
ELMI BRONZEI DI OSTROV 

Ncl fehbraio clei H l60 sono stat1� messe in lucc ad Ostrov alcunc tomhc appartenenti alia 
necropoli romana delia vicina Durostorum (oggi Silistra ) .  Nel curso clei lavori si sono rinvenuti 
vasi di ceramica, una moneta e duc elmi di bronzu, uno clei quali a maschcra. Gli elmi, riccamente 
decora ti, sono mal conservati e frammentari a causa dell'ossidazione clei metallo e delie rotture 
verificatesi al momentu dell'esumazione. I tenta tivi fatti u l teriormen te per ricuperare i pezzi 
perduti non hanno dato risultati. Tuttavia sono servili ad eliminare, almeno in parte, le conse
guenzc di una scoperta fortui ta, cosi importante e pur tuttavia priva del sussidio di metodichc 
osscrvazioni di scavo I . 

* 

l i  materiale ceramico rinvenuto nelle tumbe consta di alcuni vasi in teri e di un gran numero 
di frammcnt i non ricostituibili che pero appartengono a vasi identici a quelli rimast1 mtegri. 
Percio la presentazionc clei vasi ben conserva l i  sara sufficien le alia conoscenza esa lla di tu l tu 
i i  ma teriale ceramico rinvenuto nella necropoli presso Ostrov. 

1 .  Una prima ca tegoria di vasi e formata da due orciuoli identici, a duc anse (Fig. 1/ 1 ,2) . 
Dimensioni : altezza cm. 18,5 ; diametro massimo clei corpo cm. 11,7. I I  corpo e di forma ovoidale 
piu largo verso la parte inferiore ; fondo piatto. Le due anse vanno dai collo ai fianchi del vasu ; 
la bocea, evasata, e a lronco di cono con la base maggiore rivolta verso I' a l to ; labbro smussa to ; 
colore rosso-arancione. Nella pasta ben cotta si dis tinguono tracce di sabbia fine e di altri pochi 
in gredienti. 

2 .  Altri due orciuoli hanno una soia ansa (Fig. 1 /3,  li ) .  Ad uno manca buona parte clei 
ven tre. Dimensiuni rispettive : al tezza cm. 1 fl,5 ; diametru massimo cm. 12,3 ; altezza cm. 18 ; 
diametru massimo cm. 11 ,8. I I  corpu tronco-conico con fondo piatto si allarga verso l 'alto. l i  
collo e basso - cm. 4 - la  bocea larga, i i  labbro rotondo e rovesciato verso l 'esterno. Sotto ii 
labbro in ciascun esemplare sono state incise, prima delia cottura, due linee parallele. L'ansa e 
sta ta applica ta direttamente sot to ii labbro e nella superficie es terna porta incise due l inee simili 
a due scanalature verticali. La colorazionc e la composizione delia pasta sono identiche a quelle 
<lei vasi delia prima categoria. 

1 Scoperta fa tta durante i lavori agricoli esegu1t 1  

per la  pianl.agione delie vit i  da parte delia _\ zienda 

Agricola S ta tale di Os trov. Sul luogo delie scoperte 

abbiamo poi eseguito tre sondaggi. Sono stati messi 

in luce resti di ossa umane, frammen ti ceramici, 

pezzi di ma t toni adoperati nelle tombe, ecc. 
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536 A. Rtl.DULESCU 2 

3. La t erza ca tegoria comprende due orci uol i  ad una soia ansa ( Fig. 1 /5, 6), ma d i  forma 
diversa da quel la del ie precedenl i  categorie .  Uno e mancante clei col lo, l ' a l t ro ,  con collo e bocea, 
ha u n'a ltezza di  cm. 16,7 e un diametro massimo di c m .  12. Ambedue hanno fondo piatto 
e corpo sferoidale, i i  secondo un po'piu stre t t o  rispetl o a l  primo, nel la parte superiore. Col lo basso, 

Fig. 1 . - 1 ,  2, Orciuoli con due anse ; 3 - 6  orciuoli con una soia ansa 

ma largo a l la base, bocea mol to evasata con labbro rotondo. l i  primo ha un color rosso legger
mente piu cupo de! secondo. 

4 .  Un orciuolo di  cm. 1 1 ,2 di  al tczza e con diametro massimo di cm. 9, appartiene a u na 
quarta categoria (Fig. 2/1 ) .  Ha una soia ansa ; i i  corpo, sferoidale, p iu  rigonfio verso l a  meta, e 
scanalato e poggia su u n  fondo piatto.  1 1  col lo piuttosto alto in confronto a l  corpo, si a l larga 
verso la bocea, ii labbro e smussato verso  ! ' interno. L'ansa sott i le e applicata verso la meta del  
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col lo .  La pasLa,  d i  un color a ranc1one cupo,  con t icne rno l ta sabbia c d i vcrsi ingredie n L i .  Sul la 

su perl'icie conserva tracce di vernice ros so cupo.  

5. Ad una qu in t a  ca t egoria appart iene un piccolo vaso s imi te  ad una oenochoe, mol L o  dete

r iorat o  ( Fig. 2/2) ; i i  rondo e una parLe clei corpo mancano.  l i  col lo e basso e targo, la  bocea tri l o-

Fig. 2. - 1 ,  O l'ciuolo con u na sula a nsa ; 2, vaso con bocea L r· i l o b a L a ,  3, c i o lola 

ba ta  ha ii labbro rotondo. L'ama e applica ta d i re t tament e  sot t o  i i labbro, sul ven Lre sono s LaLe 

i ncise dai  tornio t re l inee orizzonta l i  e una molto p iu  profonda sul la spa l la .  

La pasta p iu  f ine  e p iu  compa l ta d i  q uel la  degli a l tr i  vas i ,  ha colore rossas tro c contiene 

m ica. Nel la meta superiore i l  vaso e ricopert o  da una vernice d i  un colore rosso cupo e ,  qua e la,  

castagno chiaro. 

6. L'ult imo vaso i n tero e una ciotola d i  cm. 5 d i  altezza e cm. 1 6,5 d i  diametro massimo 

( Fig. 2/3) . Corpo t ronco-conico, fondo rialzato, labbro smussato nella parte i nteriore e rovesciato 

es ternament e . La pas La color arancione, con tiene mica. I I  vaso, ad eccezione delia parte i n feriorc, 

e s ta to verniciato i n  rosso dentro e fuori . 
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Tutto ii materiale prcsenta, nell ' insieme, analogie con quello rinvenuto recentemente 
nella necropoli di Tomis 2, datato in massima parte nel II sec. dell 'e .n .  Ricordiamo che questa 
datazione e stala suffragata non solo da conrronti tipologici, ma anche da monele trovate insieme 
col materiale ceramico, nelle tombe tomitane. 

E importante notare che ii materiale ceramico di Ostrov e s ta lo rinvenuto ncll'immedia la  
vicinanza del luogo În  cu i  sono stati trova ti gli elmi, in un  raggio che non  sorpassa i m .  1 ,5-2, 
e di la provienc anche ! 'unica monela ivi ritrovata, preziosissima per la da tazione delia ceramica 
e degli clmi. 

A:'\TON I N U S  P I U S  

Dritto [ . . . . . .  ] ritratto imperiale, laureato verso destra. 
Hovescio [ ] nel campo S.C. La Pace cretta, rivolt a  verso s1mstra, col ramo-

scello d'olivo nella dcs l ra c i i  corno dell'abbondanza nclla sinistra . B H . ,  peso gr. 10,80 ; 
diam. mm. 23. 

I due elmi rinvenuti nella necropoli, per la loro ricca ornamenlazione, costituiscono i 
pezzi piu importanti del corredo runerario. Percio li presentiamo in una detlagliata descrizione 
che giovera a una piu precisa conoscenza delia forma e delia decorazione. 

A. L'elmo a maschera, preso separatamente, ha la forma di una calotta (Fig. 3/1 )  formata 
da duc parti disposte simmetricamente rispetto a una linea verticale ; alia parte destra manca 
quasi tutta la meta an leriore. Le duc parti, come indica i i  poco che ne c rimasto,  erano separa t e  
longi Ludinalmente d a  una criniera sporgentc cm. 3,5 dalia calo t l a  dell 'elmo 3, con un  t riplice 
prorilo. Ai lati di essa appare ancora un motivo decora l i vo rileva lo chc imita i i  primo, ma con 
prorilo doppio c omat o diversamente (Fig. 5/1 ) .  

L ' in lera supedicie dell'elmo e orna la  con 1110 Livi decora l ivi d i  soggc l to zoomodo, vege t ale 
e geomet rieo, esegui t i  con l ecnica diversa. Le figure, in un ri lievo molto pronunciato, sono s ta l e  
iniziahnen te fuse e poi modcllate con u l emili metallici s u  foglia d i  bronzu, fredda o riscalda ta ; 
ii bassorilievo e stato eseguito a s tampo e a cesello nelle stesse condizioni di caldo e freddo ; alt.re 
figurazioni sono state invece solo incise con un disegno finissimo. 

Descriveremo i motivi del repertorio ornamentale di questo elmo tcnendo conto clei fatto 
che esso e diviso în due parti dalia criniera e che ciascuna parte ha clementi decorativi quasi 
identici. Cominceremo la descrizione dal ia parte posteriore, ben conservata e con un'ornamenta
zione multo significativa. 

Nella part e posteriore, immediatamente sopra ii paranuca, la criniera poggia su una testa 
di cinghiale in altorilievo (Fig. 4/1 ) .  II muso dell'animale e proteso e la bocea e le narici sono 
indicate da linee stampate. Ai due lati delia bocea sporgono le zanne. Negii occhi le iridi sono 
i ndicate plasticamente per mezzo di due cerchietti, le palpebre sono spesse ; sulle arcate, molto 
allungate la teralmente, sono indicati i fol t i  peli con linee fitte e sotti l i .  lntorno alia testa, pro
filandosi sulla criniera, appaiono ciocche di peli stilizza te simili a fiamme. Le tre creste delia 
criniera, di cui quella mediana sembra quasi una coda di serpente ( Fig. 4/2) ,  sono separate da 
solchi. Sulle pareti la terali inclinate e leggermenle arcua te c incisa una decorazione di carattere 

2 l i  materiale ct'ramico e l ' insieme degl i ogge L L i  
scoperti nelle necropoli tornitane sono în curso i i i  
st1 11l io presso V. Harhn c h e  mi  ha permesso i i i  esa
n1 i nare i vasi, ravorP < IPI  quale Io ringrazio ancora una 
vol ta.  I vasi r l i  Ostrov presen lano iden ti ta t ipologiche 

con l (Uelli di Tomis delia s tessa epoca. 
3 Come sara s ta ta la criniera per tul.ta la sua 

lunghezza, non sappia rno, giacche e andat.a perduta 
a1l ececzione di una pieeola parte res l a ta nella parte 
pos teriore . 
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geomet rico : l i nee ver t ical i ,  para l le le ,  d is t a n t i  t ra loro mm.  5 ;  negi i  spazi che Ic separono sono 
� l a te i ncise, a p iccoli colp i  di  cesel lo ,  l i ncel l e  oblique, para l le le ,  disposte in senso i nverso in ciascun 
spazio, che  danno l ' immagine d i  penne s t i l i zzate a dest ra e a s in is tra del ia cri niera. 

La cri niera e le prominenze la t eral i  l im i tano superfici d i  cm. 3,5, aven t i  mo t ivi  decora t iv i  

ident ic i .  Al ia base de l ia  criniera si snodano i corpi d i  due serpen t i ,  l e  cu i  code, la so ia  parte  r imasta ,  
arrivano f ino al ia t esta di  ci ngh ia le ( Fi g. li/2 ) .  Su l corpo clei serpen tc sono ind icate  le  squame i n  

F ig. 3 .  - L'elmo A ,  e l a  sua maschera ( ve c lula cl ' i nsierne) 

forma di quadratini di  m m2 1 ,  formal i  da l i nee i n tersecan tesi come in una rele. l i  resto del ia 
s uperficie e decorato da una serie di dieci  scudi d i  diverse forme, vist i  d i  prospetto o d i  profi lo, 
quel l i  i n feriori ricoperti per meta da quell i  superiori in tal maniera da sembrare un fasc io di 
foglie.  Da sotto ! ' u l timo scudo, verso la parte anteriote del l 'e lmo, escono le estremita  di  due 
I an ce, i i  cui  pun to di  i ncrocio e copert o  da u no scudo. 

Secondo la  forma e l a  decorazione, gl i  scudi si possono d ividere in qua t t ro categorie 

( Fig.  5/1 ) : 
a) Scudi rotondi con margin i  i n  ri l ievo. Nel  centro l ' umbone, i n  mezzo a l  q uale e stato 

inciso un pun to .  Dal l 'umbone partono radia lmente petal i  Jungh i  e sotti l i  che rendono l ' immagine 

di  una rosetta .  
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b} Scudi elissoidali e c) elissoidali con le eslrem ita mozzale. Qucs t i  hanno l ' umbonc c la  
circonferenza iden t ici a que l l i  <legii scudi ro tondi ,  ma la decorazione <le i  campo e diversa , ne l la  
meta  elissoidale visibi le e i ncisa una palme t t a .  In  queste due cat egorie d i  scudi  l 'ornamen tazione 
era comple ta ta  anche da a l Lri mot ivi con pun t i  esegu i t i  con es t rema f inezza 4 per mezzo di u n  
chiodo appu n t i to ,  ma d a t o  l 'a t t uale s t a to di  ossidazione non  s e  ne  possono piu dis t i nguere i 
particolari .  

d) Scudi elissoidali con estremita a forma di 1Joluta. A met a  de l ia  f i la <legii scudi esis tono ,  
da ciascu na parte ,  a l rneno duc scudi che hanno un aspc L to  inso li t o : la  par te  supcriore de l  primo 

2 
F ig. t, . -- ·1 ,  elmo :\ , p<H l e  l a t era l e  s i n is l  ra ;  2, parte p os t e ri o re d e l ln stcsso elmo 

s'i narea verso s in is t ra ,  quel la dcl  seconda verso des t ra formando ciascu na una  vol u ta 1011 1ca 
in ri l i evo. 

Le promineuze longi t udina l i  a s tn 1 s l ra e a dcs t ra del ia crin iera sono para l lele ad essa ed 
hanno un pro fi la doppio, u no minore de l l 'al t ro ,  in ordine decrescen t e. La l oro part e an t criore, 
che cade quasi pcrpendicolarmenle a l  corpo dcl l 'e lmo ,  ha la mas ·ima a l t ezza - cm. 2,5 - mcn t rc 
esse diminuiscono l en tamen t e  verso la parte posleriore fi no a cm. 'l . L'ornamen l azione di qucs l i 
l a t i e formata  da una successione di l i nee vertica l i  e para l le le ,  dis t an t i  fra !oro 1 cm. ; es e separano 
superfici leggermen t e  concave ne l la  parte i n foriore dove terminano con picco li archi che, u n i t i  
uno  a l l ' a l tro, foriuano l a  cres t a  del ia crin iera per t u tt a  la  s u a  lunghezza. La superficie fra le d u e  
cres t e  e i ncava t a  e orna t a  con l i nee i ncise, para l le le ,  a l t erna t ivamen t e  obl ique verso dcs tra e 
verso s in i s t ra .  I l a t i esterni presen tano ornamen t i  iden t ici a que l l i  del ie part i la teral i  del ia crinicra 

e cioe penne dispost e  a ven tagl io ,  espresse da l i nee incise. 
Ambedue i profi l i  poggiavano nel la parte an teriore del l 'elmo, sopra la  testa di un leone ; 

di t a l i  !eoni solo quc l lo  di s in is tra ( Fig. 4/ 1 )  si e conserva to,  con u n'abbonda ntc  crin iera rica
den te  i n  ciocche o ndulate ,  le  zampe divarica te  e ii corpo leso, ne l l' a t t o  di  spiccare un sa l to .  

4 l .  Yened i k o v, Der Gesichtsmaskenhelm i n  Thra

lrien, i n  « E i rene. Stud i a  G raeca el Latina » I ,  Praga, 

1 960, p .  1fl3 e segg. L'elmo di � i l i s t rn q u i  p u bbl i c a t n  

s i  d is t inguf' p e r  u na p i 1'1 ricf'a Jecorazione eseg u i l a  

a pu n i i . 
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Da l l 'es t rerni t a  de l ia  coda de l  leone u na gh ir la nda scende verso l a  par t e  pos t eriorc de l 
l 'e lmo ; essa e i nd ica t a  da l i nec a z ig zag in  r i l ievo e t e rmina su l  capo d i  un gr i fonc .  Sono 
conserva t i  t u L l 'e due i gri fon i ,  rapprese n l a L i  i n  schema ara ld ico,  con i i  piede an teriore sol lcva L o  
( Fig.  li / 1  e F ig. 6) . 

I part iculari  del i e  t es le  si d is t i nguon� d i ff ic i lme11 t e  a causa cle i  de t rioramento cle i  meL a l lo ,  
t ut tavia hanno un  preciso r isa l to. Le  cr in icre sono i ndicate  da l i nee spezza t e ,  a guisa d i  sega . 
Ne l l e  a l i  s t i l izza t e ,  le penne sono state espresse accuratamcnte .  So t t o  le zam pe clei gri foni e appena 
accennato  i i  t erreno su cu i  poggiano.  Le t es l e  si p rof i lano su l le p romi nenze l a t era l i  de l i a  crin icra 
che, a !oro vol ta, si  prolu ngano ne l la  parte pos tcr iore come cioeche di  ca pe l l i  onclu la t i , fin so l t o  

2 
Fig. 5. - 1 ,  e lmo A, pa r t i colare ; 2, e l rno A, parte l a t e rale des t ra ( M artc e gr·i fonc)  

i i  muso del c i nghiale ( Fig. 6) . Cosi esse ch iudono uella parte i n (eriore Io spazio d i  c m .  3,5 del ie  
supedici  decora te con scudi .  

A d i fferenza dai  resto del ia  figu razione che e iden t ica în arnbedue l e  pa r t i ,  i cen t ri clei carnpi 
l a t era l i  sono occu pat i  da tre f igurc d i  div i n i t a  d iverse : a des t ra carnpeggia i i  d io  Marte ,  nudo,  in 
posizione d i  riposo con l a  s in is tra pasata  su l lo scudo e l i sso idale ,  parz ia l rnente nascosto da l l e  
gambe, e con  l a  <les t ra appoggia ta ,  a l l' a l tezza de !  capo, ad una !ancia i n  posiz ione ob l iqua con  l a  
punta  r ivalta î n  a l t o .  I I  capo e coperto da  u n  e lmo l a  cu i  cr in iera e espressa da  l i nee vert ica l i  

susseguen tesi da l la  frun te s ino a l ia nuca a forma d i  ventagl io  ( Fig. 5/2) . 
Ne l la  parte di s in i s t ra ,  fra i i  leone e i i  grifone s i  trova u na V i t toria a l a ta .  I ndossa l 'h.ima

t ion, tiene ne l la  s in istra una pa lma e,  con la des t ra ,  sol leva al di sopra de l i a  testa una corona 
( Fig. 6 ) .  

L 'u l t ima parte <lel l ' e lmo e i i  paranuca che  forma co l  corpo de l l ' e lmo u n  ango lo  d i  c irca 
11.0° ( Fig.  4/ 1 ,  2 e F ig. G) .  La parte  destra e dis tru t ta ,  ma se ne puo ricos t i tu i re fac i lmente la 
decorazione.  Nel cen tra s i  t rova una corona d'a l loro legata in basso da un nas t ro da i  capi svolaz
zanti l e  cui est remi ta  sono tenu te ,  a destra e a  s in is t ra, da l i a  mano d i  una V i t toria a l a ta în volo. 
Nel l 'altra mano le  dee hanno l a  pal ma .  

La seconda parte del l 'e l mo, meno rovinata ,  e cos t i t u i ta dal ia maschera che rappresen t a  
la Medusa ( Fig.  7/ 1 ,  2 ) .  I cape l l i ,  come d i  so l i to ,  r icadono s u l le tempie copren<lo g l i  orecch i  <le i  
qua l i  non  s i  vedono che i l ob i .  Le ciocche d isord ina Le, ma  ben ondu la te ,  sono serpent i forrni ,  
seconda i i  co mune t ipo e l lenist ico.  Su l la  bassa frun te  apparc u n  d iadema d i  cu i  si  conserva so l -
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tanto l a  parte semicircolare s in is t ra ,  forma l o  da u na banda angus t a  con rnarg1n1 Î n  r i l ievo, 
perla t i  ( Fig. 7/ 1 ) ,  fra i qua l i  s i  i n travede, mol to  vagamente ,  un ornat o  formato da una seque la  
di  q uadrat in i  con diversi mot i vi decora t ivi .  Ne l la  pr ima parte s i  osserva una  serie di  t re  picco l i  
quadrat i  ne i  qua l i  sono iscri t t i  qua t tro triangoli re l t angol i  le cu i  i po tenuse coincidono co i  l a t i  
d e l  quad rato, ! ' i nterno de l ie  superfici t riangolari e segna to  da l i nie tte  para l le le  a l l ' ipotenusa .  

F ig.  6 .  - E l m o  A ,  pa l' l e  l a l era lc  sinislrn ( d isegno) 

Ques t a  serie di piccol i  quadra t i  s i  a l terna con a l tri d ue quadrati  <lei q ual i  uno ha ne l l ' i nterno 
u na rosetta in r i l ievo e l ' a l tro una coroncina forma ta da una semplice t reccia. 

Nel la su perficie l i mita ta  dai cerchio de! d iadema si vedono ciocche di  cape l l i  che escono 

fuori da l i a  pettinat u ra.  
Sul la fron te, a l ia d i s tanza d i  c irca mm. 5 da l ia  l i nea de l ia  pet t i na t ura, e i ndica ta una  l i nea 

d ivisoria forma ta da p iccol i  semicerch i  col lega t i  uno a l l ' a l tro come a formare una catene l la .  

A l  d i  l a  di  ques t a ,  dopo una piccola zona l iscia, comincia l a  faccia de l ia  maschera tagl i a ta i n  t a  
maniera da l asciare scoperti gli occhi ,  i i  naso, la bocea ( Fig. 7 / 1 ) . 

Manca i i  margine su periore de l la  maschera e q uel lo  i n feriore de l l 'e lmo.  La loro esistenza 
ci avrebbe da to l a  possi bi l i t a di  determi nare i mezzi t ecnici  d i  col legamento e que l l i  d i  movibil i ta .  
Pussiamo t u l tavia presuppnrre senza rischiare d i  a l lon lanarci lroppo dai  vero, che le due parti 
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c o m p o ne n t i  d e l l ' e l mo fosero u n i te da u n a  piccola  cern iera che pcrme t teva d i  a lzare o d i  a bbassare 

l a  maschera secon d a  i i  b i sogno.  

I m a rgi n i  d e l i a  m aschera e d e l l ' e l mo sono l eggcrmente r i p iega t i ,  q u e l l o  d e l l 'e l m o  verso 

! ' i n terno,  q u el l o  d e l l a  maschera verso l ' es t erno,  per p o t e rs i  u n i re pene t ra n d o  u no n e l l ' a l t ro .  

R i l e v i a mo a nche l a  presenza d i  a l c u n i  forel l i n i  roto n d i  d i  m m .  3 d i  d i a m e tro che appaiono 

t a n to s u l  corpo d e l l ' e l m o  q u a n t o  s u l la maschera e preci s a m e n t e  n e l  cen tra d e l i a  fron t e  cl e i  c i n

g h i a l e ,  a l l e  es t re m i t a  l a teral i  cle i  p a ra n u ca e s o t to g l i  orecch i d e l i a  Med usa .  Q u es t i fori serv i v a n o  

F ig. 7 .  - 1 ,  maschera de l l 'e lrno A ( ve<l 1 1 1 n  d i  prospetL o) ; 2,  la s l e�sa maschera 
( ,·cd u t a  d i  profilo) 

a l e ga re la  masche ra a l l 'e l mo,  q u el l i  cle i  p a ra n u ca c d e l i a  fro n l c  <le i  c i n gh ialc scrv i va n o  a fissa re 

î l  r ives t i me n t o  i n terno d i  p e l l e  o d i  pan no,  necessa rio a d i fe n d e re i i  capo d a l i a  p ressione cle i  me l a l lo .  
A ll ir iamo l ' a t t e nzione s u  d i  u n  par t ico l a re orna m e n t a l e  comune ; l e  promi ne nze d e l l ' e l m o  

para l le le  a l i a  cri n i era term i n a n o  posteriorm e n t e  c o n  ciocche d i  cape l l i; s i m i l i  n e l l ' a s pe t t o  c n e l 

l 'esec uzione a l ic ciocche d e l i a  maschera.  Se n e l l a  capigl i a t u r a  d e l i a  Medusa n o n  a p p a i o n o  serpe n t i  

fra l e  c iocche,  l i  t roveremo i n  cambia  s u l la c a l o t t a d e l l ' e l mo.  

B.  ll secondo elmo d i fferisce sos t a nz i a l me n te d a i  pr imo s i a  per la  forma che per l a  s i n l ass i  

decora t i v a .  I m o t i v i  orname n t a l i  sono t u t t a v i a  i d e n t i c i .  Cons idera to dai  p u nto di  v i s t a  t i po l o 

gico, esso h a  l a  forma d i  u n  c o n o  a b b as t a nz a  aguzzo ; s u l  vertice cle i  cono e rapprese n t a t a  l a  t es t a  

d i  u n  avvol toio l e  c u i  penne ricoprono l ' i n t ero e l m o  salvo p i ccole porz i o n i  n e l l e  q u a l i  appaiono 
a l t ri mot iv i  orname n t a l i  ( F ig. 8 e F i g. 9) . 

La testa d e l l 'avvoltoio h a  a l i a  s o m m i t a  u n  ornamenta sempl ice : p i cco l i  q u a d ra t i  forma t i  

d a l l ' i n tersezione d i  l inee leggermen te i ncise,  con u n  p u n to n e l l ' i n t erno, sca l fi t t o  con u n  c h i odo.  

Gl i  occhi  sono i n d i ca t i  d a  d u e  cerc h i e tt i  concentr ic i  c o n  l e  i r i d i  espresse da u n a  p i ccola cavita.  

Le orbi t e  sono i n d i c a t e  ne l la  parte s u periore d a  2-3 l i nee c u rv e  appena v i s i b i l i  e ne l la  parte i n fe

riore da u n a  soia l i nea molto profo n d a  che c h i u d e  ) 'orb i ta e n e l l o  s tesso tempo l a  se para d a l i e  

penne ( Fi g .  11 ) . 
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S u l  dorso del i a  L es t a  de l l ' a vvo l t oi o  n asce u na cresta che sce nde 111 l i nea re lla per t u l l a  

l a  l u nghezza d e l l ' e l m o ,  form a t a  d a l l ' u n ione a d  a ngo lo  a c u t o  d i  d u e  p i a n i  l o ngi t u d i na l i  che cadono 

a doppio spiove n t e  s u l l a  s u perfic ie d e l i a  ca lo t t a .  La cres t a  e decora t a da l i nee o b l i q u e  ehe si  

i ncon l ra n o  a l i a  som m i t a  ( Fi g. 10 e F i g. 1 1  ) .  

F ig. 8 .  - E l m u  B (J isegno) 

I l  eol lo de l l 'avvol toio c ri eo per l o  d a  p i u 1 1 1e ond u l a t e, le pen ne pro pri a me n l e  dette sono 

i nd i ca t e  d a  semicerc h i  i nc is i  sovrappos t i  come le  sq u a me <le i  pesc i , secondo la s t i l izzazione 

ben nota gia n e l l ' arte greca c lassi ca .  

Ad u n  ' a l t ezza a ppross i ma t i va d i c m .  10  dal ia  base d e l l 'ehno (cm.  1 2  n e l la par·Le pos t eriore 

e c m .  8 i n  q u e l l a  a n l er iore) ,  la  ca lot t a  e c i n l a  d a i  corpi ond u l a t i  d i  d u e  serpen t i  ( F i g. 'LO e Fi g . 11 ) .  

Le !oro code termi n a n o  presso u na testa d i  Medusa che s i  t rova n e l l a part e posteriore del l 'e l mo , 
men t re le tes l e  s i  spi n go no i n  a va n t i , verso u n  p u n lo ce n t ra l e  formato da u na semisfera d i v isa  

da l i nee ret t e  ( F i g . 9 e F i g. 1 1 ) in  q u a t t ro part i egua l i . Le squame <lei serpe n t i  sono espresse d a  

d ue f i l e  l a l era l i  d i  arch i  d i  cerehio  accava l l a n t i s i .  Da u n a p a r t e  c dal l 'a h ra c l e i  re l t i l i  u n a  specie 
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d i  bordu ra i n  r i l ievo segue le  ondu lazioni dc i  corpi serpen t in i ,  su l l e  ci·es te  sono s t ampate  l i nee 
semiovoida l i  ( Fig .  11 ) .  

La Medusa ha una faccia p inguc, una fron t e  bassa e u n  naso sporgen te .  

Le gra ndi pup i l l e  hanno forma ovoidale, l e  i r id i  sono indicate da pun t i  incavat i .  La capi
gl i a t u ra abbondan t e  ricade su l le t empie in masse comp a t te ,  al ia sommi ta  de! capo due a l e t t e  
sono  separate da u na piccola semisfera i n  r i l ievo a l  di  sopra de l i a  qua l e  termina anche la crest a  

che scende s u l  dorso del l 'avvol to io ( Fig. 1 1 ) .  
Nel campo fra l a  base de l l 'e lmo e l a  l inea segn a t a  dai  corpi dei serpen t i ,  con tinua  l a  decora

zione di p iume che s ' in terrompe nel la par te  a n l eriore per dar l uogo a l ia rappresen tazione di p iu  

F ig. 9 .  - 1 ,  elmo B,  con paraorecch i  (ved u l o  d a  s i n istra) ; 
e, paraoreccl i io ( Oioscu ro) 

divini  t a :  nel  cen t ro Marle, ignudo, i n  posizione <li riposo, poggia la mano s 1 11 1 s t ra su l l o  scudo d i  
profi lo acca n to a l l e  gambe, men t re c o n  l a  des tra,  so l levata a l l 'a l t ezza d c l  capo, t iene la !ancia .  
Ha un  e lmo con a l to pennacchio a ventagl io che a rriva quasi f ino a l le teste de i  serpen ti .  Da u na 
part e e da l l 'a l t ra,  a l i a  d is tanza d i  ci rca cm .  1 0, sono rap prese n t a te due  V i t torie, che so l levano 
una corona verso i i  d io .  Con l 'a l t ra mano le  V i t t orie t engono una palma che s i  profi la su l l e  
loro a l i .  Tu t t 'e  due le  dee  indossa no un  ch i tone so t t i l le con lwlpos, svolazzante  ne l la  par te  
in feriore .  Le ra pprescn tazioni di  Mar t e e del ie Y i t t o rie sono iden t iche a que l l e  de l l 'e lmo prece
den te  ( Fig .  9) .  

Negii spazi fra l e  t re figure esi s t e  u n'a l t ra decorazione, a malapena vis ib i le  a causa del
l 'ossidazione de l  meta l l o .  S i  t ra t t a  d i  due cavalieri  in pieno galoppo verso Mar te ,  le cu i  f igure sono 
ind ica t e  da l inee l eggermen t e  i ncise. L'esecuzione e finiss ima ; da no tare la m uscu l a t u ra dei  
cava l ier i  i ndica t a  con precisione e i  movimen t i d i  uomini e cava l l i  durante  l a  l o t t a .  

A l i a  base I 'e lmo e decora t o  sempl icemen te  con u n  bordo angusto forma to da piccol i  semi
cerch i, segui t o  da un secondo, cos t i t u i t o  a nch'esso da piccol i  semicerchi a ffront a ti due a due  
in maniera da formare cerch i concen t 1· ici t agl ia t i  superiormente  e i n feriorme n le (F ig .  1 1 ) .  
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L'ult imo pezzo dell 'elmo e u no clei due paraorecchi ,  formato da u n a  p lacca mobile 
( Fig.  8) . La part e i n reriore esse ndo distrutta,  non possiamo stabi l ire la  sua forma originaria. 
Le l i nee estreme dei  l a t i  d i rferiscono : quella d i  destra e taglia t a  q uasi vertica l me n te, q uel la 
d i  s in istra segue i n vece u n a  l i nea s i nuosa. T u tt'e d u e  ha n no u n  margi ne con due bordi, q uello 
esleriore non e cos t ituito che dai  r i l ievo dello spigolo, mentre quel lo i n teriore, piu s tretto, 
ha la  forma d i  una fune semplice. Lo spazio fra i due bordi res t a  l ibero. 

Fig. 1 0. - 1 ,  el ino R ( vcJ u t a  d i  prospello) ; 2,  Io  � t esso elmn 
( ved u ta post C'J"ime) 

Sul fondo del paraorerchi con t inua la decorazione di penne i ncise sul le  q u a l i  si sovrap ponc 
l ' immagine d i  un D i oscuro col suo cava l in .  So tt o  qucsta rigurazione e i nd ica t o  schema t ica m<'n l c  
i i  L erre no.  

I I  D ioscu ro e ra pprescn l a t o  i n  u no schema classico, nudo,  tenendo con la des tra, a l l 'a l tczza 

cle i  capo, l a  !ancia .  Port a ii suo cara tteristico copricapo a l ia  c u i  somrnita s i  L rova u na s t e l la  
i ndica t a  da t re J u n ghi petal i .  D a  sotto  i i  berretto escono i capel l i  i n  ci ocche ondulate  ricade n t i  

s u l l a  n uca e s u l  collo. l i  corpo del D ioscuro ricopre i n  parte q uel lo del  caval lo,  m a  l 'art e fice ha 
accura tamen l e  espresso nei  min im i  part icolari i fi n i men ti rimasli  v is ibi l i  nel la parte a n l: criore 
e in que l la  posteriore clei cava l l o .  I I  morso e la cavezza sono i ndica l i  da l inee leggermen t e  r i leva l c  
d ecora te nel mezzo da u n a  fi la d i  p u n t i .  Le a l t re parti c le i  fi n irnent i  sono espresse s u l  pel  t o  c 
specia lmente su l  dorso da l i nee sempl i c i .  

La  t es t a ,  i i  muso, gl i  occh i ,  g l i  orecchi e l a  crin iera s o n o  i ndicati  con u n a  cer t a  a h bo n 
danza di  particolari .  La groppa e ben d isegnata, l a  ricca coda ricade ondulata l un go la  l i nea 
i n terna de! bordo. La zampa a nteriore des tra e sollevata ,  l e  a l tre stanno in posiz ione di 
riposo ( Fig. 8) .  

I n  questo elmo possiamo precisare con maggiore esat tezza che nel  pri mo i i  s istema d i  
collegamento d e l i e  d i verse p a r t i .  P e r  i i  paraorecch i  i i  congegno e ch i aro. La sua p a r t e  su pe
riore e div isa in t re sezioni ,  l e  sezioni la t erali sono ripiega te i n teriormen t c ,  mentre q ucl la  
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mediana e I agliata per rar l uogo a l ia  ripiegatura ci l indrica del l 'elmo. Connesse cosi l e  parti ,  
si conFicca i n  esse un perno rnetallico rormandosi i n  ta l  modo una cerniera che perrne t teva,  
secondo i i  hisogno, i i  sollevamento e l 'abbassamento del paraorecchi.  Su una del ie  sez 1om 
esiste ancora la  p u n la clei per no. 

E da osserva1·e Luttavia che sui margin i  lateral i  dell'elmo non esistono tracce d i  u n a  
ripiegatura ci l indrica c h e  si  connettesse c o n  quel le  cl e i  paraorecchi .  Appaiono i nvece piccoli  
bul loni  che Fissavano a ll 'elmo una foglia di metallo d i  cui  sono rimasti clei  resti .  Non si puo 
t ra t tare che d i  u n  cannel lo d i  metallo lavorato separa tame n t e  e poi attaccato all 'elmo. 

L ungo i i  lato destro cle i  paraorecchi a p pare sul bordo u n  rorel l ino d i  mm. 3,3 d i  diame tro 
che molto probabilmente serviva per legare i i  paranuea e che supponiamo non fossc di metal lo 
non I rovandosi nella parte  posteriore dell '  elmo bul loni  per fissarla, menire nella pari e a n  te
ri ore rra i bul loni  per i paraorecchi a p paiono al tri cinque bul loni  piu piccoli rihaditi  ad 
in tervall i  regolari di mm. 8. I hul loni conservano tracce di a l t re lamine d i  bronzo a t l acca t c  
a l i '  c imo, resti del ia  rnaschera o d i  u na visiera ( Fig. 1 1  ) .  

Sul la s t essa l inea,  a l ia  base dell 'elmo, rra i cinque bul loni ,  sono s tate  esegu i te con I o  
scalpello tre tagl ia t ure re t l a ngolari ( Fig. 1 1  ) . l i  rauo che sono s t a t e  taglia te con I o  scalpello 
indica che esse non esistevano a l l ' inizio,  m a  sono s t a te pratica l e  quando, dopo u n  certo tempo, 
a causa dcl logorio causa l o  dal l ' uso, i i  possessore del l 'e lmo e s ta lo cos tre t lo a l rovare un a l t  ro 
s islema di con ncssione del ia  maschera o del ia v isiera evi tando quel lo non troppo pra i ico 
dci h u l loni .  

'.'\ o t iamo inol l re ,  scmpre nclla par l c  a n t criorc del l 'elmo, n l la  basc, rra i hul loni e i 
fori ci l indrici  e t a lvolta al di sopra di essi, l 'esislenza di al tri piecoli fori i cui  diame tri varia no 
fra i 1 1 1 1 1 1 .  1 ,5 e 111 1 11 . 2 .  Alcuni  di essi sono s l ati  escgu i li in  un mornento posl eriorc, m a  i p i i1 
piccoli risalgono al tempo del ia  rusione del l 'c lmo. Alcuni conservano hu l loni  p iccolissi mi c 
in qucs t o  caso scnza rcs l i  di foglie met al l ichc apparlcnen ti al l 'P lmo.  Dovcvano servire a fissarP 
i n t criorinen l e  1 ·on legacci la pelle o ii panno che prol eggeva ii capo. 

* 
G Ii el mi rel·en I emron I c  scopert i nd Os Lrov, u no a rnaschera e I' a l t  ro senza l l lUSI'  hPra, 

sollcvano una seric di i n l erpssa n l i  problemi.  E lr n i  d i  ques l a  ea l cg11ria i nsieme con a l t.ri pPzzi 
di nrmamen l o, sono s l a t i  riuven u l i  in  pii1 cen tri mil i t a ri del l ' impcro romano. Mn pPr l imi t a rci 
a l l 'ambi t o  delln \fesia i n feriore , ci ri ferircmo spccialmen l e  al l 'elmo rinven u l.o scmprP a D u ro
storum,  oggi Si l is l  ra ( dove si  conserva 5) e al ta rnaschcra d i  hronzo da lungo tempo scoper l  a 
a d  I lîrşovn 6 ( ! ' a n t ica Carsi1w1 ) .  S t u d i  vecchi e recen ti - qucsti u l t imi determina ti da scope r l e  
import anti come quella di Strauhing 7 o di Hapolano 8 - h a n n o  cercato di ehiarire i mol te
plici problemi di questa importante classe d i  monumen t i ,  sia dai p u n to di vista del l 'arte ehe 
da quello delia cronologia , del centro d i  produzione e dell ' uso. Da i  p u n to d i  vista arti s tico,  
riscontriamo una indiseutibi le u nita tipologica e s t i l is tica cle i  repertorio decora tivo (d iv in i ta  
qual i  Marte e le Vit torie,  an imali  real i  o fan tastici ,  l eoni ,  serpent i ,  grifoni ,  elernenti ornamen
tali ,  ecc . ) .  Sono una tes timonianza del l ' in teressa n le a t tiv i ta artigiana relativa a questa classe 
d i  ogge l t i .  Nonostante  Ic ca tegoriche dirFerenze d i  forma, gli e lmi sono lega l i  da stre l te a Hinita  
per quanto riguarda l a  decorazione e Io tecnica . Se la masehera del pr imo ci mo r i r lette  

6 l .  \"enedikov,  op .  cil. p. 1'i 3 ,  l"ig. 1 - 11. 
8 \". Parva n ,  lncep11-l1trile vieţii romane la gurile 

/)unării, p. 220 - 2 2 1 ,  ri)(". 1 Uli- 10î ; H .  Vul pe, 

li i.•loire anrimne de la /Jobro111/j 1,  1 !138, I a \" .  X X V I I  I 
r,5 ;  a 111 bt'd11e ri p rod Lu·o110 la 1 1 1 .1 sl'hl' r·a di l l i ··�·"·a. 

7 J .  Keim- H .  Klu mbaclr , /Jer 1·0111i.•die .'frha/;:;-

fund von Straubing, �fonaco, 1 9 :> 1 , p. 1 3 -- 3 1 ; ve<i i u.-, 
la rt'cenzione di ( ; . O. C iglioli,  in .\ relrCI , I I I, 1 ,  

p .  1 26 e sPgg. 
8 A l fred o de Agos l iun, G/i elmi tli Ila poiano, i 11 

A rchCI, X, 1 !l:i8, p. 8'• ; dr. f:nl"ido11etlia dt'll'arle 
antica, I \', s. v. ma.•cl1era, p. 900 e segg. 
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u n'esecuzione piu accurata di quella dell'elmo propriamente detto, cio significa che i due elementi 
sono stati eseguiti da mani diverse, piu o meno abili . 

Piu difficile e spiegare la differenza di forma dei duc elmi e ci domandiamo se la forma 
conica del secondo con la testa di avvol toio - rappresentazione unica - non rifletta una 
particolarita etnica locale, un'ordinazione richies ta da un ufficiale originario d'uno dei paesi 
lungo i i  basso Danu bio. 

Tenendo con to dell'apparizionc, negii elmi di Ostrov, di alcu11i 1 1 10Livi decorativi frcquen t i  
i 1 1  1 1 1ol t i  el 1 1 1 i  scoperti specialrnenle nei castri dcl limes, giudichiamo fu1 1dala l'ipolesi di alcuni 
s l udiosi, secondo la quale essi sarebbero stati prodoL Li in un cen lro i talico 9 in  un'cpoca in 
cui la tradizione ellcnistica, evidente nella !oro lavorazionc, si conserva va salJamente ; da Laic 
cen l ro si sarebbero di ffusi anehe nelle regioni d'ol tre Alpi dell'impero e in quelle danubiane. 
Vengonn a convalidare questa a ffermazione la s tessa raffina tezza artistica del lavoro e la sua 
precisione tecnica , fattori che non potevano essere causati se non dalia lunga pratica di  questa 
a ttivita artigiana e proprio in un luogo in cui i i fabbisogno corrcn te  richiedeva la !oro produzionc. 

L'epoca di fabbricazione in I Lalia di tali prodo1t i  e sta t a  fissa ta  nel sec. I I dell' c .n .  
in  basc a tu tta una serie di armaturc di para ta, trovatc in numerosi cen tri romani ,  come per 
csempio ii tesoro di S traubing o quello di fiapolano. Gli elmi di Os trov ci permettono alcune 
a ffermazioni cronologiche convalidate sia dai materiale ceramico e dalia rnoneta di Antonino 
Pio 10, sia dall'analisi delia sin tassi decorativa cara t teris tica per quel periodo dell'arte romana, 
picno di reminisccnze tardo-ellenistiche, che coincide col sec. I I  dell 'e .n .  D'altra parte e con
fermato storicamente che in questo periodo la Moesia Inferior raggiunge un alto grado di sviluppo 
sociale, ceonomico, politico e culturale ed e bene organizza ta dai pun to di vista militare 1 1 .  

l i  problema pili di fficilc solleva to da questa ca tegoria di e lmi  romam e sul  quale i nsis l e
remo 111aggiorrnen l e  e quello rela tivo al !oro uso. 

Pili vol t e  c s ta ta nota ta la presenza di Lali elmi in  cen tri romani di i n tensa a l  Li vita 
mi li I are. 

La scopcrla dci nos l ri clrni in una necropoli Jcll 'an lica ci L La di Durostorum, e pienament e  
giusLifieabilc data l'irnportanza mili t are di questa ei t l a  danubiana ncll'an tiehi ta 12, per lu ngo 
tempo residenza delia legione X [ Claudia 1a. La scoperta degli el mi a rnaschera in una necropoli 
di Duros torum <leve mettersi senz'altro in relazione con questa attivita militare, giacche posses
sori di elmi erano principalmente gli ufficiali e gli elmi, com'e no torio, facevano parte dell'equi
paggiamento militare in occasioni speciali. Dunque Io stretto rapporto di questi elmi con la 
vita militare nei suoi diversi aspet ti - para te, manifestazioni sportive, cerimonie religiose, 
cec. - ci offre la prima possibili ta di detcrminarne Io scopo. In questo senso sono significa tivc 
anche a Icu ne !oro particolari ta : la ricchezza delia decorazione, la varie ta tipologica delia forma 
e perfino la natura chimica de! metallo adoperato. 

Le veechie discussioni a ttorno a tali elmi hanno condotto a conclusioni spesso diverse u.. 

Generalmente si e detto che erano usati nellc parate militari, nelle cerimonie religiose o fune-

9 G.O. Giglioli, op. cit. , p. 1 26.  
10 Vedi supra a p. 3 .  

11 Istoria Romîniei, I ,  Bucarest, 1 960, p. '•8'• e 
segg. 

12 V. Pâr·van, 1\lunicipiurn Aurelium Durusloru111, 
iu • Rivista di filologia e d' istruzione classica •, 1 ,  

To rino, 1 92'i ,  p.  307 -340, e per ii terri torio circo
stante vedi Io studio di R. Vulpe, Dobrogea meridio
nală în antichitate, in AnD, XIX,  1 938, p. 5 - 51 ; 

I1lem, H istoirc anciennc de la Dobrowlja, 1 938, passim. 

13 Ibidem ; B. .Filow, Die Legionen dcr Provinz 
1\1oesia, p. 63 e segg. ; E. Kubitschek, s .v.  Legio, 
în RE ,  col. 1 960 e segg. Prima dell'insediamento della 
legioue XI Claudia a Durostorum, funzionava, nello 
s tesso si to, la Cohors J I Brittonrun equitata, cfr. C IL ,  
I I I , 6 1 52.  

14 O. Bendorfr, Anti/,:e Gesichtshelme rind Sepul
kralrnasken, Viena, 1 878, p. 61 e segg. ; Liudenschmi t,  
Masken und Visirhelme aus Erz und Ei.'len, în • Altert. 
und heidn. Vorzei t • ,  I I I ,  1 881 ; Haumeister, Denl;., 
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rarie, ecc. (( Oggi - afferma uno studioso i taliano - gli specialisti propendono ad accettare 
l' ipotesi che questi elmi fossero portati da u fficiali romani quando si esercitavano nei giuochi 
a cavallo, come i cavalieri nei tornei del Medioevo, cioe in quegli esercizi in cui l'armatura 
aveva u n  ufficio caratterist ico, riferibile alia apparenza son tuosa non disgiunta dalia necessit a  
d i  difendere chi l a  portava 1) 10 . 

Consideriamo giuste, ma non complete Ic ipo lesi an teriori c spccialmen le qucs t'ul l ima 
emessa in segui to alto s tudio del <leposito di Straubing ; c, tenendo conto delie particolarita 
sopra i ndicate, saremmo indotti ad ammellere che tali elmi fossero usati În diverse occasioni .  
La ricchezza , la finezza dell'ornamen lazione c la mol teplici ta degli elemen ti decora tivi degli 
elmi rinvenuti ad Ostrov con fermano l'ipotesi che essi appartcnessero agii u fficiali non solo 
men t re erano m funzione, ma anche dopo Io spirare clei servizio militare quando godevano 
clei privilegio di altre cariche private, talvolta negii stessi cen tri urbani nei quali avevano 
funzionato come ufficiali .  

Gli elemen l i  decorativi di cara ttere zoomorfo acuis lano, negii elmi clei tipo di Ost rov, 
uno speciale significa l o . La maschera con l ' imrnagine delia Mcdusa, nel primo elrno e l'imrnaginc 
di un'altra Medusa ncl secondo, sono mo tivi decorativi molto irnportanti  e <l iffusi in  una grande 
varie ta di monumen ti an tichi : lucerne, c ip pi  funerari, sarcofaghi, ecc . ,  per non indicare che 
alcuni esempi rinvcnu ti i n  Dobrugia 16 . Sui nostri elmi le immagini del ia Medusa s i  aggiungono 
alle rappresentazioni di Grifoni, serpen ti ,  capo di c inghiale, capo di avvoltoio 17,  cec . ,  e si accordan 
perfettamente, quanto a l  cara t tere mitologico, con altre rappresen tazioni : la figura di Marte ie 
verso ii quale Ic Vittorie Lendono corone di alloro ID, i cavalieri a tu tto galoppo, rappresen
tati in una finissima cesellatura ,  i i  Dioscuro clei paraorecchi, cec. 'fu l i e  queste rappre· 
scn tazioni esprirnono plasticamen l  c un concetto apo tropaico con duplice scnso : da una parte, 
in rapporto alia vi itoria nci giuochi sporl ivi, dall'a l L ra ,  in  s trc tlo legamc con le pra tichc 
funerarie c la v i l a  d'ol l relomba.  

Hela t ivamcn l c  a l  primo scnso s i  p 1 1u a nchc aggiungne che Ic ra ppn•s(' 1 1 l az io 1 1 i  d i eara t lcrc 
a po l ropaico dcgli elmi s i m hol izzano anehc ! ' idea di pro l ez ionc c vi itoria in guerra , idea chc , 
na l u ralmcn lc, si man l iene ncl caso delie parale militari. 

Hecenti scoperte, e sopra ltu tto quelle di Straubing 20, hanno messo in luce, ol tre agii 
elmi a maschera, numerosi a l l ri elemen ti appartenenti alia barda lura di cavalli, fa tto che ha 
confermato indubbiarnente i i  !oro scopu sportivo. La necessita di conferire un aspe tto pomposo 
al competitore nell'arena e pienamente soddisfat to dall'eleganza degli elmi a maschera e dai 
valo1·e artistico dei vari ornamenti delia bardatura di cavalli e cavalieri. 

Gli elmi di Ostrov hanno le  qualita richieste per i i  loro eventuale uso nei giuochi ippici. 
A :sostegno dell'ipotesi che essi fossero usati nei ludi sportivi me tteremo in evidenza anche 
un'altra loro particolarita e cioe la na tura clei metallo. Nonostante la sottigliezza delia foglia 

1 1  I ,  p. 2069 e segg, ; Coussin, Les armes rumaine.<, 
1 926, p. 410 e segg. ; J.  Keim-11. Klumbach, op. cil. , 
p. 1 3 - 1 8 ; M. Mansel, Grabhiigelfurschung in Osl
lhrakien, in BIAB, X I I I , p. 1 63 e segg, ; I .  Venedikov, 
op. cil , .  paBSim. 

16 Alfredo de Aguslino, op, cil . ,  p. 85. 
11 E. Coliu, Un sarcophage a symboles a 'J'omi.<, 

in « Istros • I ,  1 934, p. 102, fig. 1 1 .  Una lucerna in 
bronzo, rinvenuta recenlemente a Tomis, presenta 
sull'ansa l ' immagine delia Medusa ; da Adamclissi 
proviene un cippo funerariu su cui /, rappresentata, 
anche qui,  lri mas<'herrt <lella l.orgn!le. l n  una delie 

necropoli tumitane si c t1·uvato un bel vasu di ve l1·0 
- sec. I I  dell'e.n. - che ha in rilievo la s tessa 
rappresentazione. 

17 .J. Keim-H. Klumbach, op. cit., fig. 30/1 , fig. 
:14 /23 ; fig. 34!'• - 6 ; qui appare anehe la figura di 
Ganimede. 

11 Ibidem, rig. 17 /1 ; fig. 20/1 ; fig. 24 -27 ; la testa 
di �larte appare come clementu decorativu în  11101le 
parti delie hardature. 

ie Ibidem, fig. 29/2 ; fig. 3'•/2,3 ; fig. 35/1 ,2 .  

zo lbidem, p. 1 9  e segg. fig. 1't -35. 
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di bronzo - di mm. 1 di spessore - essi erano capaci di difendere ii competitore, come c1 
viene prova to dall'analisi metallurgica e spet trografica del metallo 21 . Con tali elmi era ass1cu
ra ta la protezione clei competitore nell 'arena. 

Fatte queste considerazioni, crediamo di po ler sos tenere, almeno per la  classe degli 
clmi <lei Lipu di Ostrov, un caratlere al Lempo s lesso agonistico, di para ta e funerario. E cio 
risulta sia dai valorc artistico di quesli e lmi,  sia dalia loro rcsistcnza, qualila richics te da 
1 1ggc tt i usati in ludi ginnici, in parale mili tari c in cerimonic rcligiosc o funcrarie. 

Na l uralmentc ii problema <lei cara l tcrc c delJ'uso di questi clmi rcs La ancora a perlo, 
non polendosi risolvere compiutamenle se non in segui to ad un ampio studio complcssivo di 
tutti gli clmi ed elementi di armalura finora scoperti nell'area di espansione delia civilta 
greco-romana. 

Comunque, quali importanti documenli delia civilLa romana, gli elmi di Ostrov adducono 
un importante conlributo alia conoscenza di questa categoria di oggetti, diffusi su tutta l 'area 
dell ' impcro romano. 

31 L'analisi c slala esegui la nel Cen lro d i  Melal
lurgia Jeli ' Accademia uella Repubblica Popolare 
Homena uall'ing. M. Petrescu e dall' ing. A. Kath
rein. Ne ripurliamo integralmente ii risultatu : c li 
metallo c formato da un metallo (ol tone) - lega con 
s lagno - conlenente stagno e piombo in proporzioni 
di  <"Î r·ca 1 %, e As, Sb, l:li, Co, Ni, Si, P, F, come 
i mpuri l a ,  nelle proporzioni d i  0,01 %. L'aggiun la d i  
S n ,  atrml'nla ncl l 'o llune l a  resistenza rneccanica, 
la durezza e la resislenza alia corrosione rnentre 
l'aggiunta di piornbo facilila la lavorazione. 

La presenza del Ri e noci va anche in piccole pro
porzion i. L'analisi <lella stl'll llura in<lica che si 

A.  HĂDULESCU 

traUa di  un metallo formalo <la duc cumponen t i  
- una (ct) che gli assicura plasticita e resistenza 
alia corrosione e l'al tra (�) . che contribuisce ad 
accrescere la resistenza meccanica e la durezza. 
L'aspetto dei granuli metallici prova che tanlo per 
ottenere la foglia sottile di ottone quanlu per impri
mere in essa la decorazione si e fa lto uso delia defor·
mazione plastica seguita da rico llura in l ermedia per 
dimimrirc la durezza e aumenlare la plaslicila <folia 
mater·ia che si irrigidisce e diviene fragile duranle la 
deformazione. La temperatura di lavorazione, sia 
dell'ambiente che delia ricotlura, si aggira fra i 
500° e i 600° • .  
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