 :rest> 
tuzione ?), 1 43 7 ; V. Pârvan, Cetatea Ulmet u1�, C 
2, p. 27 e seg„ n. 1 3 ; D. M. Teodorescu, Mono.· 

mente i nedite, p. 409, n. 1 ;  p .  7 e seg„ n. 2 ;  p .  1 26 e 
seg„ n. 63 ; cfr. REG, LII, 1 939, n. 223 ; « Istros�, 
I , 2 ,  1 934,  p. 262 e seg. (rcstituzione). L R :iber:, 
Les gladiateurs, n. 42, 43 SCIV, 1 959, 2 p. 324 ; 
T oµe:L : IGR, I, n. 6 10 ;  Histria IV p. 24 e seg . ,  :i.. 1 5 ; 
P. Nicorcscu, Monumente, p. 35 e seg„ n. 1 (cbe 
completa erroneamente Toµe:w; ;  « Dacia » ,  CII - I'.', 
1 927 - 1 932,  p. 453, se non si potesse completare cc•n 
T oµd[,·r,c;J : L. Robert, Les gladiateun, n. H ;  
T oµL (dat. ) : IGR, I, n.  648 ; T6µLc; : Pârvan, Histria 

VII, p. 6 e seg„ n. 4 ;  Syrie, VII, 1 925),  c:'"r. , farse, 
anche AEM, XVII, 1 894, p.  97, n. 34)  ma ano:he l a  
maggior parte clei testi letterari (T 6µ-r;c; : Strab::i, 
VII, 6 ,  1 ; Procopio, De aed„ IV, 1 1 ,  20 ; ruerocle ; ,  
Synecdemos, ed. Wesseling, p.  637 (scritto Toµe:w� : 
Stefano di Bis„ s.v. ; Suida, s.v. (TwµLc;) Toµfo. : 
Memnone, FHG, p. 537 ; Aeliano, N.A„  14, 25 
(restituzione) ; T 6µLv : Sozomenos, VI, 2 1 ; dr. ancl-.e 
VI, 25 ; Costantino Porf. ; Toµe:uc; : Zosimo I, 40, 
1 - 5 ;  Stefano di Bis„ s.v. ; Toµe:t : Zcsimo, I, 
42, 1 ;  T oµfo : Strabone, VII, 5, 1 2 ;  Z·:>simo, I, 
34,  2 ;  - e::cezioni : Toµfo:c; - T oµe:wv, Arriano, 
PPE, 3 5 ; T oµe:wv rroALc;, Anonym„ PPE, 7 1 .  7 � ; 
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d'onde deriva tutta una serie di etimologie, piu o meno plausibili 2 • In ogni caso , i 
tentativi, vecchi e nuovi, di far derivare questo nome da quello di un eroe fondatore 
(x.„rf.crrric;) Tomas, la cui immagine appare sulle manete locali 3, o dallo smembra, 
mento (gr. 't"Eµ'1E�v) di Absyrtos, fratello di Medea 4 , sono del tutto infondati 5 •  
Dimenticata e cercata per molto tempo, nei punti piu diversi (Kiev. Ovidiopol, 
Tulcea, Babadag, Capul Midia, Singoli, Tomisvar,Tameswar, - Eski Pargana, -
leni Pangola, Tusla,Burnu , Mangalia, Varna e persino Timişoara o Stein'am' 
Anger in Austria) e situata a un dato momento, in modo piu plausibile, ad Ana, 
dolchioi 6, Torni e stata finalmente identificata, in modo definitivo , con l'attuale 
Costanza 7 •  

Della storia di Torni sino alla meta del I I I  secolo prima dell'e.n„ anzi 
sino all' epoca romana, si conosce fi.nora troppo poco . Le fonti letterarie sono 
molto scarse per quanto riguarda questa colonia milesia 8 , mentre le fonti archeo, 
logiche - includendo in esse anche quelle epigrafiche - non hanno ancora dato 
il loro valido contributo per mancanza di scavi sistematici e di ampio respiro � .  
Per renderci conta degli eventuali risultati d i  una ricerca archeologica, basti pensar= 
a quanto conoscevamo di Histria, all'epoca d<:>ll'autonomia, prima degli scavi 

T0:.J.'1� :  Ps. Scimno, 765 ; Apallod . ,  1, 9, 24 ; Anonym.,  
PPE, 72 ; Tolomeo, 3 ,  10,  8) ci danno costantemente 
la stessa doppia forma - Toµt� - To:J.d; (talvolta -
come s 'e  visto nci testi letterar! troviamo le due 
forme pressolo stesso autore). Quanto alia forma 
IHtina, a prescindere da Ovidio (Tr„ III ,  9, 33 ed 
Ex Ponto, IV, 14 ,  5 9, Tomis ) e da quakhe altra forma 
rara e in un certo senso artificiosa delie fonti letterarie 
(Tomoe : Mela , I I ,  2,  22), la forma piu comune, 
tanto nelle iscrizioni (CIL, I II, 76 1 5 ; a Tomis ) ,  
quanto nelle forme letterarie (Torn i : Claudiano, 
EJ>ith. Pal l .  et Celer„ 70 ; Amm. Marcellino, XX!I, 
8 ,  43 ; XXV II, 4, 1 2 ; Tomas : Plin. H.N„ IV, 1 1  ( 1 8), 
42 ; Rub. Festo, IX ; Eutropio, VI ,  1 0 ; Hieronym, 
Chron. an. 2033 ; lordanes, 2 1 7  (Thomas) ;  Sidon. 
Apollinare, Carn1„ 23, 1 5 9 : Tomis (abl. ) : Stazio I ,  
2,  254 ; la Tabula Peutingeriana, VIII, 4) da  Torni. 

Per tutti questi riferimenti cfr. ora anche D. Det
schew, Die t hrakischen SJ>rachreste, Vienna, 1 957 ,  
n. 5 1 0 - 5 1 1 .  

2 Cfr. Radu Vulpe, Histoire ancienne d e  la Do

brottdja, 1 9 3 8 ,  p. 62, n. !. Per !'etimologia tracia del 
nome vcdi anche Hr. Danov, 3anaâ11umn 6p1u 11a 

lfep110,11ope 6 âpe6Hocmama, lsofia , 1 947 ,  pp. 80 - 8 1 .  
a B .  Pick-K.  Regling, op. cit„ p.  589.  
� Ibi dem, p. 613 e seg. 
5 Per tutte qucste localizzazioni errate cfr. anzi

tutto A. Papadopoulos Vretos, La Bulgarie ancienne 
et moderne, 1 856,  pp. 106 - 1 46 ; cfr. anche CRAI, 
1 8 5 7  ( 1 858),  p .  56. G. Perrot, Memoires d'archeulogie, 
d'epigraphie et d' histoire, 1 875 ,  p .  1 8 1 ; Grand dict.  
univ. du x 1xe s„ t.  xv, 1 876, p .  283,  col. 2, s.v. 
Tomes ; cfr. anche col. 3 s.v. Tomisvar ; Cpt. M .  D.  Io
nescu, Cercetări asupra oraşului Constanţa, 1 8 9 1 ,  
p .  1 1  e seg ; B. Pick-K.  Regling, op. cit„ p.  6 1 3  e 

seg. ; AnD, I I ,  1 9, p. 169 ; aggiungi : Cezar Bo:iac, 
« Romînul», 1 858 ,  p. 230 (che colloca Tomis a 
Tulcea) ; « Romînul», 1 85 8 ,  p. 462 ; Papiu Ilarian ,  
Cantemir, Descriptio Moldat·iae, p.  29 (colloca Tc mis 
sul Dniester). Strana l'arretrata identificazione di 
S .  Reinach, CRAI, 1 906, p. 332 (Torni = Vama·•. 

Per localizzazioni piu antiche, meno fantasi·:ise, 
cfr. Mario Niger ; Meletios, l\:wypocqib: rrocAOCLX x::d 
vfo, ed 1, 1 728, ed. 2, 1 807 ; U. Chousserie, in 
M. D.  Ionescu, Cercetări . . .  , p. 70 et La Motraye, 
Voyages, L'Aia, 1 727, 2, 208 (cfr. Pick-Regling, 
o/" cit„ p. 5 88), seguito da Forbiger, Handbuch  dcr 
alten G eograp hi e, t.  I I I ,  p. 1099 (cfr. Perrm, 
Memoires . . .  , p. 1 8 1 ). 

6 Da A. Papadopoulos Vretos (in basc a un'i� cr_
zione trovata qui nel 1 8 5 1 ), Sulla scoj>erta di T·>m; ,  

1 853  e, dello stesso, La Bulgari e ancienne et modeYne, 
Pietroburgo, 1 856, p .  134 e seg. e (cfr. G. Perro:, 
Memoires . . .  , p. 1 8 1 - 1 82), seguito per un certa 
periodo da Mommsen (CIL, III, p. 1 44). 

; Sin dal 1 837  ( ? ), dal capitano Mi.ihlbach •:cf�. 
Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adam-Ki issi, 
Vienna, 1 895 , p. 8 e seg„ e Col. M. Ionescu-Dobre,_ 
geanu, Tomi-Constanţa, 1 93 1 ,  p. 63) e dal 1 85 4  da >:. 
Hommaire de Hell, Voyage en Turquie ,  p. 3 8 1 ,  tav. 
XII, fig. 1 (cfr. Jules Duband, in « Bull. de la  Soc. 
Arch. de Sens», VI, 1 858 ,  p. 1 20 e M .  Brillant, in 
RevPhil, 1 9 12 ,  p. 289), poi, sebbene meno categor> 
camente, da Camille Allard (cfr. Col. lonescL
Dobrogeanu, of>. cit„ p.  62). Cfr. Th. Momm;en, 
CIL, I I I, p .  997, dove si accetta questa ident_
ficazione. 

8 Cfr. B. Pick-K. Regling, oj" cit„ p.  587 e seg. 
" D'altra parte, difficili, a causa delle condizioni 

locali. 
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Fig. I. - Ceramica tomitana. 
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Fig. 2. - Ceramica tomitana. 
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Fig. 3. - Ceramica tomitana. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



2'38 G 

iniziati dal Pârvan nel 1 914. Ma sino a pater a,·ere una situazione similare per la 
nostra citta -· che, dobbiamo riconoscerlo, e m0lto piu difficilmente realiz:abile , 
per ragioni obiettive locali - ci dobbiamo contentare , per la storia di Tomis 
nel period o piu antico, di analogie e deduzioni provvisorie con le altre citta cie I 
Ponto Sinistro. 

Punto di scalo intermittente, forse gia dall' epoca cretesemicenea 10 ,  �omis 
e certamente una delle numerose fattorie (sµ 6 p �tĂ) divenute poi colonie (&. c. �x b. �) 
fondate , nel corso del VI I  secolo prima dell'e.n. dalla fi.orente citta ionica di Mile-::o 
- f.orente, ma gia dilaniata, a quel tempo, da acute lotte interne. Al momen"'.:o 

della fondazione di Tomis sulle coste del Ponto Euxino , era facile stabilire, per via 
pacifica o violenta 1 1 ,  fruttuosi legami commerciali con gli abitanti del luogo che vi, 
vevono la fase finale del processo di disfacimento della societa prirrnt1va. 

L'origine milesia di Tomis , chiaramente e unanimamente attestata dalle 
fonti letterarie 1 2 ,  e confermata da altri elementi tra i quali ricordiamo in prirr.o 
luogo , la presenza delle tribu ioniomilesie (Argadeis , Aigikoreis, Oinopes e Hoplei, 
tes) 1 3 ,  poi di alcuni culti specificamente ionici, come quello di Poseidon Heliko, 
nios 1 4 ,  e specialmente quello di Apollo 15 --- il cui sacerdote (con la denominazione 
ionica di �tp�cuc;) ha forse tenuto , anche qui, ! 'eponimia della citta 16 - e, per 
finire, del mese ionico Apaturion 1 i nel calendario tomitano. 

Dobbiamo riconoscere che, per quanto riguarda la data della fondazione di 
T omis , le fonti non ci danno informazioni precise. E tuttavia piu che sicuro che, 
almeno sotto forma di E:µn6p w'J , la sua esistenza abbia inizio contemporanearnente 

1 0  Sulle prime relazioni di queste regioni con 
quelle a sud di esse cfr. piu reccntemente Em.  Condu
rachi, Histria I, p.  13  e scg . ,  con riferimento so
prattutto ad A. A. Iessen, I'pe•1ecJ<af1 K0:1011uJa11uJ1 ce8ep-

11ow llpll 'tepHo,uopbR, Leningrado, 1 94 7 ,  p. 1 8  e seg. 
Cfr T. V. Blavarskaia, 3anaâ110 no111uu1icJ<11e wpoâa 

a VII-I 88 . <lo 1 1 .:J . ,  Mosca, 1 95 2 ,  p. 1 5  e seg. 
1 1  U .1" giusrn dctcrminazione, farta in b.1sc alle 

piu recenti ricerche e ai dsultati del i a  storiografia 
s:wietica (cfr. C. M. Kolobova, [( ucin9p1111 aonpoca 

o ipe•iecKo!l KO!l01lll.1al/UU, in VOI, 1 949, 2, p. 1 2 1  
e seg., e la recenzione di SCIV, I ,  2 ,  1 950, p .  238 
e seg. ,  aggiungi T. V. Blavatskaia, op. cit. ,  p.  1 7  
e seg.) intorno al processo complesso e bilaterale 
(autoctoni-greci) del ia colonizza:ione greca, con spe
ciale riferimento alle regioni pontichc, troviamo in 
Em. Condurachi, o/>. cit., p .  1 O e seg. ; c fr.  Idem, 
Cu J>ri1•ire la ra/wrturile d intre a utohtoni şi  greci i n  

aFzări le  scl,1vagi.1te d i n  Dobrogea, in SCIV, I I ,  2 ,  
1 95 1 ,  p. 45 e seg. Cfr. anche Hr. DanO\', oj>. cit . ,  
p.  4 2  e seg., poi V .  S .  Serghecv, Istoria Qreciei 

A nt ice ,  ed. rom., 1 95 1 ,  p. 89 c seg. ; V. V. Struvc, 
Grecia anticâ, trad. rom., 1 958 ,  p. 1 3 9  e seg. e specia l 
mente p .  1 4 7  e seg. ; I .  P .  Franţev, I .  M .  Diakono", 
C.  E.  Iliin, S .  V. Kiselev, V.  V.  Struve, Istoria Uni

versală, voi .  I ,  ed. rom. ,  1 958 ,  p .  665 . Alia luce di 
ta li contributi si possono consultare opere delia 
�toriografia borghcsc piti antichc o piti rcccnti, di 

carattere generale o di specialita, come G. Glotz, 
Histoire grecque, I, 1 925 , p .  1 5 3 e seg. e special mente 
p. 1 6 1  e seg. ; Fr. Bilabel , Die ionische  Kolonisation, 
in « Philologus »,  Supplementband XIV, Heft I. 
Leipzig, 1 920 ; V. Pf1rvan, La />enetration hel1eniq u e  

e t  hellcnisti<Jue dans la vallce du Danube,  l S·23 (;n 
BSH, X, p. 2 3 e seg. ) ; R. Vulpe, ojJ . cit . ,  p .  5S c seg. ; 
ecc. Cfr. anche o/>. cit. ,  W. I3lavatsky, Le J>roce,sus <• li 
develoJ>/Jement hi stori<J ue et l e  râl e  d e ;  Etats a nti<JUes 
situes au Nord de la Mer Noire, in Congres i nter c t .  

des  sciences hist . ,  Stockholm, 2 1  - 28, aout 1 950, 
Rapports, II, Antiquite, Goteborg, Stockholm
Uppsala ,  1 960, p. 98 - 1 1 6, « BorrpOCbI 11cTopm1, 

n. 10, 1 960 e ARS, 1 96 1 ,  1 ,  pp. 95 - 1 09. 
12 Cfr. Pseudo-Scimno, v. 765 (GGM, I, 2 2 7; : 

Strabones, 3 1 9 ;  Ovidio, Tristia, I, 10 ,  4 1  ; Anonymi, 
PPE, 7 1 ,  7 3 ; Plinio ; H.N. ,  IV, 18, 1 5 .  

1 "  Vedi Iorgu Stoian ,  Contribution a l 'etude .lcs 

tribus de Tomis, in Studii Clasice III, 1 96 1 ,  p. 1 75 - 20:'.. 
H M illingen, " l ·:n.·r,vtz0� <l> tA .  �·)i,), r,·.• r, � .  1 87 _ ,  

p .  107 ,  n .  9 ,  cfr. Herodot, I ,  1 48,  poi G .  Pern", 
Memoires . . .  , p.  447. 

i;; Cfr. Pick-Regling, op. cit . ,  p. 5 94. 
16  Vedi SCIV, XI, 2 ,  1 960, p. 303 c seg. 
17 AEM, VI, 8, 1 4 ;  questa lettura e da prdcrirsi 

a quella piu recente di !.. Robert (vedi SCIV, XI ,  
2 ,  1 960, p. 3 1 4, n. 2). 
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alla citta d i  Histria ; in ogni caso , non puo essere posteriore a l  494, clan deJa 
distruzione di Mileto da parte clei persiani 1 8 •  

E naturale domandarci : come mai,  nonostante questa sua notevole an:ichita, 
Torni si sviluppa cosi lentamente da rimanere di gran lunga inferiore ncn sclo 
a Histria, ma persino a Callatis, fondata appena alla fine del sec. VI prima dell 'e.n. ? 
Perche cosi ci appare la situazione, alla luce delle fonti sinora esistenti le quali -
secondo l' interpretazione corrente - ancora verso la meta del I I I  sec. prima dell'e.::i.. , 
ci parlano di Tomis, sempre e soltanto quale lµ7t6F �ov 19• Per spiegare questi C.a.ti 
di fatto si possono invocare e si sono invocate piu cause, tra le quali r.on 
poteva naturalmente mancare la concorrenza o, meglio, la pressione esercitata 
su Tomis da Histria e Callatis che riescono a farne, alternativamente o sim·J.l� 
taneamente, una semplice dipendenza. Cosi si spiegherebbe anche il fatto el:.::, 
sino alla meta circa del III secolo prima dell'e.n. , Tomis - sebbene avra sub:�o, 
in linee generali, le stesse vicissitudini delle citta suddette (dominazione: ·:::> 
influenza persiana 20, odrisia 21 , macedone 22 , celtica 23) - non e ricodata a fi.an..:::::> 
delle citta vicine, nei fortunosi avvenimenti svoltisi in questa contrada, c;_uali :::. :1 
esempio le guerre contro Alessandro e specialmente contro Lisimaco 24• 

La spiegazione e plausibile ma non e soddisfacente. Perche se essa e vaL:la 
per quanto riguarda la mancanza di documenti ufficiali, come ad esempio i decreti � .; ,  
essa non chiarisce affatto altri aspetti di  vita materiale di  un qualsiasi centro 3.bitat:::> , 

18 Seconcio la maggior parte degli studiosi moderni : 
]. Kleinsorge, De Civitatium Qraecorum i n  Ponti 
Euxini ora occidentali sitarum rebus, p. 7 ;  B. Pick-K.  
Regling, op.  cit . ; p. 5 90 ; ].  Weiss, Die Dobrudscha 
im Altertum, 1 9 1 1 ,  p. 62 ; Fr. Liibkes Reallexikon des 
Klassischen Altertums, ed. VI I I  di J.  Geffcken
E. Ziebarth, Lipsia-Berlino, 1 9 14 ,  p. 105 2 ; A. Momi
gliano, Encicl. Ita! . ,  XXXIII, 1 937 ,  p. 1008 ; Hr. Danov, 
ojJ . cit . ,  p. 80, 8 1 .  Tomis sarebbe stata fondata, come 
Histria ne! VII sec. prima dell'e.n. Ma rifcrendosi 
al noto passaggio dello Ps.-Sdmno (v. 765 e seg.), 
la studiosa sovietica T. V. Blavatskaia, op. cit., p.  29, 
abbassa questa data alia prima meta de! sec. VI, 
vale a dire al l 'epoca delia fondazione delia colonia 
di Odessos (593 - 5 58). 

1 "  Memnone, 2 1 ,  in FHG, p .  5 3 7 ; Cfr. Pick
Regling, op. cit . ,  p.  5 90 ; V. Pârvan,  Zidul cetd ţi i  

Torni, p.  1 1 ;  Idem, Gerusia din Callatis, p.  1 ,  4, ecc.  
2° Cfr. B. Pick-K. Regling, op. cit . ,  p.  62 ; 

Em. Condurachi, Histria I, p. 20 e seg. 
21 Cfr. A. Hock, Das O drysenreich i n  Thracien, 

in « Hermes», XXVI,  1 89 1 ,  p .  76 e seg ; Pick-Regling, 
o/>. cit., p.  62 ; Em. Condurachi, ojJ. cit. p.  23 e seg. ; 
e soprattutto T. V. Blavatskaia, op. cit. ,  p. 5 3  
c scg. 

22 Cfr. Pick-Regling, o/>. cit . ,  p.  63 ; R. Vulpe, 
o/J. cit. , p. 7 3 e seg. 

23 Cfr. R. Vulpe, o/J . cit . ,  p. 84 e seg ; Em. Condu
rachi, Histria I ,  p. 45  e seg. ; D.  M. Pippidi, Contri ·  
b 11ţi i  la istoria veche a Romîni ei ,  p.  25 e seg. e so
prattutto, T. V. Blavatskaia, o/>. cit . ,  p. 106 e seg. 11  

testo fondamentale relativo ai rapporti fra le ci:ta 
greche (di fatto solo Bisanzio) e i Celti :li Tylli e 
quello di Polibio, IV, 46, 2 - 5 .  « E d'dtra i;:arte 
probabile - come osserva anche la studiosa sovie:i�a 
gia ricordata, op. cit., p. 109 - �he le ondate :.dle 
invasioni celtiche non abbiano toccato Torni; �d 
Histria, situate abbastanza lontane dai territorio 
occupato dai Celei» ; cfr. anche Achim Pop=s :u , 
Raporturile dintre regatul celtic d in  Tylis ii colonde 

greceşti de  /Je ţdrmul apusean al Mârii Negr 2, in 
« Analele Univ. Buc_ireşti », n. 5, 1 956,  serie delie 
scienze sociali (Storia), p. 25 e seg. 

24 Diodoro, XIX, 73 e XX, 25 ; cfr. D. M. Pipp .J i ,  
Contribuţi i ,  p. 1 5  con ii n .  3 (bibliografia). Per l 'al l=a r.za 
delie citta de! Ponto occidentale con ii regno de! 
Bosforo vedi T. V. Blavatskaia, o/J. cit . ,  :i .  94 ; :fr. 
Pick-Regling, o/J. cit. ,  p. 63 .  

2 5  I piu antichi, clei quali, come d'alt�a parez le  
iscrizioni in  genere, appartengono a l  II  sec. pr'.ma 
del l 'e.n. Ne sono da trascurare alcune ir.formarioni 
che attestano la partecipazione di Tomis alia lega 
marittima delico -ateniese (lista clei triburi de! "-l 5 ,  
IG, I ,  3 7).  Cfr. T. V. Blavatskaia, op. cir. ,  p. 69 ; 
Em. Condurachi, Histria I, p. 22 ; L. :<:unst. Die 

territoriale Awbreitung des ersten athenischen Seebl'. 1 . les 
in Thrakien und an den Meerengen. Ei ne L ·· i er ·  

rnch ung zu den Tributquotenlisten  des ]ahres 454153 
bis 429/28, in « DissGottingen», 1954 ,  V. BI. (M� schi 
nenschr.) ;  Y .  Bequignon, Ed.  Will, Obsen•atio-i.< sur 
le decret de 425, relatif a la taxation d •i [ri b 1 " .  in 
C IG, I, 63 ,  RA, 1 950, p. 5 seg. 
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sia pure rudimentario . Ci riferiamo in primo luogo alla ceramica e ad altri prodotti 
di uso corrente che, sinora, non risalgono a Tomis oltre il sec. IV 26 • Non dob� 
biamo dimenticare tuttavia - come abbiamo gia detto e non ci stancheremo di 
ripetere - che gli scavi di Costanza sono appena agli inizi e che, in linee generali, 
hanno rivelato solo gli strati superficiali. Soltanto alcuni sondaggi, tuttora inediti, 
hanno messo in luce frammenti ceramici sicuramente databili nel sec. V prima 
dell' e.n. 27 •  Siamo certi ormai che la risposta definitiva ai molteplici problemi 
legati agii inizi della citta di Tomis patra essere data soltanto da ampi scavi siste� 
matici, anche se, all' inizio, limitati a una serie di sondaggi sull'area gia delimitata , 
corrispondente alia citta primitiva. Ma in attesa di tali risultati, non e escluso 
che uno studio piu attento dell' intiero materiale esistente non solo ceramico 
ma anche scultoreo e architettonico, possa offrire dati piu circostanziati sulla 
piu antica epoca di vita della citta di T omis. 

Qualora si tenga conta della posizione geografica di Torni e chiaro che 
il suo sviluppo non ha potuto iniziarsi con un eccessivo ritardo, specialmente 
dopo la fondazione di Axiopolis 28 che contribuira pienamente al suo fiorire, 
lento ma sicuro. Basti ricordare che verso la meta del sec. I I I  - piu precisamente 
verso il 260 29 - T omis viene disputata tra Callatis, aiutata da Histria, e Bisanzio 
che voleva sostituirsi alla lom supremazian e dichiarare T omis porto libero 30 , 
per stabilire una situazione che le fosse favorevole. II testo di Memnon 31, che 
ci informa su tale avvenimento, e interessante sotto molti punti di vista e 
merita di essere conosciuto integralmente : « Ou noA.A.c}) 8' ucr·n:p ov zp6v� n6A.e:µo:; 
ocvsppx f1l Bu�IX\l'dot:; npo:; KixAIXTLIX'J OU:; ( &noixa t  8E: o 0TOL ' H  pixxAEWTWV �crixv ) xixt npo:;  
' loTp tixvou:; npo:; T6µe:w:; Tou &µno p(ou, 8 Tor'.:; KixA.ixTtixvo'L:; 8µo p ov �'J, µo'J OitcDALov 
T OUTO 8iixvo ouµivwv xixTixcrxe:u&crixt TW'J Kix"Aixnixvwv · Llte:npe:cr�e:uo'JTo o0v npo:; H pix-

i I ) \ I ( I ( ţ\ \ "\ \ \ ( \ , ţ\ I ,, I XAEWTix:; e:ni cruµµix:x.L� e:xixTe:pov O L  oe: 7tOAE[LLX"fJV µe:v p 07tYJV ouoe:Te:p� e:ve:µov µe:pe:i, 
8iixA.A.ixxTYJ p ( ou:; 8E: &v8pe::; ExlXTEp oi:; ocn6crTe:A.A.ov Tii.v &npixxTo:; ixuTwv � crnou8� TOTE , rr „ „ , <:- ' , K „ , <:- , , � „ , 8 , ,, , <:- „ , ye:yove:. 01\/\IX oe: o L IX/\IXTLOO:; U7t0 TW'J 7t0/1 Eµiwv 7tlX OVTE:; UCTTEPO'J e: i:; OLIX/\UCTEL:; 
� A.8 ov, OC7t0 TIXOTYJ:; T�:; cruµr.p o pii:; OUXE't"L crze:8 ov OCVIXAIX�EL'J IXUTou:; 8uvYJElEVTE:; ». 
« Poco dopo, i bizantini si gettarono in una guerra contro i callitiani (coloni 
degli eracleoti) e gli istriani, per Tomis , emporio vicino ai callatiani, perche questi 
ultimi tendevano a transformarlo in laro monopolio. Le due parti avverse inviano 
messaggeri agii heracleoti per stabilire un'alleanza. Questi pero non accordano 
a nessuna delle due parti un aiuto militare, ma inviano agii uni e agii altri arbitri, 
anche se i laro sforzi, per il momento, non hanno avuto effetto alcuno. A causa 
clei molti danni sofferti, i callatiani arrivano finalmente alla pace e, dopo questo 
avvenimento, quasi non sono piu in grado di risollevarsi ». 

26 Cfr. fra l 'a ltro, R. Vulpe, scheda nell '  Archivio 
dell '  lstituto di Archeologia. 

27 Grazie ad informazioni orali dovute a V. Cana· 
rache e a Maria Coja, si tratta di anfore clei V sec. 
prima dell 'e.n„ oggi conservate nel Museo regionale 
di Costanza Cfr. R. Vulpe, Studi romani, n. 6, 
1 958 ,  p. 6.32 .  T. V. Blavatskaia, op. cit. , p. 1 00. 

28 Senza dubbio sotto Lisimaco (cfr. R. Vulpe, 
o/). cit., p. 8 1 ) , farse come conseguenza del continuo 
au mento delia melma alia face clei Danubio che ha 
favorito la scelta di questo punro, p: t'.1 di ogni altro 

vicin'.J al mare, per il  trasporto delie merei giunte 
qui lunga il corso del Danubio. 

2"  Cfr. D.  M. Pippidi, Contribuţii, p.  14, n. J ,  
con riferimento al  B .  Niese, Cj eschi chte der griechischen 
und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei 
Chaeronea, II ,  Gotha, 1 899, p .  13 e. W. P. Newskaja,  
Bysanz i n  der klassischen und hellenistischen Epoche, 
Lipsia, 1 95 5 ,  p .  1 50. 

"" Cfr. D. M .  Pippidi, o/). cit . ,  p.  14, contraria
mente a R. Vulpe, op. cit„ p. 85 - 86.  31 C. Muller, in FHG, I II ,  1 889, p .  537 (fig. XXI), 
Cfr. anche V, Pârvan, Hi.1tria VII, 1 923 ,  p. 6 e seg. n. 4. 
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V. Pârvan 32, commentando questo importante passaggio , nt1ene non solo 
la probabile esistenza, a quel tempo, di un muro di cinta a Tomis33, ma considera 
che la nostra citta acquista allora la sua indipendenza, come indica, tra l'altro , 
anche il fatto che essa comincia a batter manete autonome 34• 11 che e perfet
tamente vero, con alcune riserve, forse, sull'epoca d'apparizione d'una mone:a 
propria 35• Ma e altrettanto vero - sebbene spesso si perda di vista - che un 
centra abitato il quale possedeva un muro di cinta 36 e specialmente un territorio 
rurale abbastanza esteso,  come risulta dal testo sopracitato 37 , non poteva p�u 
essere un semplice emporio, anche se, fi.nora, siamo totalmente privi d'informa
zioni dirette per quanto riguarda l'organizzazione iniziale di Tomis 38 • 

Non sappiamo cosa abbia guadagnato Bisanzio in seguito a questa vittoria 
sulla coalizione Callatis-Histria. Sappiamo pero che in quest'occasione Callatis 
ricevette un grave calpo, dopo il quale non si risollevera mai piu sino al suo 
precedente livello di floridezza 39• 11 suo posto sara preso gradatamente da Tom:s, 
che si potra sviluppare a suo agio, come una polis schiavistica 40 , stringendo 
sempre piu - grazie alia maneta propria 41 - i rapporti con gli autoctoni e con 
gli Sciti, stanziatisi presso di lei, circa nello stesso tempo 42 • La prova di tali reia 

32 Zidul cetăţii Torni, p.  1 2  cfr. anche, Idem, La 
penetration hellenique et hellenistique dans la vallee 
du Danube, p. 4 (26), col n. I .  Sul conflitto, in 
generale vedi R. Vulpe, op. cit., p. 85 e seg. ; e 
M. Rostovtzev, Social and Economic History of t he 

Hellenistic World, Oxford, 1 94 1 ,  I, p. 5 9 1 .  
33 Cfr. B .  Pick-K. Regling, op. cit., p. 6 3  e 590, e 

le nostre precedenti osservazioni a p. 239. 
34 L'idea e d'altra parte, di B. Pick, op. cit„ 

p. 63. 
35 Giacche mi sembra piu plausibile la spiegazione 

data da Em. Condurachi, Histria I, p. 39, che anche 
qui mette in rapporto l 'apparizione delia moneta 
con Io stadio di « sviluppo delie forze di produzione 
locale ». Cfr. Idem, Vechi monete pontice şi importanţa 

lor, in BStAc, serie scienze storico-filosofiche ed eco
nomico-giuridiche, I I, 1 950, p. 15 - 29. 

36 Testimoniato, e vero, soltanto alia fine de! 
II sec. prima dell'e.n„ ma certamente piu antico 
(cfr. V. Pârvan, Zidul Cetăţii Torni, p. 12 (426)). 

37 Vedi anche ii nostro studio, În legătură cu 
vec himea t eritori ului rural al Histriei, in SCIV, VIII, 
1 - 4, 1 95 7,  p. 183  e seg. e soprattutto, p .  1 94 ; 
cfr. anche D. M. Pippidi, Contribuţii, p. 103 
e 1 10. 

38 Giacche finora i testi epigrafiei di Tomis - le 
nostre uniche fonti di informazione a questo riguat· 
do - non risalgono oltre ii II sec. prima dell'e.n. 

39 Non si puo pariare, come si e talvolta tentato 
(R. Vulpe, op. cit. p. 86), di un totale decadimento 
di Callatis in seguito a questo avvenimento. Scavi 
vecchi e nuovi ci dimostrano proprio ii contrario 
(Cfr. D.M. Pippidi, Contribuţii . . „ p. 3 1  e seg.). 

40 Vedi i particolari negii articoli citati nel nostro 
studio, menzionato sopra p. 233. 

1 6 - c. 6 

41 In massima parte, se non esclusivamer..te 
in bronzo (M. C. Şutzu, Contribuţiunea numisna
ticii la istoria antică a Rominiei transdunărene, dms 
« An. Acad. Rom. », 1 9 16,  p . 1 - 2, p. 523 -�· 4), 
emesse, beninteso, per necessita locali. Pero Io sci:.m· 
bio « internazionale » si adoperavano, naturalmente, 
le monete d'oro macedoni (cfr. ii nostro studio, 
Ecouri ale luptei de clasă la Istros, in SCIV, IV, 
3 -4, 1953 ,  p. 700 e seg). 

42 Forse proprio ne! IV sec. (Cfr. Em. Condun..:hi, 
Histria I, pp. 1 3 ,  34, 3 4 ; C. Moisil, in 1878 - 1 928 
- Dobrogea - Cincizeci d e  ani de viaţă romînea.;că, 

p. 17 3 e seg.), con minore probabili ta nel V >ec. 
prima dell'e.n. (Cfr. Em. Condurachi, in SCIV, II ,  
2, 195 1 ,  p.  5 1 ). Ad ogni modo, gli Sciti, attraversa::i.do 
la Dobrugia per inseguire Dario, non hanno las·:iato 
nessuna traccia di sedi stabili (cfr. Petre Alexan
drescu, in SCIV, VII, 3 - 4, 1 95 6, p.  3 1 9  e seg.). 
Questo non esclude 1 'esistenza di forme di cultura 
scitica in Dobrugia in un periodo precedente, come 
e stato dimostrato da studiosi sovietici (cfr. Bor.pocbl 

cKu(!o-capMamcKou apxeo11ozuu, Mosca, 1 954  ), seguiti 
anche da alcuni romeni (cfr. Em. Condurachi, Histria 

I, p. 1 2  e seg. ; D. Berciu, O descoperire traco-s :ctică 

în Dobrogea şi problema scitică la Dunărea de j.Js, in 
SCIV, X, 1, 1 959, p .  7 e seg„ e in  modo speciale, 
p. 3 7 e seg.) Comunque, ne! I I I- I sec. prima dell' -!.n„ 
la presenza di una o piu formazioni statali scitiche, 
fra Tomis ed Odessos, e riccamente testimcniata 
soprattutto dalle numerose monete di tutta una serie 
di re sciti : Tanusa, Canites, Charaspes, Acrons e 
Saria (M. C. Şutzu, loc. cit. ; C. Moisil, op. cit„ 

p. 1 5 2  - con la bibliografia su questo probk ma :  
V. Canarache, Regii sciţi şi regatele lor dintre Istru 

şi Pontul Euxin, in BSNR, XXVII - XXVIII,  1 9 3 3 -
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zioni, intense e fruttuose, con questi ultimi ci e data, tra l'altro, dalle emissio:ii 
monetali similari clei re sciti Kanites, Akrosas e Charaspes 43• 

Per l' epoca immediatamente successiva a questo punto cruciale della 
storia di T omis, siamo nuovamente ridotti, purtroppo, a semplici deduziod, 
tira te dalla storia generale della contrada. Non c'  e dubbio che la citta avra pi-.l 
o meno sofferto nel corso del I I I  e del II secolo, nel periodo precaria esposto 
agli attacchi di Traci 44 e Bastarni, cui si aggiungeranno, nel sec. I I ,  le incursioni 
sempre piu frequenti clei pirati, nonostante la protezione temporaria e pm :) 
meno efficace accordata forse a T omis da alcuni capi geti, come ad esempi·:) 
Rhemaxos. 

L' esistenza, a cominciare da quest' epoca, di una confederazione difensiva 
delle citta della costa occidentale del Ponto 45 ,  documentata soltanto in eta imperi1le, 
sotto il nome di Ko�vov -rwv ' EJ..J..�'J<1.l'J o Ile:,nocno/..��, rispettivamente ' El;ocr.of..r.<;, 
non ci sembra affatto probabile. In ogni caso essa non e attestata neppure sotto 
forma di alleanza temporaria, sia pure tra alcune di esse ,  nella lotta contro Lisimaco, 
di qualche secolo prima con l'aiuto di Traci e Sciti 46• 

Si puo tuttavia affermare con assoluta certezza, in base al materiale docu, 
mentario, specialmente archeologico e numismatica che, gia da questo momento , 
Tomis conosce,  insieme alle altre citta del Ponto Sinistro, un eccezionale svilupi:o 
delle relazioni schiavistiche, quale conseguenza dello sviluppo interno delle forze 
di produzione 47• Perche, se la rarita delle manete d'argento battute in quest'epoca 
nelle citta della costa occidentale del Mar Nero, tra le quali anche Tomis 48 e 
un segno evidente di difficolta finanziare, sia la grande quantita di manete di 

1 934, p.  60 e seg., e piu recenternente SCIV, I, 
1 950, I.  p. 2 1 3 - 257 ). Inoltre, riguardo all'incorpo· 
ramento di Torni nel regno scitico, abbiamo la testi· 
monianza dello Ps. Scirnno (II sec. prima dell'e.n.) 
che, com'e noto, si serve di Dernetrios di Callatis 
(III sec. prima dell'e.n. ) :  'f 6µoL  ll' &7toLY.OL ysv 6µevoL 
.'\1LA1Jcrlwv u7to :ExuOwv xux;\e;i llE: m:pLoLxo6µo:voL. Sui 

rapporti fra i re Sciti e le citta greche trascriviamo 
le giuste osservazioni del numismatico rorneno 
M. C. Şutzu (op. cit„ p. 5 ) : « L'importanza che si 
attribuisce ad un mercante greco alia corte [di Kanites] 
(CIG, 2056) ci prova che questo sovrano era com
penetrato delia civilta greca ; egli proteggeva anche 
Odessos, citta situata al di fuori del suo territorio. 
Naturalmente i rapporti di amicizia erano anche 
piu stretti con le citta di Dionysopolis, Callatis e 
Tomis che si trovavano al centro del suo territorio. 
Per queste citta la sua protezione era preziosissima 
e tali rapporti amichevoli erano fonte di ricchezza 
per ambedue le parti » (cfr. B. Pick-K. Regling, op. 

cit„ p. 143 ; V. Pârvan, Dacia, civilizaţiile străvechi 

din regiunile carpato-danubiene, trad. R. Vulpe, 
1 95 7, p.  96 e 100 ; Idem, G etica, p. 5 1  e seg. ; R. Vulpe, 
op. cit., pp. 5 6, 70 ; Em. Condurachi, Histria I, 
p. 1 3  e 36 e seg. ; T. V. Blavatskaia, I'peKu u cKUţ/jbl 6 
3anaiJHoM flpu'lepHoMopbe, in VDI, 1948, n. I .  p. 207, 
con la correzione di 3anaiJHonoHmuucKue zopoiJa 6 
VII-I BeKax iJo H.3.,  p. 48, n. 1 ). 

43 Cfr. M. C. Sutzu, op. cit„ p. 5 26 e seg„ con �e 
relative tabelle ; C. Moisil, op. cit., p. 1 74. 

H Cfr. ,  in ultima analisi, D. M.  Pippidi, op. cit . ,  

p. lJ .  e seg. (con una ricca bibliografia) ; aggrur.gi 
V. Pârvan, La pi!netration hellenique et helli!nist;qi,�, 

p. 2 1  (43 )  e seg. (con la bibliografia di allora su qLesto 
problema), e in modo speciale per ii II  sec. priE.a 
dell'e.n„ M. Rostovtzev, op. cit„ (bibliografia C.el 
voi. I I I, n. 3 1 ,  p. 1 5 1 1 ) ;  SCIV, V, 3 - 4, p. % 1  e seg. 
(con bibliografia). Su Rhemaxos, cfr. R. Vulpe, cp. 

cit., p. 28 e seg. 

45 Cosi crede per esempio R. Vulpe, op. ci'.., 

seguendo a questo riguardo G. Kazarov, Zur Gesch;che 

des l inkspontischen Koinon, in « Klio », IX, p.  4n 
e seg. e Vulic, in RE, s.v. Hexapolis - altri pareri piu 
vecchi, in questo senso : Kalopothakes, De Thracia 

provincia, n. 65, Droysen, Qeschichte des Helle

nismus. 

46 O. Tafrali, La Roumanie transdanubienne, p. 34 e 
seg. Cfr. T. V. Blavatskaia, 3anaiJHo-nomnuucKue . . .  , 
p. 94 e seg„ con la giusta interpretazione (p. 1 >)5 e 
seg.) di Diodoro XIX, 73,  !'unico testo (w� xm"Yi 
rro;\eµe:Lv Tt;'; lluvacrT?J) che sernbrerebbe a favore di un 
Koinon all'epoca delia lotta contro Lisimaco. 

47 T. V. Blavatskaia, op. cit., p. 1 16 e seg. 

48 R. Vulpe, op. cit., p. 93 ; cfr. comunque, 
SCIV, IV, 3 - 4, 1953 ,  p. 70 I .  
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bronza battute nelle of fi.cine monetali tomitane 49 , sia la presenza di manete e 
di anfore provenienti dai sud e dai nord sono una prova perentoria del corr_, 
mercio intenso con il resto del mondo greco, ma specialmente con gli autoctoni ao. 

Un'altra prova, sia pure indiretta, di questa intensa attivita commerciale 
di T omi ci e data dalla presenza clei Dioscuri 51 nelle iscrizioni o nell' emblema 
della citta, nonche di altre divinita legate al commercio nelle iscrizioni e nella 
plastica, specialmente nelle rappresentazioni monetali (Poseidon, Hermes) 52• 

A questo commercio sempre piu intenso si sara certamente aggiunto ·.m 

accentuato sfruttamento del territorio rurale della citta - testimoniato, :ra 
l 'altro, dalla rappresentazione, specialmente sulle manete, della spiga o di Deme:ra 
con la spiga 53 - e, forse, l ' inizio di un'attivita artigianale locale come sembrano 
indicare alcune iscrizioni 54 e specialmente alcuni vasi come quelli di Carsium 
(Hîrşova), di sicura fattura pontica, qualora venga confermata l' ipotesi del Pârvan 55, 
che le data va in questa stessa epoca e le credeva provenienti da T omis. 

Questo sviluppo della citta di T omis non e interrotto neppure dalle agitazic-ni 
provocate alle bocche del Danubio, quando i Romani si installarono in M acedonia 
verso la meta del I I  sec. prima dell'e.n. Perche, sin dall' inizio, i Romani intendono 
esercitare la loro influenza, prima economica e poi politica, sino al Danubio, 
fatto che non poteva lasciare indifferenti le citta greche di tale contrada, tra le 
quali, evidentemente, anche Tomis 56• 

Questa offensiva economica e politica non si svolge tuttavia senza incon, 
trare forti resistenze, specialmente da parte degli Sciti e clei Geti autoctoni ai 
quali si uniranno in breve anche le citta greche 57 ,  specialmente in seguito alia 
formidabile coalizione costituita contro Roma, tra la :fine del II e l' inizio del 
I sec. prima dell 'e.n. da Mitridate VI Eupator 58 • 

La prova che Tomis, a :fianco delle altre citta pontiche, abbia aderito alia 
lotta contro l' occupazione romana nel quadro della coalizione di Mitridate 59 
c1 e data, in primo luogo, dai numerosi stateri d'oro trovati qui - piu numercsi 
che non a Callatis ed Histria - con l ' immagine del famoso re del Ponto o J.i 

4" C. Moisil ,  op. cit. ,  p. 1 7 1  e seg. ; Idem, Ponduri 

inedite sau puţin cunoscute din Histria, Callatis şi 

Tomis, in SCN, I, 1 957 ,  p. 258.  
5° Cfr. R. Vulpe, op. cit., p. 92 e seg. 
51 AEM, XIV, pp. 2 2 - 26, nr. 50 (cfr. SCIV, 

V, 3 - 4, 1 954 ,  p. 557  e seg.) ; B. Pick-K.  Regling, 
op. cit. ,  p. 602, cfr. R. Netzhammer, StadtwapjJen auf 

Miinzen pontischer Stădte, Vortrag, VIII.  Congress 
f. Geschichtswissenschaft, Zi.irich, 1 938.  

52 J .  Millingen, ' En·r,vLxoc; <l> L A .  �unoyoc; , IV, 
1 87 1 ,  p.  107 ; B. Pick-K .  Regling, op. cit. , pp. 600, 603 .  

53 Ibidem, p .  607. 
51 AEM, XI, 1 887,  p. 48 e seg„ n. 60. 
55 Descoperiri nouă în Scythia Minor, p. 480. 
56 Cfr. B. Pick-K.  Regling, op. cit. , p. 63 ; R. Vulpe, 

oJJ. cit. , p. 93 e seg. ; T. V. Blavatskaia, op. cit., 

p. 1 59  e seg. 
57 Con le quali, tuttavia, non sempre i rapporti 

saranno stati pacifici. Cfr. per un'epoca ulteriore, le 
considerazioni fatte oltre. 

58 Vedi specialmente Th. Reinach, Mithrid.ite 

Eupator, roi du Pont, Parigi, 1 890. Cfr. Ad. Wilhelm, 
in « Klio »,  XXIX, 1 936 ,  p. 50 e seg. Rostov-:zev, 
op. cit . ,  III, p.  1 559, col. n. 1 3 ,  e soprattutto, Jebdev, 
in REG, XLIX, 1 936,  p. 1 7  e seg. 

59 Intorno al 100 prima dell'e .n. ,  secondo B. 
Niese, Qrundriss der rămischen Q eschicht ,  5 ,  Mor..a:o, 
1 923 ,  p. 1 98,  seguito da R.  Vulpe, op. cit . ,  p. 95 . 
Piu plausibile ii parere di Em. Condurachi, Histrn:. I, 

p. 49, che pone questo avvenimento intorno all'anno 
90 prima dell'e.n. Cfr. Friedlander, in « Zeitsc:-irift 
for Numismatik », 4, 1 877 ,  p. 1 5 ; Th. Reinach, in  
RN,  1 888, p. 447 ; Idem, M ithridate Ettpator, p .  75 .  
Per le relazioni piu  antiche (sotto Pharnaces I, l BJ -
169 prima dell'e. n . )  fra ii regno de! Ponto e le :cttit 
greche delia corte occidentale de! Ponto, vedi G. Mi
hailov, in IGB, I, 1 956, p .  50 e seg.n. �O.  con tutta 
la bibliografia precedente (cfr. Polibio, XXVI, 6, 1 2  e 
seg.). Inoltre cfr. Danov, 3anaiJH11m 6p11z HJ. LfepHo .'Ulpe, 

p. 1 0 1  e L. Robert, « Hellenica », II, p. cO (con r.:>te). 
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un membro delia sua famiglia, ad esempio Pharnaces 60• Queste manete servivan::· 
certamente al mantenimento delie truppe costituite sul posto, specialmente con 
Geti e Sciti 61 , per combattere contro i Romani. 

L'adesione delie citta greche del Ponto sinistro - tra le quali, come abbiamo 
detto, non mancava Tomis - all'unita pontica creata da Mitridate era dettata 
da cause molteplici esterne e specialmente interne. Senza dubbio , l'aiuto di 
Mitridate era benvenuto per far fronte alle pressioni sempre piu insistenti da. 
parte delie formazioni statali, piu o meno effimere, delie popolazioni locali sulJe 
citta greche ; a tali pressioni veni va ad aggiungersi il pericolo dell' occupazione 
romana 62 • Ai capi di tali citta non potevano sfuggire neppure altri vantaggi de> 
l' « alleanza » 63 col potente re del Ponto tra i quali non potevano certo mancare 
quelli di natura economica offerti da una vasta piazza commerciale, al riparo da 
fluttuazioni e incertezze 64, e di una garanzia contro i movimenti rivoluzionari 6:', 
come gia era avvenuto nel regno bosforano 66• 

Per quanto riguarda la nostra citta abbiamo alcune indicazioni, fruste 
ma non per questo meno suggestive, su tali complessi aspetti del problema. Ci 
riferiamo in primo luogo allo stato di agitazione esterna ed interna riflesso dai 
ben noti decreti relativi alla difesa della citta, databili, come abbiamo cercato 
di dimostrare, in quest'epoca e non in quella di Burebista 67 ; poi dal decreta 
altrettanto noto in onore di Nylos di Tyras 68 che costituisce una prova certa 
degli stretti rapporti tra Tomis, Tyras e Olbia, espressamente citata 69, ma certa, 
mente anche con altre citta pontiche 70• A questi due decreti sarebbe da aggiun, 
gere farse anche il decreta frammentario pubblicato da A. Dain 71 , emenC.ato e 
commentato da L. Robert 72, se veramente, come crede l' insigne studioso francese, 
nel decreta si parla di certi commercianti (µe't'oc�o'Ao�) 73• Non meno significativa, 
dal punto di vista che ritiene la nostra attenzione, potrebbe essere l'indicazione 
fornita da un'iscrizione di sicura provenienza tomitana 74, se realmente essa 
si riferisce alla ricostruzione del porto e se, specialmente, puo datarsi in 
quest' epoca 75• 

6° Cf. B. Pick-K. Regling, op. cit., p. 64,  n. 2 ;  
92, 1 54, 1 9 1 ,  606 ; R. Vulpe, op. cit. , p. 95 ; T. V. Bla
vatskaia, op. cit. ,  p. 1 62 ; Em. Condurachi, op. cit„ 

p. 49. 
61 B. Pick-K. Regling, oJJ. cit., p. 5 9 1 .  
6 2  Cfr. i n  ultima analisi, Em Condurachi, Colo 

niile greceşti din Pontul Sting şi lupta lor împotriva 

cotropirii romane, in BStAc serie scienze storico-filo
sofiche ed economico-giuridiche, II, 2 - 4, 1 950, 
p. 64 e seg. 

63 Meglio una ipz-� ,  che una cruµ-1-1xzlx (Cfr. 
D. M. Pippidi, op. cit. , p. 42). Come prova la pre
senza delie guarnigioni tcstimoniate, finora, solo ad 
Apollonia (Cfr. Hr. Danov, Bine neue Inschrift aus 

Apollonia Pontica, in JOAI, XXXI, 1937 ,  col. 87 e 
seg. Cfr. G. Mihailov, in IGB, I, p. 1 99, nr. 392,  
con tutta la bibliografia). 

61 Cfr. Hr. Danov, Zur Ant. Wirtschaftsgeschichte 

der W est!. Pontuskiiste, p. 255 ; D. M. Pippidi, op. 

cit., p. 42. 

65 Cfr. Em. Condurachi, in Histria I ,  p. 73 e 'eg. 
66 Cfr. specialmente, Jebelev, loc. cit. 
67 Vedi SCIV, V, 3 - 4, 1 954, p.  5 57  e seg. 
68 AEM, XI, 1 897, p. 4 1  e seg., nr. 55 e XII ,  

1 898, p.  127 e seg. : press'a poco delia stessa epoca. 
ma un po' piu recente. 

69 Linea 16 .  
7° Cfr. D. M. Pippidi, in Histria I, p. 504,  c s"g., 

n. 6. Secondo l'editore, fra ii 1 50 - 50 prima c.ell 'e.n. 
Forse, secondo i caratteri paleografici delie lctterc 
intorno al 100. 

7 1  A. Dain , Inscriptions grecques du MusJc du 

Louvre, Les textes inedits, Parigi, 1 933 .  
72 L. Robert, Inscriptions grecques inedi:es lu 

Musee du Louvre, in RA, 1 9 3 1 ,  p.  1 1 1  c seg. 
73 Ma non sarebbe da escludere la possibilitii cel · 

l 'espressione o [  xxL p d  i.LE7x� o ),oL  « tempi mutevoli » .  
71 AEM, VI, 1882,  p.  5 ,  n.  5 .  Cfr. V. Pârvan, 

Zidul cetăţii Torni, p. 1 7  (43 1 ), n. 3 .  
7 6  Cosa che non e affatto certa. 
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A questa ampia azione di Mitridate che, a un dato momento, ha messo 
in pericolo la dominazione romana - e non soltanto alle bocche del Danubio -
ha messo :fine l' intervento energica e parallelo dei due Luculli - Lucio Lucullo 
in Asia e Marco Lucullo Varrone in Tracia 76 • Per quanto riguarda la Dobrugia, 
in seguito alla vittoria di quest'ultimo, essa e strappata a Mitridate nel 72 - 7 1  
prima dell'e.n. e cade sotto l'autorita romana 7 7 • E con questo Tomis, come le altc:-e 
citta greche del Ponto Sinistro, e forzata ad accettare « l 'alleanza » di Roma e 
viene ammessa insieme alle consorelle, certo quale civitas foederata, alla provincie. 
di Macedonia 78 •  Sebbene non si sia conservato il testo del trattato d'allean:a 
tra Roma e T omi, esso dev' essere esistito, se teniamo conto delle allusioni d'un 
trattato similare con Callatis, conservato in un'iscrizione frammentaria trovata 
in quest'ultima citta 79, e deve aver previsto, tra l'altro , anche l 'obbligo per i tomi
tani di non aiutare in nessun modo i nemici di Roma 80 , neppure con denari. 

Ma con questo, la dominazione romana a Tomis , come nel resto delia 
regione, non era cosi sicura come sembrava. Oli abusi :fiscali e d'altra natura 
del governatore della Macedonia, C. Antonius Hybrida, e dei suoi agenti no11 
fanno che aggravare la situazione che si sara certamente riflessa anche nella nostra 
citta e l 'avra determinata ad af:fiancarsi alle altre citta pontiche ribelli, guidate 
da Histria e aiutate da Geti e bastarni 81 • 11 risultato e noto : la scon:fitta, presso 
Histria, del proconsole invasore e la cacciata dei Romani dalla Dobrugia come 
del resto da tutte le contrade traciche (6 1 prima dell 'e.n.) 82• 

Ma in breve, tanto Tomis quanto tutte le altre citta pontiche, da Olbia 
sino ad Apollonia, cambiando probabilmente la loro attitudine rispetto ai Romani, 
vengono in conflitto coi loro alleati della vigilia, cioe coi Geti che, propria ora, 
arrivano al loro punto di massimo sviluppo, sotto il grande re Burebista 83• Alcune 
delle citta greche - Dionysopolis, ad esempio - si sottopongono spontaneamente 84, 
altre 85, tra le quali for se anche T omis 86 , basandosi sulle proprie forti:ficazioni , 

76 Su Lucullo e la sua azione in Dobrugia vedi 
fonti e bibliografia in D. M. Pippidi, in « Dacia », 
N. S., I, 1 95 7 ,  p. 1 72 .  

7 7  Appiano, Illyr., 30,  con  le osservazioni di 
B .  Pick, op. cit . ,  p. 65 ; Eutropio, Breviarium, VI, 10 ; 
Festo, Breviarium, 9. 

78 B. Pick-K .  Regling, op. cit . ,  p. 5 9 1 ,  con rife
rimento a Cassio Dione, XXXVIII, 10 ,3  ; K. Patsch, 
in SBWien, 2 4 1 / 1 ,  1 93 2 ; Momigliano, Encicl. Ita!. ,  
XXXIII ,  1 937 ,  p. 1008. 

79 « Dacia », III - IV, 1 927 - 1 932 ,  p. 456 e seg. ; 
CRAI ,  1 93 3 ,  p. 278 ; Passerini, Athenaeum, XXIII, 
1 93 5 ,  p.  5 7  e seg. ; R. Vulpe, op. cit., p. 96 ; T. V. 
Borozdina-Blavatskaia, K ucmopuu 3anaOHonoumuucKux 

zopoooB B 80-40 rr. in VDI, 1 946, n. 3 .  
8 0  Seconda la giusta interpretazione cli Passerini, 

loc. cit. (contraria alle it1terpretazioni anteriori, 
compresa quella di R. Vulpe). 

81 Sul momento Hybrida (e la relativa bibliografia), 
cfr. A. v. Premerstein Die Anfănge der Provint Moesia, 

in JOAI, I, 1 898, Beiblatt, col. 1 5 4  e seg. ; Hr. Danoff. 
in JOAI, XXX, 1 938,  Beiblatt, col. 87 e seg. ; T. V. 

Barodina, loc. cit. ; sul suo eventuale riflesso in monu 
menti di Tomis, vedi Omagiu lui Constantin Daico-
1•iciu1 1 960, p. 509 e seg. 

82 Cassio Dione, XXXVIII, 10, 3. Altre fonti e 
bibliografie in D. M. Pippidi, in « Dacia », N.S.  
I, 1 95 7 ,  p.  1 72. 

83 lntorno all'anno 60 prima dell'e.n. Fonti prin
cipali : Strabone, 7 ;  Dione Crisostomo, 36, G. Mihai
lov, in !GB, p.  3 1  e seg . ,  n. 1 3  (con bibliografia com
pleta). Cfr. R. Vulpe, op. cit. ,  p. 97 e seg. ,  e in ultima 
analisi, Em. Condurachi, Burebista şi oraşele pontice, 

in SCIV, IV, 3 - 4, 1 953 , p. 5 1 5 e seg. 

84 G. Mihailov, in !GB, loc. cit., Cfr. la biblio 
grafia delia nota precedente. 

86 Per esempio Mesambria : G. Mihailov, in 
IGB, I, 1 956,  p. 163 e seg., n. 3 2 3  (con tutta la 
bibliografia). 

86 Sebbene le mura di Tomis, come abbiamo gia 
dimostrato (SCIV, V, 3 - 4, 1 954 ,  p. 5 5 7  e seg. 
- AEM, XIV, 1 8 9 1 ,  pp. 2 2 - 26, n. 50) non apparten
gono a quest'epoca. 
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intendono resistere. Resistenza vana, corn' e ben noto, perche sino alla fine, anche 
la nostra citta si deve rassegnare ad accettare la dominazione clei Geti 87 •  

Dominazione di  breve durata 88 d 'altronde, ma non priva di  conseguenze, 
la piu importante delle quali si puo considerare una vera « getizzazione » della 
citta, fenomeno sul quale Ovidio non si stanca d'insistere, nelle sue lettere pontice89• 
Se dovcssimo prestargli fede, una grande parte della citta era occupata dai Geti 98, 
la laro lingua risuonava dappertutto 91 ,  si da costringere il poeta a imparare questa 
lingua nella quale ha scritto anche un poema 92 , per non parlare della lingua grece., 
divenuta , seconda l'esule di Tomis, un vero dialetto getico�greco 93 . La lingua 
romana , ben inteso ,  era del tutto ignata 94 • Per quanto esagerate, le affermazior.i 
di Ovidio riflettono senza dubbio una realta della quale, fortunatamente , siamo 
informati anche da altre fonti. Ci riferiamo in primo luogo a un passaggio 
di Dione Crisostomo 95 ,  spesso negletto sebbene in continuazione di un 
passo gia citato 96 , nel quale viene descritta l' occupazione delle citta del P01îto 
Sinistro da parte di Burebista. « ln seguito a tale fatto [l'occupazione della citta 
della costa occidentale del Ponto] - osserva Dione Crisostomo nel passo in 
questione - gli abitanti greci di queste contrade hanno sofferto una grandissima 
decadenza. Sono decadute enormemente anche le laro citta, alcune sono state 
occupate e popolate in massa dai barbari » 97 • 

Nel nostro caso, i « barbari » erano certamente in primo luogo i Geti, ai 
quali si saranno aggiunti anche gli Sciti 98 e, piu tardi, i Traci -- bessi oppure i lai 99• 

Questo naturalmente per quanto riguarda le citta. Perche nel territorio 
rurale i Geti autoctoni formavano se non la maggioranza, certo una buona parte 
della popolazione. I documenti tomitani sono, sotto questo punto di vista, molto 
numerosi, sebbene quasi esclusivamente di epoca romana 100 • Essi riflettono 
tuttavia, senza possibilita di dubbio , una realta molto piu antica.  

La dominazione getica e seguita da un periodo altrettanto breve di relafr.1a 
indipendenza,  che rapidamente si perde nella dominazione romana - che diventera 
definitiva in seguito alle spedizioni del proconsole della Macedonia M. Licinio 

87 Dione Crisostomo, XXXVI, 4 ;  StraboPe, 7 .  
8 8  Secondo Regling (B. Pick - K. Regling, op. 

cit . ,  p. 5 9 1 ) ,  fra gli anni 60 - 48 prima dell'e.n. 
8" N. Lascu, Pămîntul şi vechii locuitori ai ţării 

11oastre la Ovi diu, in Publius Ovidius Naso, 1 957 ,  
p. 1 56  e seg., cfr. A. Momigliano, op. cit. , e R.  Vulpe, 
in « Studi romani », \'I, 6 ,  1 958,  p. 629 e seg. 

"o Ovidio, Tristia, V, 7 ,  1 3 .  
" 1  Ibi dem, V, 7 ,  5 1 - 5 2 ;  V ,  9 ,  35 -- 36. 
"� Ibidem, V, 1 2 , 5 8 ;  ex Ponto, I I I , 2,  40. 
"3 Idem,  Tristia, V, 2 ,  68. 
"� lb i Jem, V, 7, 5 3 - 54 Cfr. B. Pick - K. Regling, 

u/J. cit. , p. 592 e seg, e in ultima analisi, N. Lascu, 
O/>. cit. , p. 1 62. 

' 5 XXXVI,  IV, 48 ; cfr. VOI,  1 948, n.  I ,  p. 229. 
"" Vedi so pra n.  87. 
"' Dione Crisostomo, loc. cit. , cir. Hr. Danov, 

3a11aiJHR111 6pJU, p. 68 e seg. e G. Toncheva, 
L'infiuence thrace a Odessos, în « Izvestiia-Varna », 

1 956, n. 5 1 - 64. Un simile fenomeno, sia pure di 

un'epoca piu antica, non e cescimoniato ad Ap·::>l ·  
lonia (Aristotele, Politica, VII I (V), 2, 1 1  ). 

"" Pseudo-Sdmno, loc. cit. ; Ovidio, I I I ,  14 ,  47 ; 
IV, 6, 4 7 ; V, 10 ,  1 4  e 48. Cfr. N. Lascu. o/>. c '. t . ,  

p.  1 5 8  e seg. e in generale la bibliografia citata sor·ra 
a p. 2 4 1 ,  n. 42.  

"" Cfr. in ultima analisi, Err: . Condurachi, f; in 

istoria cotropirii romane:  deportarea triburilor Bessi.or 

în  Dobrogea, in BStAc, se:ione scien:c storiche, filo 
sofiche, cconomiche, giuridichc, II I, 1 95 1 ,  p. J I c 
scg. ,  c R. Vulpe, Problema I.ai -lor, SCIV, IV, 3 -- 4, 

1 95 3 ,  p. 733  e seg. ; cfr. anche ii nostro articole, 
SCIV, I I ,  2, 1 95 1 ,  p. 1 44. Una prova ulteriorc Jc; Ja 
presen:a dei Traci a Tomis, approssimativamentc 
nella scessa epoca, csiste in un' iscrizione fi nora ine

dita , in cui e ricordato un Seuthes 
10° Cfr. V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. P · 

idem, Zi dul cetăţii Tomi, pi. 26 ; R. Vulpe, Histoire 

ancienne de la Dobroudja, p. 1 9 1 ,  n. 1 .  
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Crasso (anno 29/28 prima dell'e.n. e seguenti) 101 • ln tal modo la necessita obiettiva 
di comprendere una citta - stato (polis) in una formazione economico,socic..�e 
piu vasta , che costituisce il senso storico dell'ellenismo e dell' impero romano H2 
viene finalmente realizzata anche in questa regione periferica del mondo greco, 
dopo i tentativi e gl' insuccessi di un Mitridate e di un Burebista. A questo portava 
fatalmente anche l'oligarchia tomitana che, come quella delle citta vicine, vedeva 
nella dominazione romana una soluzione , sia pure passeggera , della sua crisi 
economica e specialmente politico,sociale, di cui possiamo cogliere un'eco , come 
abbiamo visto, persino negli scarsi documenti esistenti 1 03 • Perche l 'oligarchia 
tomitana come quella delle altre citta della costa occidentale del Ponto , seguira ,  
sia pure con un certo ritardo, motivato da condizioni locali, le  tracce deE'oli, 
garchia delle altre citta greche « nelle quali come c' informa Tito Livio , attingendo 
a Polibio -- era un fatto conosciuto che. . . tutte le personalita e gli uomini 
ricchi erano favorevoli all'alleanza coi Romani e all'ordine esistente, mentre le 
masse e i malcontenti desideravano un rinnovamento generale - inter o:nnia 
constabat in civitatibus principes et optimum quemque Romanae societatis esse et 
praesenti statu gaudere, multitudinem et verum res non ex sententia ipsornm cssem 
om n ia novare velle » 104 .  

Una prova locale di questa attitudine dell'oligarchia tomitana rispetto 
alla dominazione romana sembra essere offerta da un documenta , non ancora 
studiato sotto questo punto di vista. Si tratta di una moneta che ha sul diritto 
le teste affiancate della concordia (O M O N O  I A ) e della prosperita (E Y E T H , 

P I A) cosi come indicano le leggende rispettive e ,  sul rovescio, la cornucopia 
e l'etnico T O M  I T  Q N, della quale s'e detto soltanto che « sembra essere in 
rapporto con lo stabilirsi pacifico e legale della dominazione romana » oppure 
« con un fatto storico importante, con ogni probabilita la consacrazione legale 
della dominazione romana a Tomis » 105. 

E d'altra parte piu che sicuro che la ben nota confederazione clei Greci 
del Ponto Sinistro (xo�'J ov -rwv ' E).J.:�'JC1.>'J), prima quale Pentapolis, piu tardi e per 
un certo periodo quale Hexapolis 106, si forma piuttosto ora in modo orgadzzato, 

101 Cfr. R. Vulpe, oj>. cit . ,  p.  102 e seg. 
102 F. Engels, Anti-Diihring, Parigi, Ed. soc„ 

p. 389. ; Cfr. A. B. Ranovici, Elenismul şi rolul său 

istoric ,  Bucarest, 1 95 3 ,  p .  28 e seg. 
i oa Vedi sopra, p. 246 e seg. 
m T. Livio, XXXV, 34, 3, ed. W. Weissenborn

M. M uller, I l l ,  Teubner, Lipsia, 1 887 ; cfr. Polibio, 
XXVI, 2, 2 - 6 ;  XXXVIII ,  2, 7 - 8 ;  cfr. Iorgu Stoian, 
in SCIV, IV, 3 - 4, 1953 ,  p. 702 e seg. 

100 M. C. Sutzu, op. cit„ p. 2 e scg. 
106 La confcderazione delie citta greche <.1c1 Pontu 

Sinistro ( E•j(;>vu1.io� I I 6v-:o�. I I zv-:x;r,,At� - ' E  >;±::-o),t�

z.rAv/;v -:î,iv ' l<;),).·ijv�>v) . concepita, all'inizio, come 
una forma organizzata di leal ta rispetto alia do mi · 
nazione romana, ancora strettamente legata al culto 
imperiale, (Cfr. G. Perrot, in RA, 1 874, p. 1 2 ; 
B. Pick-K. Regling, op. cit„ p. 73) era tuttavia vincolata 
anche da interessi economici (cfr. B. Pick-K.  Regling, 
of" cit„ p. 74 e seg. ; A. N. Zograf, A11111U'l/lble Ato11e111b1 , 

in M IA, XVI, 1 95 1 ,  p. 1 1 7 ;  Zlatkovskai1 ,  Mi.JUR 
B II-III 88. H.3., p. 5 5 ,  e, nei limiti permes:;i d ilb 
stato romano, da interessi politici {cfr. B. P_ck-
K. Regling, loc. cit.). 

Ad ogni modo l'esistenza di un Koinon oog„ni::ato 
delie citta greche delia carte occidentale de! Ponto, 
anteriore alia domin,1zione romana (v. sopp7attutto a 
p. 241  e seg.) e sempre meno sostenuta (cfr. per i diveni 
pareri a questo riguardo, come per gli altri re_afr1i 
allo stesso problema, J. Toutain, in « Memc·irc f de 
la Soc . des antiq. de France » ,  LXII ,  1 90 1  ( 1 903), 
p. 123 e seg. ; G. Kazarov, in « Philologus » ,  LX, : ·�O l ,  
p. 3 1 5 e seg. ; Idem, in « Klio » ,  IX, 1 909, p .  49:'. ; 
B. Pick-K.  Regling, o/>. cit„ p. 69 e seg. e 5 92, n. 2 ;  \' .Jlic ,  
i n  RE, VIII , 1 9 1 3 ,  col . 1 886 e seg. s.v. aexa,wlis ; 

O. Tafrali, La Dobroudja, Parigi, 1 9 18 ,  p. 34 e feg. ; 
R. Vulpe, op. cit„ p. 1 2 9  e seg. E. Oberhummer, in RE, 
XVII, 1 937 ,  s.v. Pentapolis ; Hr. Danoff, Zur (Jescbchte 

der 1vest(lo11tischen Kolv61', in  « Klio », XXX I, 1 938, 
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anche se anteriormente sad. esistita una certa intesa tra le varie citta delk. 
costa occidentale del Ponto 1 07 •  In ogni caso, abbiamo una prova certa che g:a 
sin d '  ora T omis, divenuta nel frattempo la piu importante citta greca della contrada, 
assume un ruolo preponderante in seno alla confederazione, prima di divenire 
di fatto, verosimilmente dopo Odessos 108, la residenza del pontarea 109 

p.  436 ; T. V.  Blavastkaia, 3anaiJ11ono11111uucKue . . .  , 

p. 104 ; G. Mihailov, in !GB, I, 1 956,  p. 70, n. 65) .  
I vincoli che esistevano tra la confederazione delie 

cittit greche de! Ponto Sinistro e ii governo romano 
(la data esatta delia sua costituzione e an cora contro
versa : B. Pick-K. Regling, op. cit„ p. 69, riferendosi 
a Mommsen, Staatsrecht ,  3, 744 e Marquardt, Staats

verwaltung, I ,  503 e seg„ la fissa sotto Augusto ; 
Zlatkovskaia, op. cit„ p. 5 5  - sotto Augusto Tiberio ; 
Danov, op. cit„ p. 64 e 82, circa alia meta de! I sec. 
dell'e.n. « Klio », XXXI, 1 938,  p. 438 e seg„ nel I sec. 
prima dell' e. n .  - all'epoca di Mitridate, Lucullo o 
Crasso ; Em. Condurachi, Histria I, p. 5 3 ,  n .  3 ne! I 
sec. e .n.)  rendono possibile e giusta la soluzione de! 
problema delia sua composizione, problema ne! 
quale i pareri sono stati e sona tuttora, sebbene 
in minor misura, molto discordi (vedi biblilografia 
sopra citata). II primo che si e reso conta di questi 
legami e stato Th. Mommsen (Rămische Qeschichte, 

V, p. 283). II suo parere e stato accettato da J. Klein 
sorge op. cit„ p. 17  e seg.), e poi  anche da  Pick (op. 

cit„ p. 69 e seg.), ii quale crede possibile che antece
dentemente alia creazione delia provincia Mesia , 
sia esistita, nell'ambito delia stato clientelare degli 
Odrisi, un'unione piu o meno organizzata di tutte 
le citta delia costa occidentale de! Ponto, da Histria 
ad Apollonia. Ma con la creazione delia provincia 
Mesia e la delimitazione dei suoi confini verso la 
Tracia (cfr. Gr. Tocilescu, Monumente epigrafice 

şi sculptural i ,  1 902, p. 134 e seg. con ricca bibliografia ; 
B. Pick-K. Regling, op. cit„ p. 67 e seg. ; B. Gerov, 
in « lzvestiia - Institut », XVI I ,  1 95 9, p. 1 1  e seg. ; 
Zlatkovskaia, op. cit„ p. 5 1 , n. 2 ;  G. Mihailov, in 
« An. Fac. Fii.  » ,  XL VIII, 1 95 2 - 1 95 3 ,  p. 240, n. 6), 
solo le citta greche delia provincia delia Mesia hanno 
fatto parte de! XOL\I O\I e cioe, fino all 'epoca di 
Adriano, se non addirittura dall'epoca di Traiano 
(ma non certo da quella di Antonino Pio : R. Vulpe, 
o/>. cit„ p.  204), 5 citta (;:ev d;:oALc;) : Histria, 
Tomis, Callatis, Dionysopolis, Odessos) e dopo, per 
l 'annessione di Mesambria alia Mesia , 6 cittit 
( �±7toAL<; : Histria, Tomis, Callatis, Dionysopolis, 
0.:lessos, Mesambria ; Mommsen al contraria propone, 
senza fandamento, al  posto di Mesambria : Marcia
nopolis ; Vulpe, Danov : Apollonia, ecc.). All'epoca 
di Settimio Severo o farse giit alia fine dell'impero 
di  Commodo (cfr. V. Pârvan ,  Histria IV, p. 96, 
n. 2 e p. 97 ; in nessun modo al  tempo di Caracalla : 
R. Vulpe, op. cit„ p. 204), quando Mesambria passa 

di  nuovo alia Tracia, si riviene farse alia vecchia 
forma di Pentapoli (B. Pick-K. Regling op. ci•„ 

p. 72, non esclude neppure altre possibilitit, come 2 d  
esempio, l 'annessione alia confederazione, i n  quesro 
momento, di  alcune fra le seguenti citta, Tyras, Olbia 
e Marcianopolis, senza pero addurre nessun argo · 
mento a prova di questa ipotesi). 

107 Cfr. T. V. Blavatskaia, 3anaiJ11ono11muilcKue . . .  , 

p. 104 e seg. 
108 Cfr. G. Perrot, in RA, 1 874, p. 22 ; B. Pid:-

K. Regling, op. cit„ p. 70. Per l ' ipotesi contraria 
- Tomis, capitale fin dai principia - vedi fra gii 
altri Hr. Danov, op. cit„ p.  82. 

109 La prima testimonianza di Tomis come :\l -r,T
p 67toA'.c;. risale al tempo di Antonino Pio (per 
l 'evoluzione di questo titolo, vedi B. Pick-K.  Regling, 
op. cit„ p. 73 e Err .  Coliu, in « Istros», I, 2, 1 934 ,  
p. 265 . II titolo de! capo delia confederazione sarebbe, 
seconda alcuni (per es.  B. Pick-K.  Regling, op. cit„ 

p. 73) semplicemente, & pzwv e cominciando dai n 
sec. &pzLcpe·'i� ns. Nelle questioni religiose en 
aiutato da u n  oc pzLE PE'J� (speciale, da non identi
ficarsi con quello delia cittii residenziale come cred� 
il Pick, op. cit„ p .  74 ; cfr. V. Pârvan,  Histria IV, 

p. 100), col quale non deve esser confuso, 
crede D. M .  Pippidi (vedi oltre) che 
G. Perrot, in RA, 1874,  p. 1 1  e, in ultima 

(corn� 
segue 

analis:i 
V. Pârvan, loc. cit. ) ,  cosi come non deve esse� 
confuso con ii sacer,fos provi nciae (cfr. Gr. Tocilescu, 
Monumente i nedite, p. 67 ; R. Vulpe, op. cit„ p. 205),  e 
che veniva eletto per un periodo limitato (cfr. R. Vulpe 
op. cit„ p. 205 ), e non a vita (Pick -Regling, o/> . cit„ 

p. 73) ; altrimenri non avrebbe senso ii termine 
OLO'TC(>\1-r±pz-r,<;  che troviamo in una iscrizione 
tomitana (D. M. Teodorescu, Monumente i ne 

dite, p. 1 26 e seg„ n .  6 3 ,  c o n  gli emenda
menti delia REG, Ul, 1 939,  p .  48 1 ,  n. 223). Le 
piu antiche liste di pontarchi (Kalopothakes, De 

T lll'acia provincia romana, p.  69 ; J .  Toutain, Memoires 

de la Soc. des antiq. de France, 62, p. 1 2 3 ; B. Pick
K. Regling, op. cit„ p. 73 e seg. ; R. Vulpe, o/>. cit„ 

p .  205 , n. 3) sono naturalmente sorpassate e quelle 
presentate da D. M .  Pippidi (v. oltre) incomplete. 
Alio stato attuale delie nostre conoscenze, la  situa
zione sarebbe la seguente : I ,  Histria : C.  Moisil, 
in BCMI, IV, 1 9 1 1 ,  2,4 106 ; (cfr. J .  Weiss, in 
JOAI, XIV, 1 9 1 1 ,  Beibl., pp. 1 49 - 1 5 4) : due 
pontarchi, V. Pârvan ,  in Histria IV, p.  9 1  (623) e 
seg., n .  2 7 e 28 (Io stesso testo) ; Idem, in « Dacia», 
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Fig. 8. - Pesi di Tomis. 
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Egualmente sicuro e che - nonostante le vicissitudini della Dobrugia, 
denominata sin d'ora, in modo non ufficiale, Scythia Minor 110 (regno clientelare, 
su comando di Rolles, poi, dopo la creazione della provincia Moesia111, dipendente , 
quale Ripa Thraciae ,  dai regno clientelare degli Odrisi) -- le citta greche, tra le 
quali naturalmente anche Tomis, godono di un trattamento speciale per quanto 
riguarda il loro statuta giuridico ,  e cioe sono protettorati diretti di Roma 112• 
Protettorati, e vero , a lunga soltanto nominali che non garantiscono in neEsun 
modo la sicurezza scontata di fronte agli attacchi delle popolazioni circostanti 
- Geti e Sarmati. Per quanto riguarda Tomis, questo stato di precaria sicur�zza 
ci e espressamente e copiosamente documentato dai poeta Ovidio che si lamenta 
delle frequenti incursioni clei « barbari » ,  fin sotto le mura delle citta 113 • Soltanto 
in seguito alle misure prese da Tiberio, che nell'anno 1 5  e.n. nomina un comandante 
per la difesa della costa pontica (praefectus orae maritimae o praeses laevi Po nti ) 
con residenza a T omis e sotto gli ordini del governatore della Mesia 114 , Tomis 
puo finalmente godere di una certa tranquillita e, come c'informa pur sem:;Jre 
Ovidio 115, puo riorganizzare le sue feste e i suoi giochi abituali. 

Cambiamenti intervenuti in seguito nell'amministrazione provinciale delle 
regioni balcaniche, come ad esempio l 'annessione della Scizia Minore alla pro, 

I I ,  1 9 2 5 ,  p. 2 1 9  c scg„ a cui si deve aggiungcre un'iscri · 
:ione (D. M. Pippidi, in BCH, 1 960, p. 434 - 458) 
nella quale sono menzionati due pontarchi ; M .  O[ui. 

' .\7t0"Ai.0 J.3c'.i p 0•J ;-;pc:i-:0u r:ov-::ipzou �xl •'.itu [-:·ijc; 
;: ] 0),zw:; 'I. ()1)/ . . rip[.L:lVtxor lJ ]  K op.·.v(OlJ g,j�S\l��'J'J 

vsw-:i p r;•J 7rov-::ipzo•J. IGRR, I, p. 2 1 1  seg„ 
n .  630 -- 636 ; AEM, XIV, 1 890, p.  29, n. 60 ; 
2. Tomis : D. M .  Teodorescu, loc. cit. ; AnD , 
1935 ,  pp. 162 - 163 : due, se non tre pontarchi, 
forse anche AEM, XIX,  1 895 ,  p.  1 0 1 ,  n .  54 
(cfr. ii nostro studio in << Studii clasice», I I I ,  
1 96 1 ,  p .  ) .  Callatis : IGRR, I ,  n .  65 1 ; (forse da 
Tomis) ; << Dacia», VII -VII I ,  1 937 --- 1 940, p. 25 1 ,  
n .  1 8 ;  « Dacia», N.S„ IV, 1 960, p .  5 1 1  seg. Dioni·  
sopolis ; IGB, I ,  p. 34 ,  n .  1 4 ; 4 .  Odessos : G. Mihailov, 
in IGB, I ,  p. 63 e seg„ n. 64, p. 70, n. 65 (probabil
mcnte) ; p. 70 e seg„ n. 66 ; p. 71 e seg„ n. 67 ; p. 1 43 e 
seg„ n. 2 95 ; 5 .  Mesambria : G. Mihailov, in IGB, 
I ,  p. 1 6 2 ,  n. 320 (probabilmentc). 

110 Cfr. Strabone, 3 1 1 . 
lll  Secondo alcuni studiosi, sotto Augusto : 

B. Pick-K.  Regling, o/> . cit . ,  p. 65 ; cfr. A. von Pre· 
merstein, Die A nfănge . . .  , in JOAI, I, 1 898, Beiblatt, 
p. 147  e seg. e C. Patsch, B eitrăge zur Volkerkzmde 

t•on Siidosteuropa, V. Vienna, 1 93 2 ,  p.  26 e seg. 
Ma piu probabilmente « al tempo di Tiberio per 
sostituire un comando militare di cui abbiamo 
testimonianza negii ultimi anni dell ' impero di 
Augusto» : D. M. Pippidi, Contribuţii, p. 1 88,  note 
1 - 3 .  ln T. D. Zlatkovskaia, op. cit„ p. 44, troviamo 
un'ampia discussione sulla data relativa alia costi· 
tuzione della provincia Mesia. 

1 12 Certamente fin dall'epoca di Augusto, altri· 
menti non si spiegherebbe l'esilio di Ovidio a Tomis 

(Ovidio, Tristia, I I ,  8, 1 97 e seg. ; Ex Ponto, IV 1, I 
cfr. Pick, o/l. cit„ p. 66 ; Premerstein op. cit. ) .  M� 
alcuni documenti epigrafiei (« Dacia», I, 1 924,  r. 1 4 1 ,  
di Callatis ; cfr. V .  Pârvan, in « Dacia», I ,  p .  3 6  3 c 
seg. ; Histria IV, p. 5 5 5 ,  709 ; G. Mihailov, in !GB, 
I ,  p. 54 e seg„ n. 43, di Odessos ; cfr. Hr. Danov, 
o/l. cit„ p. 70), dimostrano chiaramente che questa 
situazione non escludeva stretti rapporti fra IE citd1 
greche e ii regno degli Odrisi. Cfr. Zlarkov s bia, 
op. cit„ p. 3 4  e seg. Per i diversi pareri sulla forma 
iniziale di dipendenza di Tomis e altre citta delia 
costa occidentale de! Ponto <lall ' impero romm10 
vedi B. Pick-K. Regling, o/J. cit„ p. 5 92 ,  n. 3, e piu 
recentemente C. Daicoviciu, Situaţia teritoriului Jeto· 

dacic de la Dunărea de }os în vremea relegă1ii lu i  

O vidiu, in « Steaua», V I I I, (93), n. l i , 1957 ,  p .  7C - 7 2 .  
113 Ovidio, Tristia, V ,  7,  9 e seg„ V ,  7 ,  4 9  e � eg. ; 

IV, I ,  67 e seg. ; I I I ,  1 4 ,  4 1  e seg. ; V, 2 ,  70 ; Ex 
Ponto, I, 2, 1 7  e seg. ; I, 2, 1 7  e seg. ; I, 8 ,  61 e 
seg. ; I I I ,  I ,  25 e seg. ; IV, 14 ,  26 e seg. ; cfr. V. Pi.rnn, 
Zidul cetâţii Tomi, p. 14 e seg. 

114 Piuttosto che delia Macedonia (Zlatko,·3k�ia, 
o/l . cit„ p. 56 e seg. ; D.  M. Pippidi, op. cit„ p. 1 88, 
n.  3). Su Vestalis (Ovidio, Ex Ponto, IV, 7 1 )  :fr. 
fra gli altri B. Pick- K. Regling, op. cit„ p. 6t .  Per 
il problema che riguarda l'inizio delia domina:zione 
romana nelle citta greche delia costa occidentak de! 
Porto, vedi anche V. Pârvan, Hirrria IV, p. 41 ,  e 
per la situazione posteriore all 'anno 1 5  deli 'e.n„ 
B. Pick-K.  Regling, op. cit„ p. 592 e seg. 

115 Ovidio, E.x Ponto, IV, p.  1 0 1  c seg. ; IV, 
5 1  e seg. ; cfr. A. von Premerstein, op. cit„ p. 1 96 ;  
V. Pârvan, in « Dacia», I, 1 924, p. 364 ; R. Vulpe, 
o/l . cit„ p. 1 1 1  e seg. 
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Fig. 9. - Stele funeni.ria di un armatore. 
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vincia Mesia (45 dell'e.n.) 116 , ma specialmente la divisione di quest'ultima in 
Mesia superiore e Mesia inferiore e l'inclusione della Scizia in quest'ultima (86 e.::J.. )117 
non hanno lasciato a T omis trace dirette ; cio non toglie che essi costituis::::ono 
un punto cruciale nella sua vita, come in quella di altre citta della contrada. 
Di piu : e fuori dubbio che la citta di Torni e stata la prima a profittare clei nuovo 
stato di cose , consolidato dalle operazioni di Traiano nella regione e specialmente 
dalla conquista della Dacia. Nessuna meraviglia dunque che i dirigenti della citta 
abbiano tenuto a immortalare questi avvenimenti rappresentando sulle sue 
manete ii capo dell'imperatore e il monumento trionfale di Adamclissi 118 • 
Che la citta e soprattutto un popolo - il quale cominciava a importunare 
negii affari la classe dominante - avessero perduto la loro indipendenza, 
contava troppo poco di fronte alle prospettive che si aprivano a Tomis a tale 
classe 119 • 

Una prova ulteriore clei ruolo sempre piu preponderante di Tomis in 
seguito al consolidarsi della dominazione romana ci e data, tra l 'altro, dal fatto 
che il governatore della Mesia inferiore, durante i suoi viaggi attraverso la provincia, 
amava sostarvi e qui risolveva i problemi anche delle altre citta greche del Ponto 
Sinistro. Perche e questo - seconda noi - il senso clei passaggio della ben 
nota « horothesia » histriana, nella quale vi menziona, esplicitamente, che i 
delegati di Histria sono stati ricevuti da Tullius Geminus (nell'anno 54 e.n.)  a 
Tomis 120• 

La causa di questo eccezionale sviluppo di Tomis rispetto alle altre citta 
gre che della costa occidentale del Ponto quando Histria perdeva il suo porto 
a causa delle deposizioni clei Danubio 121 , era principalmente la sua splendida 
posizione centrale e a capo della piu breve via di terra tra il Danubio e il mare 122 • 
Per questo Tomis non ha avuto bisogno di privilegi speciali, e in certo qual modo 
artificiali, da parte clei romani, come quelli ottenuti da Histria nella gia citata horo, 
thesia, per assicurarsi una prosperita ognor crescente, provataci dall'affluenza clei 
piu eterogenei elementi : cittadini romani, veterani, specialmente commercianti, 
di tutte le nazionalita 123 • 

116 A quest' epoca risale, for se, la piu antica 
menzione di un personaggio delia famiglia imperiale 
(Agrippina) : AEM, XI ,  1887,  p. 4 1  e 54 .  Cfr. R. 
Vulpe, op. cit„ p. 1 16 .  

117 Cfr. R. Vulpe, op. c i t„ p. 133.  Per i l  confine, 
nelle diverse epoche, fra la Mesia inferiore e la 
Tracia, vedi B. Pick-K. Regling, op. cit„ p. 67 .  

1 16 B .  Pick, Das Monument von Adam-Klissi au[ 

M iinten von Tomis, in AEM„ XV, 1 892, p. 18 e 
seg. ; B. Pick-K. Regling, op. cit„ p. 635 e 680 e seg. ; 
Gr. Tocilescu, Das Monument von Adam-Klissi, 
Vienna, 1895,  p. 1 26 e seg. ; Idem, Fouilles et recherches 

archeologiques en Roumanie, p. 22 ; R. Vulpe, op. 

cit„ p. 1 46. 
119 Sulla situazione giuridica di Tomis e di tutte 

le altre citta greche delia costa occidentale de! 
Ponto non esiste ancora un consenso unanime. 
Tuttavia ii maggior numero degli studiosi inclina a 
considerarle ci vitates foederatae (CRAI, 1 933 ,  p. 278 e 

seg. ; Chr. Danov, in JOAI, XXX, 1 936, p. 91 - 94 
(Beiblatt) ; Idem, 3anaoHURm, p. 65)  o almeno 
l iberae et immunes (D. M. Pippidi, Contril: uţii, 

p.  1 90) ; cfr. anche M. C. Sutzu, Contribuţiunea, 

p. 2. 
120 V. Pârvan, Histria IV, p. 3 2  (564), r. 5 3 - 54 ;  

€v/-ruz6v-rE� µoL iv T 6µEL (per una datazione piu 

antica de! governo di Gemino, vedi D .  M .  Pippidi, 
Contribuţii, p. 1 44 e seg. ; cfr. anche a p.  1 85).  ::fr. 
V. Pârvan, in « Dacia», I, p. 1 63 e seg. 

121 Cfr. in ultima analisi D. M. Pippidi, Coatri· 

buţii ,  p. 1 6  e seg. Vedi anche le argomentazioni di 
V. Pârvan, Histria IV, p. 55 (587), che sembrano mii· 
damente sostenute da un'iscrizione recentemente 
scoperta (D. M. Pippidi, in « Dacia »,  N. S„ I II ,  
1 95 9, p. 295 e seg.). 

122 Cioe ad Assiopolis ; cfr. sopra a p. 240. 
123 Cfr. R. Vulpe, op. cit„ p. 179  e seg. 
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Lo sviluppo di T omis in eta romana iniziatosi verosimilmente al tempo 
di Claudio 124 e accentuato , come in tutta la Dobrugia, sotto i Fla vi 125 ,  raggiunge 
il suo pun to culminante all' epoca degli Antonini, cui appartiene il maggior numero 
di documenti 126 a nostra disposizione e continua con eguale splendore all'et a 
clei Severi 127 • 

E appena necessario di ricordare che la storiografia borghese dimentica 
sistematicamente 128 come tale floridezza sia stata principalmente, se non esclusi
vamente, a vantaggio della classe dominante, clei padroni di schiavi, i quali d'altra 
parte manifestano la loro riconoscenza e fedelta alla dominazione roma::-ia per 
mezzo di numerose iscrizioni. Ma le fonti tomitane 129 non ci dicono, in modo 
diretto, quale sia stata la situazione clei produttori diretti - liberi, semiliberi 
o schiavi - rispetto ai romani e che cosa pensassero. Tale situazione pero non 
sar8. stata sostanzialmente diversa da quella di altre citta greche cadute Eotto il 
dominio romano, tra le quali alcune vicinissime a Tomis, come Histria, ad esempio, 
i cui contadini rivolgono una protesta a uno clei governatori di Antonino Pio, 
contro una serie di vessazioni dell'amministrazione romana 130 • 

Con questa riserva, la floridezza di Tomis nei primi secoli della d:Jmina
zione romana e una realta e si deve certamente non solo ai vantaggi di natura 
economica sopra ricordati, ma a tutta una serie di altri vantaggi cre2ti 
dalla sua posizione privileggiata di centro politico-amministrativo 1 31 e cult-.1-

lU Come dimostrerebbe un'iscrizione onorifica col 
nome di Agrippina la quale non puo essere che la 
moglie di Claudio e la madre di Nerone (AEM, 
XI,  1 887, p .  4 1 ,  n.  54 ; cfr. anche IGRR, I, p. 208, 
n.  2 6 1 ). 

125 Cfr. V. Pârvan, Începuturi le  �·ieţii romane la 
gurile Dunării ,  p. 92 e seg. Monumenti epigrafiei 
tomitani dell'epoca clei Flavi : CIL, III ,  p. 999, 
n.  6 1 5 7 ; p .  1 363,  n. 7566 ; p. 23 2892 , n. 1 4.45 3 ; 
I. Micu, Călăuza, p. 1 5 ,  n. 72 ,  ecc. 

126 A comineiare proprio dall'epoca di Traiano 
(CIL, III ,  p. 23 2892 n.  1 4, 45 1 ,  p. 1 3 5 9, n.  7 53 7 ; 
p .  23 2892, n. 1 4.45 2 ;  AEM, XI, 1887,  p. 50, n. 6 1 ; 
SCIV, II ,  1 95 1 ,  2, p. 1 5  e seg. ecc.). 

127 Monumenti epigrafiei numerosissimi (AEM, 
VIII, 1 884, p .  6 ,  n .  1 4 ; X I, 1887, p .  44 e seg„ n. 5 7, 
47 ,  n. 5 9 ; XVII ,  p. 92,  n. 23 ; IGRR, I, p. 48 1 ,  n. 1 43 7 ; 
CIL, I II, p. 1 3 60, n. 7540 ; p. 997, n. 6 1 53 ; p. 1 364, 
n.  758 1 ; V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I I ,  2 ,  p .  40 e 
seg., 1 7 ;  D. M .  Teodorescu, Jvfonumente inedite, 

p.  4 c seg„ n.  1, ecc.). 
128 Per esempio, V. Pârvan, Începuturile vieţi i  

romane la gurile Dunării, p.  222 e seg. ; Idem, Cetatea 

Ulmetum, I, p. 69 (565), ecc. 
129 Su questo problema, in  generale, vedi ii 

nostro studio Contribuţii epigrafice la problema 

sclavajului tomitan, ne! lavoro sopra menzionato. 
130 SCIV, II, 1 95 1 ,  p. 1 3 7  e seg. ; cfr. anche 

Gh. Ştefan, Studii ş i  referate jnivind istoria Rominiei, 

I ,  1 954 ,  p .  3 2 ;  I .  I. Russu, in SCIV, VI, 1 95 5 ,  1 - 2, 
p.  75  e seg. 

1 7 - c. 6 

131 Indicata frequentemente come, .\ l '"J-;p o;coJ.L� 

sulle monete e iscrizioni a cominciare daL'epoca di 
Antoninio Pio (su tale termine e sulla sua evoluzione 
vedi sopra, p. 64, n.  1 09). Sembra che Tomis sia 
stata proprio la  .:apitale delia Mesia inferi:Jre anche 
se non si puo stabilire da quale mome:i.to. (Cfr. 
A. Piganiol, Histoire de Rome, 2° ed. 1 946, p. 349 ; 
al contrario di T. D. Zlatkovskaia, o/J . cir„ p. 106, 
che attribuisce questo titolo a Troesmis, dove si 
radunava ii conventus /Jrovinciae e aveva sede il 
sacerdos /novinciae (CIL, III ,  6 1 70 ; 7506). A sostegno 
di questa ipotesi si possono addurre argomenti :he 
per quanto sappiamo, non sono stati finora invocati. 
Pensiamo anzitutto all'onore conferito a T. FI. L;)n· 
ginus Q. Mareius Turbon, governatore ddla Mesif 
inferiore, nel 1 5 5  (cfr. A.  Stein, Die Legaten vor. 
Moesien, 1 940, p .  70 e seg„ 1 22, 1 23) ,  con l'erezi·:m<
di una iscrizione onorifica in Torni (trovata ne_ 
territorio di Tomis, nella localita detta oggi Sibioara · 

Cicrîcei : AEM, VIII, 1 884, p. 20 e seg . ,  n. 60, :or· 
gli emendamenti di Th. Mommsen, in AEM, VIII, 
249, e soprattutto L.  Robert, p .  249 e seg. ; cfr. 
anche REG, LI ,  1 938 ,  p. 444) da parte de! consigLo e 
del popolo di Eraclea : ci � ouJ.± x[otl 6 %µ.o�]( r'i� 
BE r,x-;[cr-.[ ou 'IT po: jx).dot� (iscrizionc certarr.cnte i:on·  
tica - cfr. L .  Robert, Etudes anatoliennes, 1 937,  
p .  250 e A.  Stein, op.  cit. , p.  70, n.  6 - e non 
di Chersonesos, come credeva R. Cagnat, in IGRR, 
I, p. 208 e seg., n. 1 ) ,  cosa che sarebbe inspiegabil� 
se non ammettessimo la sua presenza in qu�stn 
luogo in qualita officiale (cfr. anche CIL, I : I, p. I J 6C, 
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Fig. 10 .  - Divinita tomitane. 
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rale 132 • Cosi, tanto per citare un solo fatto, in stretto rapporto con la vita 
economica, e certo che Tomis sia stata la residenza anche del ben noto Porto, 
r ium Illyrici et Ripae Thraciae 133 il cui conductor ai tempi di Marco Aurelio 
- Iulius Capito - e, tra l'altro, anche buleuta civitatis Ponticae Tomitanorum 134• 

Grazie a queste circostanze favorevoli, s ' intensificano al massimo le relazioni 
commerciali sia con gli autoctoni sia con il resto del mondo greco , superando 
di gran lunga quelle di Histria e di Callatis. Le iscrizioni, molto numerose, special, 
mente nei primi tre secoli dell' era nostra, ricordano rapporti con quasi tutte 
le citta importanti del mondo greco : Alessandria 135, Bisanzio 136, Napoli di 
Siria 13; ,  Cizico 138 , Olbia 139 , Pal mira 140 , Eraclea pontica 141 , Smirne 142 , Perinto 143 
e Atene 144, Nicomedia 145 , Abonotichus, Cesarea , Tius, Mazaca 146 , Prusa 147 
Ancira 148 , ecc„ senza pariare poi clei rapporti, p iu antichi o piu recenti, con 
le citta della confederazione della costa occidentale del Ponto (Pentapolis, Hexa, 
polis) , di cui Torni era la metropoli 149 • I commercianti di Alessandria, erano 
cosi numerosi a Tomis da avere un club propio ( oixoc; -rwv 'AP.sl;cxv�pE:wv ) 150 

n. 7S42,  iscrizione di Tomis, sempre onorifica, 
dedicata alia stesso personaggio da Titius Crispus 

cornicularius eius ) .  Solo cosi si spiega anche la dedica 
di C. Prastina Messalinus (AEM, VIII, 1 884, p. S ,  

n.  1 3  = CIL, III ,  p .  1 3S8,  n .  7S 29), certamente i i  
C. Prastina Pacatus Messalinus, governatore delia 
Mesia inferiore nel l S S  o nel 1 S 6  (A. Stein, op. cit . ,  

p .  71 ),  e non îl Prastina Messalinus, governatore delia 
stessa provincia fra gli anni 244 - 24 7 (A. Stein, 
op. cit., p. 1 02) - îl che d'altra parte, dai nostro 
punto di vista, non ha nessuna importan:a. 

132 Vedi oltre, p. 268 e seg. 
133 Cfr. S. J .  de Laet, Partorium, Etude sur l'orga

nisation douaniere chez Ies Romains, 1 949. 
134 Gr. Tocilescu, Monumente epigrafice şi 

sculpturali, p. 1 8S e seg. n.  22.  

135 IGRR, I ,  n. 604 ; D. M .  Teodorescu, Monu

mente inedite, p. 33 e seg., n. 1 7 ; AnD, XVI, 1 93 S ,  

p. I S 8 - 1 6 1 .  
136 V. Pârvan, lr.ceputurile . . . , p .  I S 6  (fig. 3 8  a 

p. 6 1 ) ; cfr. R. Vulpe, op. cit . ,  p. 1 86, 208, 22 1 ;  

T. D. Zlatkovskaia, op. cit . ,  p. 42. 

137 IGRR, I, n. 630, 63 1 ,  636 ; cfr. anche « Gr. 
Inscrip. Br. Mus.», II, p. 3 S ,  n. 1 37.  

138 AnD, XVI,  p.  lSS e seg. 
139 AEM, XI, 1 887, p. 4 1 ,  n. SS e XII ,  1 888, p. 1 27 

seg. ; AEM, VIII, p. 1 8 , n. SO (cfr. V. Pârvan, Cetatea 

Tropaeum, p. S 6 ;  R. Vulpe, op. cit . ,  p. 208 e seg. 
Hr. Danov, in « Izvestiia -Institut », XII,  1 938,  pp. 220, 

222 ; Gracov, în VDI, 1 939, 3, p. 3 1 0 - 3 1 1 ;  

T. D. Zlatkovskaia, op. cit., p. 1 1 2) ; CIG, n .  20S 3 d 
(cfr. Athen Mitt, 9, 222 ,  7 ;  Le Bas, Voyage en 

Grece et en Asie Mineure, n. 1 S60 ; B. Pick-K. Regling, 
op. cit., p. 70, n. 3) : CIG, n. 2059 = IOSPE, I, 22,  

(cfr. Buresch, in Athen Mitt, 1 9, !OS ; Pick- Regling, 
op. cit . ,  p.  70, n. 3) ; V. Pârvan, op. cit . ,  p. 5S e seg. 

140 AEM, VIII, 1 884, p. 1 8 ,  n. SO. Cfr. J.  Weiss, 

Dobrudscha, p. 36, n. 4 ;  R. Vulpe, p.  209. 
141 IGRR, I, n .  622 : AEM , VIII, 1 884, p. 20, n. 

60 : CIL, I II, n. I 4 .44S . 
142 « Gr. IPscrip. Br. M us.», II,  3 7 ,  1 7 9  = W. Peck, 

Gr. Versinschriften, p. 289, n. 1 026, Intorno a Smirne 
antica, v. specialmente, J .  M. Cook, The HistOf'y of 

Old Smyrna, in « The Annual of the British School 
at Athens », n. S 3 - S4, 1 9 1 8 - 1 9 1 9, p. 937. 

143 AEM, XIX, 1 896, p. 224 e seg. : n. 9 1 : cfr. 
'"\O·rivii, VIII ,  1 896, p. 34S, n. 1 (con gli schiarinenti 
delia p.  349 e seg.) : CIL, III, n. 7S32.  

m AEM, XIX, 1 896, p. 227 e seg., n. 94 : cfr. 
anche V III ,  1 896, p. 374,  n. 4 (imperfettamente 
pubblicata). 

145 « Gr. Inscrip. Br. Mus.», II, p.  36, n. 1 77. 
146 CIL, III ,  n .  1 4 .44S. 
147 AEM, XI, 1 889,  p. S 6, n. 99. Cfr. L.  Ro::iert, 

in RevPhil, 1 9S9, p. 1 86.  
HB AEM, XIX, 1 896, p. 227, n. 94. 

149 G. Mihailov, in IGB, I, l 9S6, p. 70, n. 6S 

(Odessos) : « Dacia», III - IV, p. 4S3 (Callatis) ; 
Histria VII, p. 6 - 9, n. 4 e Histria I, p. 504 - SOS , 

n. 6 (Histria). 
150 IGRR, I, n .  604 (cfr. M. Briliant, in RevPhil, 

XXXVI, 1 9 1 2, p. 284 e seg. D'altra parte sono rr.olto 
numerosi i monumenti che menzionano egiziani o 
attestano la loro influenza in Tomis : vedi, oltre 
quelli gia citati : AEM, VI, 1 882,  p. 23 e seg., n 46, 

XI, 1 887,  p. 4 1 ,  n. S 4 :  XIX, 1 89S , p. 97, n. 44 ; e 
P. Nicorescu, Monumente nouă . . .  , p. 3S e seg., 
n. 1 ;  B. Pick-K.  Regling, op. cit. , p .  628 : Gr. Toci 
lescu, Fouilles et recherches . . . , p. 1 3 5 ; IGRR, I ,  
p .  203,  n. 604 ; cfr. D .  M .  Teodorescu, Monumente 

i nedite . . .  , p .  8 e seg. ,  e le note rispettive : G. Kazarov, 
in RE, s.v. Thrake (Religion), col. 5 34. E 
interessante îl seguente particolare : un sacer3ote 
eponimo delia citta, fin dai I I  �ec. prima dell'e.n.,  
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Fig. 1 2 . - M ura delia ci<:t� di  Te mis. 
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mentre altri, provenienti da altri centri urbani, avevano - grazie alla loro situa, 
zione mat�riale - una posizione tale da poter occupare importanti dignita nella 
gerarchia della citta, come ad esempio tre cittadini sirii, di Napoli 151• Quanto al 
numero degli armatori di Tomis esso era cosi grande che, oltre ad arme.tari 
isolati come Teocrito fi.glia di Teocrito 152 , troviamo un vero collegio loro ( o[xoc; 
TW'' zv T 6µs� ''ixux).:� pwv) 153 certo in rapporto con un collegio similare ( nautae 
universi Danuvi i )  154 che aveva sede ad Axiopolis. 

Di fronte a questo intenso movimento commerciale , s ' intende facilmente 
la speciale cura accordata al porto , se non ai porti , seconda la lettura di un' i, 
scrizione, piuttosto tomitana che callatiana, nella quale si e tentato di restituire 
bncJxsuixcr&µe:v oc;1 E'' -rc]) µe:y&f.cp [ f.�µsv� ?) - erroneamente per o, come dimostrc. un 
attento esame del frammento 155• In ogni caso e certo che nel porto esi.$ teva 
un mercato periodico ,  forse per facilitare le relazioni commerciali con gli autoc, 
toni, durante le grandi panegyrie, come sembra di poter dedurre dall 'allusione 
di un'iscrizione 156 • 

Come gia al tempo dell'autonomia, la base di tale commercio attivo era 
formata innanzitutto dai cereali 157 ,  poi da legna, pelli, vino 158 , olio , pesce , cera, 
mica, oggetti metallici correnti, marmo, schiavi, ecc. 11 ruolo degli autoc:oni 
in questo commercio - che si estendeva oltre il Danubio - come ci e provato , 
tra l 'altro , dalla presenza di monete tomitane a Barboşi 159 - dev'essere stato 
assai importante. D'altra parte la moneta tomitana che continua a esser battuta , 
senza soluzione di continuita, da Augusto a Filippo l' Arabo 160 , e assai diEusa 
in tutti i grandi centri commerciali 161 , a prova evidente della prosperita ecc0no, 
mica di T omis 162 • 

Ma tale prosperita non si deve esclusivamente alle estese relazioni corn, 
merciali basate sullo scambio tra le materie prime del luogo e i manufatti impor, 
tati. In breve Tomis ha potuto fare commercio clei propri prodotti di artigianato. 

si chiamava �:xp:x;r[wv (AEM, XIV, 1 89 1 ,  p. 2 2 ,  
n .  50 ,  r . l  e 29). Per i rapporti commerciali fra l 'Egitto 
e le regioni settentrionali e occidentali del .Mar 
Nero, cfr. D. M. Pippidi, Contribuţi i  . . .  , p. 3 3 ,  n .  I 

(bibliografia). 
151 IGRR, I ,  n. 630, 63 1 ,  636. Aggiungi V. Pârvan, 

Desco/Jeriri nouâ în Scytltia M i n or, p.  66 c seg. ,  la 
localita di Cassian (Seremr.t\ appartenentc al terri
torio tomitano e non istriano, come credeva V. Pârvan, 
Histria III ,  p. 582 ,  carta (vedi SCIV, VI ,  3 - 4,  
1 95 5 ,  p .  939 ; cfr. V. Pf1rvan, Die Nationalitât der 

Kaufleute im riim. Kaiserreiche,  Br,:davia, 1 909, p. 1 23 ,  
specialmente per l ' importanza clei Siriani nel com
mercio dell 'antichita). 

152 Gr. Tocilescu, Fouillcs et recherches . . .  , p.  2 2 2  
c seg., n .  5 5  IGRR, I ,  p .  2 1 4, n .  645 . Altri armatori 
a Tomi :'\z:x l l:xvot:J p:x 1 868, n. 7 :  11i�),0x:A'ij� cp�:Af,_ 
7�µ'J� r/(1wu -:t�JV v:x•Jx:A·lj pwv AEM, XIX, 1 896, 
p .  1 0 1 ,  n .  5 3 :  . . .  f vx1) Jx:A·r, p r;�. 

1 53 IGRR, I ,  p .  205 , n .  6 1 0 ; cfr. ,  fra l 'altro, 
J .  P. \X'altzing, Etude historique rnr les corporations 
professionnelles chez les Romains, III ,  p. 78 ; V. Pârvan, 
Die Nationalitât . . . , p. 86 ; Idem, Histria IV, p .  82 e 

seg. ; R. Vulpe, ojJ. cit . ,  p. 236 ; T. O. Zlatkov> kaia, 
Oj). cit . ,  p. 1 1 2 .  

1 5 �  CIL,  I I I, n .  7485  - cfr. V.  p,î rvan. Die  
Nationalitât, p .  7 3 ;  R. Vulpe, o/J. cit . ,  p .  2 1 0 .  

1 5 5  AEM, VI, 1 882 ,  p. 5 ,  n .  5 .  
1 56 AEM, X IV, 1 89 1 ,  p .  22 e scg. ,  n .  50.  
157 Da territori piu lonta n i ,  ma anchc dai pn•prio 

territorio. Giacch,'- consideriamo che Hr. Danov, 
3anaiJ11u11111, p.  82, csageri quando affcrma chc 

« in quest'epoca, con1c anche pri tna , i princ ipal i  

n1ezzi di  esistenza crano i l  con11ne r t.  io  c la  na\·i� 

gazione, non l 'agricoltura ». Cfr. O M. Teodorescu, 
o/>. cit. , p.  1 47.  

158 O. !vi . Teodorescu,  ojJ . cit . , p .  3 3 ,  n. 1 7 : un 
r1 tvr1TI6p r;r; di Alessandria . 

15" R. Vulpe, o/J. cit . ,  p. 2 1 0 - 2 1 1 .  
1 6" Cfr. M .  C. Sutzu, Cont1·i buţ i1mea " "'"isn 1<1t ici i  

la istoria Rom i nie i  transdunârene, « An . Acad .  Rom. » ,  
XXXVIII ,  1 9 1 6. p .  2 .  Sulla moneta c i i  sistema 
ponderario di Tomis, vedi C. Moisil, ojJ. cit .  

161 B . Pick-K.  Regling, op. cit . ,  p.  5 95 .  
162 Cfr. R.  Vulpe, oj>. cit . ,  p .  208 e seg. 
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Sebbene a questo riguardo le nostre informazioni siano scarse ,  abbiamo tuttavia 
la prova che, a quest'epoca, alcuni mestieri hanno avuto a Tomis un notev�le 
sviluppo. Lasciando da parte le opere di scultura - abbastanza numerose, ci 
un accentuato carattere artistico , di fattura locale 163 ,  attiriamo l'attenzione sd 
fatto che tanto la ceramica, comprese le numerose statuette fittili 164 delle qua�i 
si sono trovate anche le matrici, quanto il vasellame in vetro 165 ,  diffuso sino 
alla linea del Danubio, devono essere prodotti di officine locali 166 • 

Per avere un'immagine completa della prosperita economica di Tomis 
in buona epoca romana, dobbiamo aggiungere l'aumentato sfruttamento agricolo 
del territorio rurale della citta 167 che si trovava in buona parte nelle mani di 
proprietari di schiavi piu vecchi e specialmente piu recenti, reclutati principal� 
mente tra i veterani 168 • Questi proprietari di terre naturalmente costituivano , 
insieme ai commercianti e ai padroni di officine, la classe dominante della citta. 
A questa conclusione ci portano alcuni dati epigrafiei - scarsi ,  e vero - che 
c i  pc:rlano ad esempio di un Ulpius Longinus, ex decurione veteranus divenuto 
buleuta Tomitanorum 169 ,  ma specialmente di un Cocceius Marcianus, forse appa� 
rentato con la vasta famiglia clei Cocceii di Capidava e di Ulmetum 170 , che puo 
essere stato un semplice commerciante, come ci indica l'immagine clei Dioscuri 
del suo monumente funerario 171 , ma - come sottolinea D. M .  Teodorescu 17'.! -

puo aver fatto commercio principalmente con i prodotti delle sue terre e di 
quelle della sua famiglia. Ed egli certo non era il solo : e questo porterebbe alla 
conclusione che lo sfruttamento del territorio rurale di Tomis si trovava in buona 
parte in mano a famiglie tomitane 173• Non dovevano man care tuttavia piccoli 
e medi proprietari e considerevoli resti di proprieta comuni 174 , come a Hist:-ia 
o in altri territoria della Scizia Minore. 

Nonostante la scarsezza delle informazioni non e difficile stabilire con 
quale mano d'opera si facesse questo sfruttamento . Almeno nei praedia priva.ti 
come anche nei vari mestieri e nel commercio , tale manopera doveva essere 
principalmente Eervile 175 ,  alla quale si sara aggiunta certamente la manopera 
libera - e anche semilibera nell'agricoltura - degli autoctoni 176 • 

Sulle spalle di questi ultimi dunque, elementi principali nel processo 
della produzione, posava integralmente la base economica della citta, sulla quale 
s ' innalzava la soprastruttura politica e culturale. 

Possiamo <lire che, per quanto riguarda l 'organizzazione politica di Tomis 
nei suoi diversi periodi di sviluppo, non esiste ancora un lavoro sistematico e 
completo , nonostante le osservazioni interessanti e a volte penetranti fatte ur_ 

163 Ibidem, p. 2 1 2  e seg. 
161 Cfr. V. Pârvan, Începuturile . . .  , p. 1 44 e 

145 (fig. 72 ,  73)  e p. 1 5 8 - 1 5 9  (fig. 77,  78) ; D. M .  Teo
dorescu, op. cit„ p. 1 18 e seg. n. 59 e seg. 

165 D. Tudor, Oltenia Romană, 1 942, p. 1 85 .  
166 Per la produzione locale, in generale, nellc 

citta del Ponto occidentale cfr. V. Pârvan, in ACM I, 
1 9 1 6, p .  27  e seg.  e, Idem,  Începuturile . . .  , 
p. 1 8 1  e seg. Per !'epoca piu antica dell'autonomia, 
vedi T. V. Blavatskaia, 3anao1wnownuiicKue, p.  1 1 6  

c seg. 
167 Vecii sopra, n. 1 64. 

168 Cfr. R. Vulpe, op. cit„ p.  1 8 1  e seg. 
16° CIL, I I I ,  p. 1 45 ,  n. 7 70. 
170 D. M .  Teodorescu, op. cit„ p.  1 36, n. 54. 
171 Ibidem, p.  1 3 7  (fig. 76). 
ln Ibidem, p.  1 47. 
173 Ibidem, p. 14 I .  
174 T .  D .  Zlatkovskaia, op. cit„ p.  8 6  c scg. ; 

cfr. anche I. I. Russu, in SClV, VI ,  1 - 2 ,  1 9 5 5 ,  

p .  84. 
176 Vedi i l  capitalo Contribuţii la problema sc1a

vajului tomitan, ne! nostro lavoro sopra menziona:o. 
176 Cfr. i bidem. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



LA CITTA PO'\TICA DI TO.\I I S  

tempo da  G.  Perrot Iii e J. Kleinsorge 178 e, recentemente, da Hristo Danov 1 79 
e specialmente - ma solo per l 'epoca dell' autonomia - dall' insigne s:udiosa 
sovietica T. V. Blavatskaia 180 . Le sintesi parziali del lavoro sopracitato 181 - de��e 
quali riteniamo qui soltanto alcune conclusioni - tentano di calmare questa lacJna . 

Sull'organizzazione politica di Tomis ai suoi inizi siamo per il momento 
totalmente privi di informazioni dirette, perche i documenti epigrafiei - �e 
uniche nostre fonti in questo problema - appaiono qui in un' epoca abbastanza 
tarda (soltanto nel II secolo prima dell' e .  n. ) .  Con tutto cio, la presen;::a sino 
a epoca tarda, sia pure con altro significato , delle vecchie tribu ioniche 182, ci  
autorizza ad ammettere anche a Tomis, come ad Histria ad esempio 1 33 , aii 
inizi della citta,  l'esistenza di un regime aristocratico. In ogni caso , le prime nostre 
informazioni, purtroppo scarse, appaiono quando la nostra citta aveva un'orga
nizzazione democratica schiavistica corrente , con l' assemblea popolare (( o�µ'.)c; -

hx:A"t)ofa) , il consiglio ( �ou:A� )  e i suoi magistrati ( &pzov-re:c; - zmµe:A"fi't'O:L) ,  .�ia 
con evidenti regni di crisi 184 . 

La causa principale di tale cns1 e certamente , come in tutta la Grecia 
ellenistica, l 'arricchimento ognor crescente di una minoranza a prezzo dell' impc„ 
verirr ento successivo delle masse : e questo permetteva che il potere effetth.-J 
passasse sempre piu - nel quadro di  un'organizzazione statale apparentemente 
immut ata - dall'assemblea popolare al consiglio e specialmente ai magistrati iio s .  
Tra questi avevano un posto proeminente l ' agoranomo e il gimnasiarca - presen:i 
anche a Torni sin dall 'epoca ellenistica, sebbene attestati, almeno sinora, scl
tanto in epoca romana - i quali, a causa delle grandi spese imposte da]e loro 
funzioni, veni vano scelti soltanto tra i ricchi 186 , siano essi proprietari di fond, 
padroni di officine o armatori 187 . Il  che, certamente, non avvenne senza acui:e 
le contraddizioni sociali e la lotta di classe i cui echi nei sec. II - I prima dell' e .::i..  
giungono sino a noi, come abbiamo gia visto , anche nell'attuale stadio, aEsai 
lacunoso, delle nostre conoscenze 188 . 

Si puo dunque affermare che , in linee generali, Tomis abbia avuto , al
l 'epoca dell'autonomia , la stessa linea evolutiva delle altre citta non solo del Por:.to 
sinistro 189 ma di tutto il mondo greco , anche se in condizioni specifiche ,  legate 
al suo sviluppo piu lento e relativamente tardo. E anche qui, come altrove ,  la 
soluzione sia pure temporaria, della crisi, ha luogo a prezzo della perd�ta del-
1 'autonomia 190. 

Ma il processo gia iniziato all'epoca ellenistica non fa che acuirsi al terr_po 
della dominazione romana, anzi propria a causa di essa che ha sostenuto dapi:er-

1 7 7  Memoires d'archeologie, d'epigraphie et d' histoire, 

p. 1 8 1  e seg. 
178 De civitatium Graecorum in Ponti Euxini ora 

occidentali sîtarum rebus, p. 24 e seg. 
179 3anaiJHuJim 6pRz, p. 80 e seg. 
180 3anaortonomnuucKue iopoâa 6 VJl-1 BeKax âo 11 .:J„ 

p. 1 9 1  e seg. (passim) ; cfr. dello stesso anchc 
VOI,  3 / 1 949, p. 35  e seg. (passim) e la rielaborazione 
in ARS, 4 (8), 1 954 ,  p. 5 e seg. (passim). 

181 P. 233.  
182 Cfr. a questo riguardo, ii nostro studio 

Contri bution a l'etude des tribus de Tumis, in « Studii 

Clasice», I I I, 1 96 1 ,  p. 1 75 e seg. 
183 Cfr. Histria I, p.  30 e seg. 
m Vedi SCIV, V, 1 954, p. 5 5 7  e seg. 
185 Cfr. W. W. Tam, La civilisation hellenistî4 . e  

p. 6 7 .  
186 Cfr. ibi dem, p. 68. 
187 Vedi i particolari sopra a p .  260 e seg. 
188 Vedi SCIV, V, 1 954 ,  p. 5 5 7 ,  e seg. 
189 Per quanto riguarda Histria, una deLe pi{ 

conosciute, cfr. Histria I, p. 20 e seg. 
19° Cfr. sopra a p. 1 2  e scg. 
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tutto regimi oligarchici 191 • Crescono le differenziazioni in base alle ricchezze 
accumulate ; ii potere, naturalmente nei limiti permessi da Roma, e accaparrato 
da una minoranza, ridotta sempre piu a un numero ristretto di famiglie ricche, 
spesso legate all'amministrazione romana e in ogni caso, da essa favorizzate. E 
ii caso , ad esempio , di due fratelli, ii sofista T. Cominius Claudianus Hermaphilos 
agonoteta, pontarea, archiereo e sacerdote del culto imperiale 192 e specialmente 
Attalos, fi.glio di Eumenes, primo arconte, agoranomo, panegiriarca e cassiere 193 , 
dei due Priscii - Aurelius Priscius Auxianus pontarea e archiereo, poi arconte, 
e Aurelius Priscius Isidoros 194 ,  egualmente pontarea, archiereo e arconte ; di 
Iulius Capito amministratore delle dogane danubiane e consigliere (buleuta) torni, 
tano 195 ;  di Ulpius Longinus, ex dec (urione) vet (erano) bu (leuta) Tomitan (orum) 
e di molti altri. 

Siamo lontani, naturalmente, dalla situazione che, ad esempio, appare 
a Histria, nel decreto in onore di Aba, nella cui famiglia sono state detenute, 
generazione dopo generazione, quasi tutte le magistrature, grandi e piccole, senza 
pariare poi dei sacerdozi 196 . Ma ii processo e Io stesso e con le stesse conseguenze : 
ridurre ii ruolo dell'assemblea popolare aduna semplice formalita e accaparrare 
ii potere di stato nelle mani del consiglio e, specialmente, dei magistrati princi, 
pali. I quali tuttavia nonostante un'apparente autonomia amministrativa, erano 
sempre piu alla merce delle autorita romane, garanti dell' «ordine» necessario 
a tenere in freno le masse sfruttate, specialmente gli schiavi, abbastanza numerosi 
a Torni, almeno in questo periodo 197 • 

Perche, nonostante la situazione privilegiata clei greci (rispetto a quella 
degli autoctoni) ai quali si lasciava non solo la vecchia organizzazione, come in 
altre citta greche 198 ,  ma anche ii diritto di un governo autonomo e quello di 
batter moneta almeno sino a Filippo !'Arabo 199 , l' autorita romana era pur sempre 
presente anche qui, almeno rispetto ai grandi problemi, come in qualsiasi altra 
parte dell' impero romano, direttamente o indirettamente, per ii tramite degli 
organi provinciali, indipendentemente dai nome e dall' importanza della provin, 
cia rispettiva 200 • Per questo non puo esservi nessun dubbio che anche a Tomis 
sia esistito assai per tempo, quel curator civitatis o reipubl i cae, in greco "Aoy�cr'djc,, 
controllore norl soltanto delle fi.nanze pubbliche, come si sosteneva ma, propria 
per questo , di tutti i piu importanti affari della citta 201 • Anzi, come vedremo --

1"1 Cfr. sopra a p.  25 1 e W. W. Tam, o/). cit . ,  p. 68 -69. 
1 "2 IGRR, I, p .  2 1 1 , n. 638 AEM, VI, 1 882 ,  

p.  22 ,  n. 44 .  
193 IGRR, I ,  p.  2 1 2 , n. 633  - AEM, XI,  1 88 7 ,  

p .  43 ,  n .  56. 
m IGRR, I, p .  2 1 1 , n. 630 = L.  Robert, Les 

gladiateurs, p. 103 ,  n. 42 ; IGRR, I, p. 2 1 1 , n. 63 1 --
L. Robert, O/). cit. , p. 1 03 - 1 04 ,  n. 43. 

rn CIL, I II ,  753 e 7492 �- ILS, I, p. 322 - 3 2 3 ,  

n .  1 465. 
1 96  SCIV, V, 3 - 4, 1 954 ,  p.  4409 ; cfr. un caso 

simile ad Olbia, IOSPE, I, 1 7 ,  22 .  

1 9 7  Come abbiamo cercato di dim ostrare in  u n  
capitolo dello studio sopra menzionato ( p .  233) .  

108 Cfr. R. Vulpe, o p .  cit . ,  p. 1 29, 205  e seg. 

"'" Ibidem, p. 2 70. Cfr. B. Pick-K .  Regling, o/>. 

cit . ,  II, p. 624. 
200 Per questi problemi, vedi sopra, a p.  252, 

n. 107 .  
201 Sebbene finora la sua presenza a Tomis, contra· 

riaramente al  parere di Gr. Tocilescu, Fouilles et 

rec herches, p. 2 29, n. 62 (con fig. 1 1 1  alia p .  230), 
non sia affatto documentata (Cfr. R.  Vulpe, op . cit. ,  

p.  250, col n. 2.), come per esempio a d  Histria 
(V. Pârvan,  Histria IV, p. 91 (623), n. 27 e 28). Cfr. 
C. Lecrivain, Le mode de nomination des curatores 

reipublicae, in Melanges d'arch. et d' hist. de l 'ecole 

fr. de Rome, 1 884, p.  3 5 7  e 3 84 ; W. Liebenam, 
Curator reipublicae, in « Philologus », LVI, 1 897,  

p .  290 ; Korneman, in RE, IV, col . 1 806 e seg. 
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Fig. 1 4. - Plastica tomitana. 
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sia pure per un'epoca piu tarda - a Tomis non mancava neppure una guarni, 
gione militare romana 202 • 

Per quanto riguarda il territorio rurale della citta -- fissato forse, co:oe 
a Histria e Callatis 203 ,  da un' horothesia - i suoi numerosi viei 204 avevano egual, 
mente un' organizzazione quasi autonoma, mentre la loro amministrazione gene, 
rale era senza dubbio lasciata agli organi della citta ; il che non vuol <lire che la 
sovranita di quest'ultima sui centri rurali era assolutamente sovranita spettando, 
di fat to e di diritto , al rappresentante dell'autorita romana, cioe al governatore 
della provincia 205• 

Non e nostra intenzione occuparci della vita culturale di Tomis, speci<J, 
mente in quest'epoca , quando la nostra documentazione e cosi ricca. Lo faremo 
altrove, noi stessi o altri 206• Essa e ancora da ricostituire , dato che sia le genera, 
li ta di alcuni lavori piu complessi 207 ,  sia alcune osservazioni di dettaglio fatte 
intorno a un determinato gruppo di materiale 208, non possono avere che il 
valore di osservazioni preliminari. 

Intanto vorremmo sottolineare almeno un fatto d'ordine generale.  Pen, 
siamo cioe al carattere e alle componenti di tale cultura, specialmente tenendo 
conto che, anche sotto questo punto di vista, la storiografia borghese ha esagerato 
il ruolo delle influenze straniere - greche e specialmente romane - a danno 
dell'elemento autoctono traco,getico , anche quando tale elemento e stato giusta, 
mente messo in evidenza.  «Quando i veterani - osserva in un passagio il Pârvan 2 J9 

- cominciarono a stabilirsi in questa contrada, si verifica una cosi larga influenza 
della romanita in tutto il paese [ = Scythia Minor] che non soltanto i territori 
rurali delle citta greche, ma queste citta stesse cominciarono a romanizzarsi, 
accettando le feste romane (Rosalia) e la lingua romana». 

Tuttavia i fatti hanno obbligato pi{1 d'una volta il Pârvan ed altri studiosi 
a consegnare, propria in piena dominazione romana, forti elementi di cultura 
greca e specialmente traco,getica - i primi specialmente nelle citta, gli altri di 
preferenza in territorio rurale. 

Questa situazione e evidente in tutte le citta della costa occidentale del 
Ponto, ma specialmente a Tomis , come provano le ricerche dello stesso Pârvan 210 , 
alle quali altre si sono aggiunte, specialmente quelle di I. I. Russu 211• 

202 Zosimo, IV, 40 ; E da osservare, tuttavia che 
Patsch, o/J . cit. , paria di una guarnigione romana a 
Torni, fin dai principia delia dominazione romana. 

203 V. Pârvan, Histria IV, p.  24 (556), n. 15 e in 
ultima analisi, O.  M. Pippidi, Contribuţii, p.  1 7 1  
(con tutta la bibliografia s u  tale problema) ; Gr. Toci· 
!eseu, Fouilles et recherches, p.  1 1 2 ,  n. 7 ;  Th. Sauciuc· 
Săveanu, L'archeologie en Roumanie, 1 938 ,  p .  66. 
con gli cmendamenti e le osservazioni di  L. Robert. 

201 R. Vulpe, op. cit„ p. 1 94 e seg. ; cfr. V. Pârvan, 
Cetatea Ulmetum, I, p. 85 (5 8 1 ) ,  col n. 2, ecc. 

205 Cfr. R. Vulpe, o/). cit„ p.  1 96 e seg. 
206 Una chiara visione dell'architettura monu· 

mentale de! II sec. dell'e.n„ vedi in G. Bordenache, 
Attivita edilizia a Torni nel II sec. dell 'e.n„ in « Dacia» 
N.S„ IV, 1 960, p. 255 sq. 

207 Per csempio R. Vulpe, op. cit„ p. 206 c scg. c 

p. 2 1 2  e seg. ; cfr. V. Pârvan, Memoriale, p. 7 e seg. ; 
Idem, Înce/rnturile ••ieţii romane la g 1irile Dunării, 

passim ; G. Kazarow, in RE, s.v. Thrake (Religion ) ,  
col. 472 e seg. (passim). 

208 Cfr. J. Babelon, Les Dioscures a Torn i ,  in 
Melanges d'arch. et d' hist. offerts a Ch. Picard . . .  , 
p. 24 e seg. ; Emil Coliu, Un sarcoJJ hage a symboles a 
Tomis, in « IstroSJ>, I, 1 ,  1 934 ,  p. 8 1  e seg. ; Em. Condt:.
rachi, Deux statuettes de culte de Tomis, in « Serta 
Kazaroviana » Eph. Inst. Arch. Bulg„ XVI, p. 1 85 e seb. 

209 V. Pârvan. Dacia. Civilizaţiile străvechi di•i 

regiunile car pato-danubiene, Trad. de R. Vulpe ec . 
nouă rev. şi adnotată, 1957 ,  p. 165 .  

21° Cfr. fra l'altro, Începuturile vieţii romane l.:i 
gurile D unării, passim. 

211 Cfr. specialmente, SCIV, VIII, 1 - 4, 1 957 ,  
p .  253 e IX ,  I ,  1 958 ,  p. 3 7 .  
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lnnanzitutto per quanto riguarda la popolazione stessa. «L' elemento traco
getico - scrive quest'ultimo 212 - era certamente assai meglio rappresentato :i 
Histria (cosi come in altre citta elleniche del Ponto sinistro) di quanto appai:i 
nei pochi documenti epigrafiei e scultorei conservati ; la causa della relativa ra:::-it 3 
di menzioni di traco,geti e il fatto che essi appartenevano in generale agli strati 
inferiori, poveri della popolazione, si che invano li cerchiamo tra le personali ta 
eminenti della societa istriana, con i mezzi necessari a innalzare monumenti c 
iscrizioni durature ; inoltre la maggior parte clei Traci sono sta ti pienamente assi, 
milati e hanno mutato i loro nomi originari con nomi greci, eventualmente roman�. 
Molto piu numerosi e importanti sembrano essere stati gli elementi traci in altre 
citta della costa occidentale del Ponto ; a Tomis, ad esempio, sono attestat� 
epigraficamente (nella citta stessa) numerosi e tipici nomi traci, come Areibalis . 
Auluzenis, Deospor, Mucasius, Seuthes, ecc. ; lo stesso fenomeno, e anche pL:. 
comune, nelle citta piu a sud, Dionysopolis (Balcic) ,  Odessos (Varna) ,  Apollonic. , 
Mesambria, ecc.» 

Piu frequenti sono, a quanto sembra, i casi di villaggi intieri rimasti, sin.::. 
ad epoca tarda (almeno sec. I II) in massima parte traco,getici oppure, come li 
definisce V. Pârvan, traco,romani o romano,greco,traci 213• E questo il caso , 
seconda lo studioso citato , del vicus Amlaidina - Urluchioi («villaggo trc.co, 
romano ») 214 , vicus Clementiani - Caramurat - Kogălniceanu («centra trc.co, 
romano . . .  grecizzante») 215 ; «il fiorentissimo centra rurale romano,greco,tracic:::> 
di Alacapu» = Poarta Albă 216• 

Ma persino gli altri villaggi appartenenti al territorio rurale di Tomis, 
come Hasamcea 217 ,  vicus Turris,Muca (Anadolchioi) 218 , vicus Se . . .  ia (presso 
Palazu) 219 ,  Canara 220 , non erano propria cosi romanizzati, se lo stesso Pârvan 
si vede obbligato a denominarli sia «viei greco,romani» sia «villaggi di cultura 
mista greco,romana» 221 ; egli considerava quale centra rurale esclusivamente 
romano o vicus di veterani e cittadini romani, soltanto il centra abitato di Hassi, 
duluc - Cumpăna 222 • 

La situazione non varia in modo sensibile anche all ' interno della nostra 
citta ,  sebbene si debba osservare che qui predomina costantemente, farse con 
fluttuazioni d'intensita, l'elemento greco, come ci e provato sinora specialmente 
dal ricco materiale epigrafico 223 •  

212 SCIV, I ,  1 ,  1 958 ,  p .  5 4 .  
213 Cetatea Ulmetum, I ,  p. 84 (580), c o n  le 

note. 
214 Cetatea Ulmetum, II ,  2,  p. 1 9  (347),  n. 3 ,  con 

riferimento al CIL, I I I ,  n. 1 3 .743 . 
215 Ibidem, p. 29 (3 57) ; cfr. Cetatea Ulmetum, 

I ,  p. 85 (5 8 1 ), con riferimento al CIL, I I I ,  7565 e 
AEM, XI, 63 e X IV, 29. 

216 Cetatea Ulmetum, I, p. 84 (5 80), riferendosi al 
CIL, I I I, 7 5 3 7  e 1 4 2 1 427 ;  AEM, VIII ,  1 884, 22 e 
XIX, 1 897, 93. 

217 Cetatea Ulmetum, I ,  p. 84 (580), riferendosi a 
AEM, XI,  1 887,  62 e XVII, 1 895,  97.  

218 Cetatea Ulmetum, I ,  p .  85 (5 8 1 )  con molti 
riferimenti : CIL, I I I ,  767, 7 5 3 3 ,  7 5 36, 7542,  7556 ,  

7569 : AEM, VIII ,  1 884, 9 ;  XI ,  1 887 '  63 ; xv== .  

1 895 , 93 .  
219 Cetatea Ulmetum, I ,  CIL, I I I ,  7536 ; c:r . 

anche CIL, III ,  7569 ; AEM, VIII ,  1 884, 7 X!,  
1 83 7 ,  63 ; XVII, 1 897,  93 .  

22° Cetatea Ulmetum I .  Ibidem. 
221 Ibidem, p. 84 (580) n. 3 ;  p. 84 (5 80), « come 

tutti [i villaggi] appartenenti al territorio delia citt a 
di Tomis ».  

222 Ibidem, p. 83 (5 79), con riferimento al CIL,  

III ,  7532 ,  7543 ,  7544, 1 2 .495 , 12 ,  5 0 1 .  
223 In modo approssimativo, ii numero del .e 

iscrizioni greche rappresenta piu dei 2/3 de! nLmero 
totale delie iscrizioni greche e romane trovate a 
Tomis. 
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Stando cosi le cose, nessuna meraviglia che su tutte le reali influenze 
culturali romane 224 e, piu recentemente, orientali 225 persistano in proporzioni 
variabili, secondo il luogo e l 'epoca , elementi di cultura greca 226 e, specialmente, 
traco,getica 227 • Nelle condizioni della societa schiavistica,  questo fenomeno e 
visibile specialmente nelle credenze religiose e nelle forme di culto , sulle quali 
la nostra documentazione e richissima 228 •  Dal punto di vista che c' interessa , 
sottolineremo qui soltanto l'aspetto generale del problema, cioe la frequenza 
a Tomis, forse piu che in qualsiasi altra citta del Ponto Sinistro , di stravecchi 
culti traci 229 ,  accanto a culti greci 230, romani 231  e orientali 232• 

* 

Cosi stavano le cose, al momento della massima floridezza di Tomis . Ma 
l' invasione clei Costoboci 233 , incoraggiata dalla grande coalizione = clei «bar, 
bari» della Dacia settentrionale contro gl' invasori romani, avvertiva che quest'era 
di floridezza si avvicinava alla sua fine sebbene , per il momento , avessero sofferto 
soltanto i centri rurali tra i quali non dovevano certo mancare quelli del terri� 
torio tomitano 234• 

A Tomis in ogni caso questo avvertimento non restera isolato , tanto piu 
che ora, per la prima volta, i «barbari» cominciano a servirsi anche del mare 
nelle loro incursioni 235• Ne e prova l'aumentata cura , in quest'epoca , per la 
ricostruzione delle strade 236 e specialmente delle mura della citta, come c'infor, 
mano due frammenti d'iscrizioni con le liste clei contribuenti per costruire o 
riparare alcune porzioni del muro di cinta 237 •  

Queste misure per aumentare i l  potenziale difensivo continuano anche 
sotto i Severi 238, la cui epoca si puo considerare l 'ultimo momento della cosid� 

' 2 1  Messe in evidenza, nonostante le molre esage
ra:ioni, da V. Pârvan e dai suoi allievi (vedi R. Vulpe, 
o/J. cit . ,  passim, con frequenti riferimenti agii studi 
di V.  Pârvan). 

225 Cfr. R. Vulpe, o/J. cit. ,  p. 1 8 5 ; p. 208 ; p. 229. 
2 26 Ibidem, passim e specialmente p .  225 e seg. 
227 Vedi, fra l'altro, R. Vulpe, o/J. cit . ,  p. 228 e 

seg. (con bibliografia). 
228 Cfr. B. Pick-K. Regling, op. cit . ,  p.  594 ; 

R. Vulpe, op. cit. 
229 Cfr. R. Vulpe, o/J. cit., p.  227 e seg. 
230 Ibidem, p.  228.  
2 n  Ibidem,  p. 224.  
2:i2 Ibidem, p.  229.  

233 Cfr. R. Vulpe, op. cit . ,  p. 245 e seg. 
23-1 Anche qui non sen:a ripercussioni sociali cd 

economiche simili a quelle che ci sono testimoniate 
con precisione nella civitas A 11sdecensiwn (cfr . ,  piu 
recentemente, Gh. Ştefan, Contri buţii arheologice la 

cunoaşterea dacilor din Dobrogea de Nord, in Studii 

şi ref erate privitoare la istoria Romîniei, I, p. 29 e seg., 
t! I .  I. Russu, in SCIV, VI, 1 - 2 ,  1 95 5 ,  p .  7 5  l 'uno e 
l'altro articolo con ricca bibliografia) come sembra 
dimostrare la delim itazione (purtroppo espressa în 

forma troppo laconica) delia proprieta di Tib.  
Cl(audius) Firminus (V. Pârvan, în AA, 1 9 1 4, p.  44 1 e 
seg.). E forse bisogna mettere în rela:ione con l 'inva 
sione clei Costoboci, - questa volta proprio nella 
citta - la sospensione clei lavori di un grande edificio 
che doveva inaugurarsi a norr.e del governatore 
M. Servilius Fabianus ( 1 6 1 - 1 6 3  e.n. ) ; V. Pârvan, 
i bidem, p. 435  e seg. ; e,  in generale, per M. Servilio 
Fabiano, S. E.  Stout, The Qot•ernors of Moesia, I 9 1 1 ,  

p .  54 ; W .  Hiittl, A nton ino Pio, II ,  1 93 3 ,  p .  1 6 7  e,  
specialmente, A .  Stein, Die Legaten von Moesi en, 

p. 45 e seg ; per le forme architettoniche di questo 
edificio cfr. G. Bordenache, op. cit. sopra , n .  206, 
fig. 6 - 9. 

2'15 R. Vulpe, o/J. cit. ,  p. 246. 
n6 Ibidem, p. 253 e seg. 
m AEM, VI, 1 882 ,  p. 24, n. 49 ; VIII ,  1 884, p. 28,  

n. 22.  Cfr. V. Pârvan, Zidul cetâ ţi i  Tomi, p. 432 e 
seg. e 447 e seg. ; dr. G. Severeanu, Die Ma11er der 

Festung Tomi auf einer wHierăffe11tl i chte11 Bronze des 

Sej>t. Qeta, in  PMMB, 1 9 3 5 ,  n. 2,  p.  1 7 7 ; R. Vulpe, 
OjJ. cit . ,  p.  250.  

238 Cfr. le monete con l'i mmagine di Geta, pub
blicate da G. Severeanu, o/>. cit. , p.  76 c seg. 
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detta pace romana nella Scizia Minore, quindi anche a Tomis che si poteva ancora 
intitolare, e a buon diritto , ÎJ J..�µ7tp o-r&-r"IJ µe:-rp67toAt� x.CJ:� 7tpW'î"IJ -rou e:uc.:.vuµo-; 
IT O'J'îOU 239• 

Ma la situazione creata nella Scizia Minore dalle frequenti incursioni clei 
popoli in migrazione nel corso del sec. I I I  dell 'e.n. 240 non poteva non 
avere ripercussioni su Tomis, prima indirette poi dirette. Evitando dapprima 
la sorte di Histria (nel 248) 241 grazie alle sue poderose mura di difesa 242 ; 
resistendo con successo agli attacchi della flotta gota ed erula sotto Gdlieno 
(253 -268) 243, Tomis soffre gravi danni nel 269, in seguito agli attacchi clei 
popoli germanici in migrazione, sebbene anche questa volta riesca a salvarsi 
grazie alla sua poderosa cinta e, soprattutto , agli acquedotti sotterranei che 
hanno continuato ad alimentare con l 'acqua proveniente da Anadolchioi ,  la 
citta assediata 244• 

T utti questi avvenimenti tuttavia gettavano fatalmente anche T omis nelb 
stato di miseria generale di tutta la Scizia Minore. Non si elevano piu opere monu, 
mentali, alcune sono lasciate addirittura incompiute 245 ;  le iscrizioni diventano 
sempre piu rare e cessa anche l'emissione monetale, un po' piu tardi che a Histria 
(cioe sotto Filippo l' Arabo) 246 • Lo splendore d'una volta appartiene armai al 
passato e non tornera mai piu. 

Con tutto cio Tomis , rispetto alle altre citta greche del Ponto Sbistro , 
ha ancora una situazione privilegiata, beneficiando, piu di esse, delle misure prese, 
per migliorare la situazione da Aureliana 247, e specialmente da Diocleziano , 
Costantino e immediati successori. Cosi, sebbene la Pentapolis venga soţpressa 
in seguito alla riforma di Diocleziano , Tomis continua ad avere un ruolo im, 
portante, divenendo capitale della nuova provincia della Scizia Minore, che appar, 
teneva alla diocesi della Tracia 248 •  Una prova concreta della speciale sollecitudine 
mostrata alla nostra citta all'epoca di Diocleziano ci e data da tutta una serie di 
iscrizioni tra le quali la piu importante e quella che ricorda la costruzione di 
una nuova porta per ordine dell'imperatore e a cura del comandante miLtare 
della provincia (dux l imitis Scythie i ) ,  C. Aurelius Firminianus 249• Dol:biamo 
aggiungere a cio misure di ordine piu generale, al tempo dello stesso imperatore, 
come, ad esempio , la ricostruzione delle strade circonstanti, attestata da due 
miliari trovati qui o in prossimita 250 •  

2'"' IGRR, I ,  n. 630. 
24° Cfr. R. Vulpe, oj>. cit. , p. 256 e seg. 
2" Ibidem, p. 264. 
242 V. Pârvan, Zidul cetăţii Torni, p. 2 1  (43 5) .  
2·13 R. Vulpe, op.  cit., p. 272.  
244 SHA, XXV, 6, 1 e seg. ; Zosimo I ,  42 ; cfr. 

V. Pârvan, op. cit. p. 2 1  (43 5 ), n. 3 ;  R. Vulpe, 
op. cit. , p. 274.  

245 Ibidem, p. 270.  
146 Ibidem, p. 275 e seg. 
247 Ibidem, p. 280 e seg. 
2 1" CIL, III, p. 232892, n. 1 4.450.  

24"  CIL, III, p .  2328"3, n. 14 .463 e p. 1 3 70, n. 7 6 1 4 .  

Sempre all'epoca di Diocleziano (meno probabil
mente, prima , come crede I. I. Russu, in « Istros», 

I, 1 943 ,  p. 1 75 e seg.), appartengono le prime infor . 

mazioni sicure sul culto cristiano nf"lla Do :irugia 
in generale a Tomis in particolare (dr. V. Phv:o.n, 
Contri buţii epigrafice la istoria creştin'smu.ui daco. 

roman, 1 9 1 1 ;  Idem, Nuove considerazioni sul vescovatc• 
della Scizia Minore, in « Rendiconti deJa Po::i.t 
Acad. Rom. Di Arch.», II ,  1 924, p. 1 1 7 e seg. 
Ch. Auner, in Dict. d'arch. chr. et de  litt. s .  v. 
Dobrogea, col. 1 2 3 1  e seg. ; R. Netzhammer, Dic 

christli chen Altertiimer der Dobrucscha, 1 9 1 8 ; 

J. Zeiller, Les origines chreti ennes dan; les prc vin :e; 

danubiennes, 1 9 ;  L Barnea, in « Dacia», XI - XII. 
1 945 - 1 94 7 ,  p. 2 2 ; Idem, « Studii Teologice„> serie II, 
VI, 1 - 2, 1 954,  p. 65 .  

25° Cfr. R. Vulpe, oj>. cit . ,  p. 298. 
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Questa sollecitudine per la capitale della Scizia Minore si mantiene, anzi 
si accentua, sotto Costantino e specialmente sotto suo figlio Costanzio I I  25 1 , 
come ci viene prova to , oltre che dai miliari col loro nome 252 , specialmente 
dal nome di Constantiana, dato al campo costruito o ricostruito ai tempi di 
quest'ultimo presso Tomis stessa 253 • Le rinnovate incursioni «barbariche» nella 
Scizia Minore sotto Valente (364 -378) e specialmente dopo la sua tragica 
morte (378) - incursioni provocate dapprima dalla pressione degli Unni 254, poi 
dalla loro apparizione in questa regione - non toccano che in modo relativo le 
citta greche e specialmente Tomis. Abbiamo per la nostra citta una prova precisa 
a questo riguardo , nel fatto che verso il 386 - e cioe ai tempi di Teodosio I -il 
comandante locale, di nome Gerontius, riesce a metter fine - sia pure dopo una 
terribile lotta - alle provocazioni continue clei Goti da poco stanziati quali foede, 
rati nei pressi della citta 255• Questo prova che, sebbene l' interno della Dobrugia 
fosse a quest'epoca a completa discrezione clei «barbari», le citta del Ponto Sini, 
stro, tra le quali anche Tomis , riescono ancora a mantenersi e ad avere relazioni 
regolari con le autorita romane. 

Non senza difficolta pero, le quali, a una piu attenta lettura del passo 
di Zosimo, non sembrano essere state soltanto di natura difensivo,militare.  Perche 
e difficile sottrarsi alla tentazione di inquadrare questo episodio tra gli avve, 
nimenti fortunosi e gravidi di conseguenze legati alla grande rivolta clei Visigoti 
ai quali - come ha dimostrato la storiografia sovietica 256 - si sono affiancate le 
masse povere della popolazione autoctona, esasperate dall' oppressione esercitata 
dalla dominazione romana e clei suoi rappresentanti locali 257 • I risultati sono noti : 
la disastrosa sconfitta clei Romani ad Adrianopoli e la morte di Valente 258 , seguita 
dalla feroce repressione di Teodosio 259• I «  barbari » ,  sia pure in qualita di foederati, 
sostenuti senza dubbio dagli autoctoni, continueranno pero la loro azione contro 
la dominazione romana, cosi come ci indica, tra l 'altro, il passaggio di Zosimo. 
E questo vuol dire che il conflitto aveva una causa piu profonda, di natura econo, 
mico,sociale, fatto non ancora messo in rilievo, per quanto io sappia - i foederati 
e gli indigeni essendo portatori, in modo piu o meno cosciente, delle nuove 
relazioni feudali in corso di formazione, contro le citta, rimaste ancora baluardo 
delle relazioni schiavistiche 260 • 

251 D.M. Teodorescu, Monumente . . . , p. 147,  n. 65.  
252 Procopio, De aed.,  307,  5 1 ;  I-lierocles, 637,  6 ;  

Cost. Porf. De adm. imp., 2,  9 (ed. Bonn. p.  79) ; 

Gr. Tocilescu, AEM, XIV, 1 8 9 1 ,  p. 30, n. 63 ; cfr. 
Pick-Regling, op. cit., p. 5 8 9 ; ]. Weiss, Die Dobrudscha 

im Altertum, p. 68 ; V. Pârvan, Zidul cetăţii Torni, 
p. 8 (422), con la nota 2 ;  R. Vulpe, op. cit . ,  p. 306 . 

253 Cfr. R. Vulpe, op. cit . ,  p. 309 e seg. , e spe
cialmente, A.  Dmitriev, BoccmaHue eecnuomoe 11a 

/frHae u peeo/llOIJUR pa6oe, in VOI, 1 950, n. 1 ,  

p .  66 - 80. 
254 Sozomeno, Hist. ecol. ,  VI, 2 1 ,  Migne, Patro· 

logia Graeca, LXVII, col. 1 345 - 1 346, nomina 
Tomis, in quest'epoca, ancora come 7tOAL� µEytf).·� 
x:xl eu�:xlµwv ; cfr. V. Pârvan, Nuove conside

razioni sul vescovato delia Scizia Minore, p. 1 1 7 ;  

R .  Vulpe, oJ>. cit. , p .  320 e seg. 

266 Zosimo, IV, 40, ed. 10 Frid. Reitmeire, 
Lipsiac, 1 784 (cfr. Otto Seek ,  Geschichte des Unter

gangs der antiken Welt, V, 1 9 1 3 ,  p. 1 29 e seg. ; 
V. Pârvan, Zidul cetăţii Torni, p. 436 (22) e seg. ; 
R. Vulpe, op. cit., p. 3 16 ;  L. Schmidt, G eschichte 

der deutschen Stămme bis zum Ausgang der V iil
kerivanderung. Die Ostgermanen, ed. II,  1 94 1 ,  p. 43 2) .  

2ss A. Dmitriev, loc. cit. 
267 Ibidem. 
258 Ibidem ;  cfr. anche R. Vulpe, op. cit., p. 3 1 6. 
269 A. Dimitriev, op. cit. ; cfr. R. Vulpe, op. cit., 

p .  3 1 6  (con una presentazione alquanto idillica delia 
situazione). 

26° Cfr. V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, p.  99 

(595), con ricchi riferimenti ; Idem, Histria IV, 1 70 

(702) ; idem, Histria VII, p. 99 ; R. Vulpe, op. cit . ,  

p. 3 1 3 ; e specialmentc, A.  Dimitriev, op. cit. 
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Verso la meta del sec. V, le invasioni degli Unni nell' Illyricum e nella Tracia 
in seguito alle quali avra molto da soffrire la Scizia minore, a causa della sua debole 
difesa, costituiranno un grave pericolo per le citta greche, quindi anche per Tom� . 
La morte di Attila e la - protezione assicurata da una serie di popolazioni « 0ar, 
bariche », stanziatesi qui quali alleate recheranno tuttavia, sin verso la fine del 
secolo , una tranquillita relativa in questa contrada dell'impero 261 • Cosi che, sia 
pure con certe esagerazioni, l 'informazione di Sozomenos 262 che parla della Scizia 
Minore come d'una provincia ancora fi.orente e della sua metropoli T omis come 
d'una citta grande e prospera ( n6:A�c; µe·t&I\ -r; x:xt eu8:xlµU)'J ) , puo essere cons> 
derata veridica nelle sue linee generali. 

La spiegazione di questa prosperi ta, sia pure relativa, di T omis della quale 
ci parla lo scrittore citato deve cercarsi certamente nelle relazioni commerciali 
- diffi.cili, ma continue - con !' interno della Dobrugia e persino con le contrade 
oltre il Danubio da una parte e ,  dall'altra, con le province centrali dell' impero, 
specialmente con Costantinopoli 263 •  

Questa situazione s i  mantiene sino all' inizio della seconda meta del sec. V l ,  
grazie allo stato generale di  cose dell'impero d'Oriente, ma anche grazie alle misure 
prese da alcuni imperatori energici ed abili come Anastasio (49 1 -5 18) e special, 
mente Giustiniano (527 -565 e.n. ) . In seguito a queste misure di riorganizzazio::-_e 
delle truppe e di ricostruzione delle fortifi.cazioni, assistiamo persino al ristabilirsi 
dell'autorita romana alle bocche del Danubio264 •  Corn' era naturale per la metropoli 
della provincia, Torni non poteva essere trascurata in quest'opera di rifacimento, 
in primo luogo di carattere militare. Ce lo prova una serie d 'iscrizioni della fi.ne 
del sec . V e della prima meta del VI, che ci parlano di ricostruzioni di mura di 
cinta, sia da parte della corporazione clei macellai ( µ:xx.e/vxp [ [U)'J] ne�:x,cu[ p:x] ) 2 ;5 , 
sia da parte di un ricco cittadino provato (r.e8:x[-rou p:x] 'AAe�ci.'J [Dpou 'A/\e�x'1 o l  
poc;  ( ? )26c , come anche la presenza di una guarnigione, formata di sagittarii iuniores 
tra i quali non mancano Goti romanizzati, come Terentius fi.lius Ga�one 2 ' 7  
e persino Turanici, Unni o Bulgari grecizzati, come ' A-r:x:A:x u [o ;  T�e�o'JX 268 • 

Il risultato di questa vasta opera di organizzazione e un sentimento di 
sicurezza, sia pure relativa, si riflettono,  tra l'altro, in numerose monete giu, 
stinianee 269 in accurati edifici 270 che di nuovo vengono costruiti, per non cita:-e 

26 1  R. Vulpe, op. cit„ p. 3 1 7 .  
262 Vedi sopra a p. 272 ,  n. 254.  
263 R. Vulpe, op. cit„ p. 3 2  ! .  
264 Ibidem, p. 324. 
265 V. Pârvan , Zidul cetăţi i  Tomi, p. 5 (4 1 9) e 

seg. ; idem, in AA, 1 9 1 5 ,  col. 25 1 ,  n. 5 ;  R. Netzham
mer, Christl. Altertiimer, p. 70 e seg. ; Altchristl. 

Skythien, p. 409 ; cfr. R. Vulpe, op. cit„ p. 3 3 7 . 
266 AEM, VI I I , 1 884, p. 1 3 ,  n. 33 (cfr. V. Pârvan, 

Contri buţi i  epigrafi ce, p. 64 e seg. ; Idem, Zidul 
c�tăţii Torni, p. 7 (42 1 ) ; R. Netzhammer, Chri5tl. 

Altertiimer, p. 72 e seg. ; Altchrist. Skythi en, p. 409 ; 

R. Vulpe, loc. cit. ; AEM, VI, p. 3 5 ,  n. 76 ; cfr. 
anche V. Pârvan, Contri buţii ejJ igrafi ce, p. 63 ; Idem, 
Zi dul cetdţi i  Torni, p. 25 (43 9) ; idem, Nuove consi-

derazioni, p.  1 3 4  ). 
267 D. M. Teodorescu, Monwnente inedite, p . .1 8 ,  

l A  - f' .  6 

n. 1 8  (cfr. R. Netzhammer, Christl. Altertiim.er, p. 1C•5 ; 

Idem, Altchristl. Skythien, p. 4 1 0, n. 1 8  e « F.�v. 

Catolică», III,  n. 3 ,  1 9 1 4 ,  p. 3 98 ; Ion Micu, Călâ H W, 

p. 4, n. 1 ; R. Vulpe, ojJ. cit . ,  p. 2 4 1 ,  3 38 e s=g. ; 
Em. Condurachi, Monrnnenti cristiani nell '  Illirico, 
in ED, IX, 1 940, p. 3 5 ; I .  Barnea, in « Srudii Te :ilo 
gice », serie II ,  VI, 1 954 ,  p. 1 0 1 ,  n .  24. 

268 V. Pârvan, Contribuţi i  epigrafice,  r.  o3 ; 

R. Netzhammer, Christl. Altertiimer, p. 1 04 ;  kem, 

Altchristl. Skythi en, p. 4 1 0 ;  D. M .  Teodorescu, oj>. 
cit . ,  p. 44 ; R. Vulpe, oj>. cit„ p. 3 3 9  (cfr. V. Beshevliev, 
« Godisnik Sofia)>, 1 942, ( 1 943) ,  p. 2 3 2  e ;eg. ; REG, 
LXI, 1 948, p .  1 82 ; I. Barnea, loc. ci r„ p.  1 03 ,  

n . .1 3 ). 
26" Per Tomis vedi fra l 'altro V. P>irvan,  Z;d1d 

cct<iţii Tomi, p.  6 (420) . 
2'11 Cfr. R. Vulpe, oj>. cit. , p. 3 5 1  e s�g. 
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nuovamente le iscrizioni che cominciano di nuovo a essere abbastanza frequenti 271 , 
il che prova in certo qual modo una prosperita 272 relativa, ma reale. 

Prosperita, d'altra parte, di breve durata. Perche, poco dopo la morte di 
Giustiniano, ricomincia la pressione clei popoli in migrazione, questa volta special, 
mente degli Avari. La Scizia Minore e con essa Tomis vivono gli ultimi anni della 
loro assistenza. Per quanto riguarda Tomis non v'e dubbio che riuscita, una prima 
volta, a salvarsi dagli Avari, grazie all' intervento di Priscus 273, soggiace anch'essa, 
poco dopo, alla stessa sorte delle altre citta greche del Ponto Sinistro - total, 
mente distrutte in seguito alle conquiste degli stessi Avari e, piu tardi, clei Bulgari 
(680) 274• Essa si rifara soltanto all'epoca clei Comneni (sec. XI e.n.) qua�e scalo 
bizantino ma, per inavvertenza, sotto il nome del piccolo centro abitato nei pressi 
di Tomis di epoca tardo,romana, Constantia(na) 275 d'onde il nome di Kustend: e 
clei turchi o Costanza di oggi. Ma con questo usciamo dai limiti del nostro lavoro. 

La causa della caduta e della scomparsa dell'antica Torni e certamente da 
cercare anche nelle condizioni esterne sopra ricordate ma soprattutto nelle nuove 
condizioni economico,sociali, sviluppatesi gradualmente in seno alla societa 
schiavistica tomitana, come in tutti i centri dell'ex impero romano. « In realta 
- scrive Em. Condurachi, riferendosi a Histria - la citta non corrispondeva piu 
alla sua funzione economica. L' organizzazione economico,sociale di tipo schia, 
vistico, sorpassata ormai non solo in Dobrugia ma in tutto l 'impero romano 
d'Oriente, e stata sostituita da una nuova formazione, determinata e affrettata 
dallo stanziarsi nella regione balcanico,danubiana delle tribu slave che hanno 
avuto un ruolo immenso nel processo di feudalizzazione dell' impero bizantino. 
In Dobrugia, a fianco delle forme schiavistiche di sfruttamento e d'organizzazione 
sociale, esistevano, in seno alla popolazione indigena, numerosi resti di organizz�, 
zione gentilico,tribale che si son potuti adattare molto piu facilmente alle nuove 
forme di vita » 276• E quanto e accaduto - naturalmente con note specifche -
anche a T omis . 

271 Ibidem, p. 346 c seg. 
272 Ibidem, p. 3 5 7 .  

27:1 Ibidem , p p .  378 ,  382.  

IORGU STOIA�'J 

m Ibidem, p. 384.  

270 Ibidem, p. 383,  n. 2. 
276 Em. Condurachi, Histria I, p.  62.  
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