
DINOCETIA I 

RISULTATI DELLA PRIMA CAMPAGNA Dl SCAVI (1939) 

La rittadella a cui, solo in base alia Lestimonianza degli autori antichi non esssrndosi 

scoperto fin' ora nessun documentu epigrafi1·0, si da ii nome di Dinogetia 1) si trova su un ripiano 

nelle paludi <lei Danubio, presso Galaţi. a l'irca 7 km. verso Sud-Est in linea retta da questa 

,·itta. Gli abitanti la rhiarnano <<Bisericuţa•> (Chiest•tta) e Io stesso nome e dato pure al ripiano 

sul quale si trova (fig. 1). Circondata dalia <• gârla Lăţimea,,, a 2 km. verso Est del grande pont!' 

di legno, la cittadella sta come un puntu avanzato delie l'olline del Bugeac (quota 86) dorni

nando tutta la distesa ddle paludi e guardando verso )i, rive bessarabiana c moldava del Danubio. 

Gli scavi dell'estate dell'anno 1939 sono i primi scavi metodici eseguiti a Dinogetia rd 

hanno potuto essere efft'ttuati solo grazi1· al ,mssidio concesso dai prof. C:. C. Giurescu, allora 

Residenlc Reale di Galaţi. L' organizzazioiw s.-ientifica del cantiere fu preparata nel quadro del 

piano di ricerche archl'ologichl' stabilito dai '.\lust'o Nazionall' di Antichita, chemi ha affidata la 

direzione dei lavori. 

La prima campagna di sravi di !'ni diamo n•laziont' nelle pagine seguenti ha avuto 1·,mw 

Sl'opo quello di determinart' ii lrarl'iato d1·1la l'inta muraria delia dttadella rht> era seppl'llita 

sotto uno spesso strato di mal'erie. 

A rausa delia mancanza di mat,~rialr rotabil1·, non si .- potu to liberare che una parte delia citta

della, ii restu dei lavori essendo rimandato alia prossima campagna. Percio diamo per ii moment o 

solo una pianta provvisoria, riservandoci di presentare la pianta definitiva quando sara 

liberata al completo tutta la cin ta. I risultati ottt'nuti fin' ora si possono riassumere come segue: 

La cittadella di Biseriruţa ha una forma approssimativarnente rettangolare ed e orientata 

in direzione Sud-E~t - :'l'ord-Ovrst, Ol'l'Upando una superficie di pi11 di un rttaro. 

1. LE MURA 

lncorninciando con la torre 1 dell' angolo Sud-Ovest ( vedi la pian ta delia fig. 2), che c 
stato rimesso in luce solo parzialmente a causa dei serninati che i pochi proprirtari dt'I 

ripiano di Bisericuţa hanno spinto fin sotto le mura delia cittadella, si sono liberate la rortina 

A, lunga 21 m. e le torri 2 I' 3, solo all' esterno, come pure la porta che sta su questo lato. 

1) La pili antica e prrrÎ!-ia notizia la tro,·ia1110 in 

Tolomeo, Geografia, 111, 8,2 e 10,1. Taulo l'/rine

rarium A ntoninum (O. Cuntz, ltinPraria Romana~ 

Leipzig, 1929, p. :l2. sotto 225, 5) che la chiamu 

Dinigullia, ,·umt' la :Votitia Dig11ilalum Or. XXXIX 

(ediz. O. Seek) sono ralef!;oriei uel l'ollocure l>inngetia 

snlla destra del Danubio. f: percio inutile rerrare 

Uinogetia ulla sinistra del Uunubio, a Burbo~i. solo 

pert·h~ aurhe 11 si trovano degli avanzi antirhi e per

rh~ Tolomeo, 111, R.2, dice: ,, K:xt 1:-n -rij, 'Ttp:icrc:-i 

Ilo,:xµ':', i',; xx-:-i j,woyi-rEt'.:LV ex-rpixr:d: :ir:i, 
-;rJG "toT~OU z ... 7 ... A ... ·1. 
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Tanto la cortina A che le torri 2 e 3 sono piuttosto mal conservate, non essendosi sah-a1 
in alcuni luoghi che due o tre filari di pietre delia mura. L'unione del muro esterno delia torr 

3 colia cortina e distrutta. Segue la cortina B, lunga 22,25 m., meglio conservata, specialment 
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Fi~. I. · - II ripiano e Io rittadella di Biseriru\a. 

in prossimita delia torre 4, forse perche in alcuni luoghi i mun s1 appoggiano alia roccia, 
che da loro una maggiore solidita. La torre 4. nell'angolo Sud-Est delia cittadella, forma 
un arco di cerchio simile alle torri d'angolo delie altre cittadelle di quell'epoca, come e pe1 
t>sempio CapidaYa. Esst>nclo qui ii tcrrt>no meno rt>sistente che negii altri luoghi. le fondament~ 
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Fiit. 2. - Pianta provvisoria delia cittadella. 
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GH. ŞTEFA~ 

di questa torre sono moltn pii1 profonde di quelle delie altre. giungendo fino al livello delia 

roccia naturale. 

Fig. 3. I.a lorrt" n. :>. 

II lato verso la Bessarabia (Nord

Est) incomineia dalia torre 4 con la 
cortina C, lunga 20 m., che giunge 

alia torre 5._ con la quale si în

contra ad angolo retto. 

La torrc 5 e stata liberata al 

completo. La parte esterna del'e 

mura e parzialmente distrutta; una 

buona porzione de! muro circo• 

lare e caduta al completo (fig. 3). 

Lo spessurc clei muri e fra i 2,60 e 

2,80 m. Le dimensioni interne delia 

turre sono: lunghczza 5,60 m .. lar

ghczza 3,90 m. Segue la cortina D, 

lunga 20,80 m., poi la torn· 6 l'h1· 

ha la stcs,a forma delia torn, 5 (di

mensiuni: 5,60X3,80 m.). Qui sie conspn·ata !'entrata alia torre. larga 1,50 111. (fig. 4). Pure· 

qui possiamu constatare Io spessorc <lei muro di ciuta delia c·itta<lclla, l'hc e di 3 111. 

La cortina E, fra Ic torri 6 c 7, lunga 21 111., e stata scavata solo dalia parte interna, c non 

fino alia profondita massima, 11ucsto a causa ciclic costruzioni pii1 rPecnti acliaccnti al muro 

delia cittaddla (cfr. la pianta delia fig. 2 c- la 

fig. 5). 

La torn, 7 ha la stc,ssa forma P cli11H'11sio11i 

ddla torrr (i. f: da notare l'hc I' rntrata fu mu• 
rata 1n un'cpoca c-hc non abb1a1110 ancora potuto 

detnminarc c·on prrc-isiorlC'. ma l'hc va datata 

prubabihnentr al l \'-u sc-c. La totrc 7 non e 
stata rimcssa allo seopcrlo chc dalia parte i11tcrna. 

Immcdiatamcntr a 1\ord-Ovrst delia torrc 

le mura c-ambiano lcggermcntc di dirczione 

verso l'intcrn•i. :\clla prrn;~ima l'ampagna di 

i-eavi. rimau,• da scguirne la linea fino alia 

torre ncll' angnlo di :\ orcl-Oves t, alia quale per 

ii mornento non cliamo 1101111•. non sapcndo 

quantc torri ~i trcl\'ino rwlla parte- ancora da 

liberare. 

La torrc ddl'angolo :'liord-Ovest e stata 

completamcnlc libc-rata all'intc·rno (fig. 6) c· 

in gran parte all' csterno (fig. 7). Ha la forma di 

un segmentu di l't'rl'hio; come forma c dimensi

one si avvieina alia torrc n. 2 tli Capidava 1 ). 
Fiir . .i. Vcduta delia torr, n. 6. 

L'entrata i· larga L'i0 m. L'.1 ~pe,;,or<' clei muri e fra i 2,60 r, 2,85 m. :\,·ll'inkrno ,;i Lro,·a un 

1) Cfr. Gr. Flores,·u. Foui/1,,.s 1,r,·/11'0/ogiqurs 1/1• C11pitlai-a, in Daria, V-YI (1935 19:16). p. 356, fig. 6. 
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forte pilone prismatÎl'o aven te, m st•zionc orizontale, Ic dimcn,ioni 4,60 X 2, 1 ,ţ m. (.)uesto 

pilone c fatto per sostencrc Ic sci forti I ravi dw an•,·ano li' ,•strcmili1 inl'issc 1wi sei huchi che si 

vcdono ncl muro di fonclo 

delia torrc, passavann 

sopra ii pilone c coll'altra 

cstremita s1 a11poggia

vano al muro cstrrno 

delia torrc. La profonditi1 

delia torrc c di 4,20 m. c 

l'altczza dcl pilonc 2,20 

m. II fatto chc \'entrata 

di cp1csta torr<', come 

pure cp1dla delia torr<~ 6, 

si trova a cirea 4 m. dai 

fondu delia torrc c ehc 

non esiste ncs,una trac

cia di scala, prova d1c 

si c consl'rvata solo la Fig. 5. - La costruzione posteriorr: c ii rorridoio fra li'H'Sta r la torrc n. 6. 

Fii(. 6. - La lorre 

rlell"anµ:olo :\orrl

O,·esl. Vetluta in

trrna ~ a sinislra, 

ii pilone. 

cocci di ceramica rossa (pasta di terra 

ornati nello stile dcl IV-o secolu d. C. 

partl' inl'eriorc di cpw,la c· chc ad cs,a st 

sc,·ndeva per mezzo di scalr nwhili o di scale di 

lrµno. hruciat,· nl'll'inccndio chc ha dislrutta 

la cittad,·lla. 

Come matc•rial,· di t'ostruzimu• ,;0110 stati 

adoprrati la pictra 1, i mat toni. La parte ecn

t ral.." dPi muri e stala g!'ltata in <• opus cac

nu·nticium » ,. Ic ,upcrficic ,0110 rieopcrtc da 

paramcnti di pictra tagliata m blocclii pic

coli. irregolari e lavorati solo dai lato c,aterno 

(fig. 8). 

All'intnno delie torri c nel pilonc si osserva 

chl' la rnuratura di pietra c alternata eon corsi 

di mattoni (fii,!. o), tl'cnfra conosciuta gia da 

altrc rittadcllc delia riva dd Danubio, c spe-

eialmente dalia cittadella di Capidava. 

Sul lato di Ove'1, qucllo cioe che guarda 

Vf'r~o Ic alturc dd Bugcac, non si sono cseguiti 

scavi. Siccomc ii ripiano t• qui pii'.1 largo, rimane 

una porzionc libera, come pure verso Sud, sulla 

qualc si stcndcvano le ahitazioni civili, come si 

r potuto constatare •prnndo, scavandosi al 

margine (h·cst <lei ripiano una fossa, per spcgnere 

delia ealce, si sono portati alia luce numerosi 

si11;illata) come purc multi framnH'nti di vasi fittili 
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La porta 

Sul lato Sud-Est ahbiamo ~n•pcrta una delie entrate delia ci ttaddla. La porta c dop• 

pia, avcndo una entrata cslerna (~cgnala 1·on a ~ulla pianta) larga 2,5(1 m. cd una entrata În• 

Fig. 7. - - Vcduta csterna ,lrlla lorrr dell'an~olo "iord-Ovcst. 

terna (segnata con b suita 

pianla) pralicata ncl muro C'he 

eirconda la cittadclla, larga '.! 
m., ad una distanza media di 

6 111. da quella anteriorc, pero 

non suii' asse di quesw. I muri 

chc chiudono Io spazio di 33 m. 

quadrati verso Est cd Ovest 

sono i muri delie torri 2 e 3 

(fig. 9). Essi non si uniscono 

rol muro delia rittadella in cui 

c praticata I' entrata b, ma si 

appoggiano ad esso, ii che vuol 

dirc chc la porta cstcrna e Ic 

torri 2 c :\ non sono state 

costruitc contemporanramentc 

al muro delia cittadclla. Quc&tc 

sono un'aggiunta , fatta ad un 

intnvallo di trmpo forsc non troppo ;!rande, a scopo di a11mcntarc Ic possihiliti1 di difcsa 

drll'cntrala nella cittadclla. 

Si osservano facilmcn tr, presrn la porta interna, buchi fatti ne Ila piei ra per rardini 

delia porta, rome pure la 

~oglia di pietra rhc dovrva 
firo~,11·0 Jo f'Of'lt.l (JUl.lUJo C.l'Ll 

chiusa. I mmediatamentr 

dietro quc~ta porta si vc,dc 

ii pavimcnlo delia strada, 

lien cseguito con grandi 

lastre di pietra. 

Nei muri dell'enlrata 

sono adoperatc, pure delir 

grandi pietre tagliatc, alcunc 

delie quali scmbrano dei 

frammenli architctturali. 

cosa che pero non ho ancora 

accertata, e chc, appar

tenendo a costruzioni o 

monumenti pii1 vecchi, fu• 

rono adoperati alla rico• 

Fif!. 8. -- li paramento delia lorre 11. 1. 

struzione delia cittadella come materiale da eostruzionl'. Ad ogni modo dobbiamo richia

mare l'attenzione sul fatto che in nessun altro luogo, fra quelli in cui ho eseguiti degli 

scavi, non si trovano adoperate delie pietre tagliatc (Hdi la fotografia delia fig. 10). 
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Per quanto riguarda i muri verso Ic torri 2 c 3 si osserva ehe scmo ,tati adopcrali dei 

pczzi di mattonc c di tcgolc per completare alcuni intcrvalli lra Ic pietre, tceniea ehc non 

si puo notare in ncssun'altra parte ndla muratura di Dinogetia. 

Aluri interni 

A Ovc~t delia torrc 6, perpcn

dicolarmenlc al muro delia citta

della, si stacca un muro di pietre 

pii1 piccole di quellc adoperatc nci 

paramcnti clei muri delia citta

della, spcsso solo 71 cm., chc ho sc

guito per una lunghczza di 6 m., 

,rnza trovarne la fim, o un' entrata. 

l\eppure y-uesto muro ,-j unisec eol 

muro delia eittadella, e crcdiamo, 

h!'nehc ci siamo fcrmati nclle ricer· 

che a causa di alcunc difficolta di 

ordine te!'nico, ehe ess,i appartcnga 

ad una eostruzione posteriore. 

Similmente si presentano Ic 
La porta delia cittadella. 

cose nellc tre camere (sulla pianta: 11. fi, i') rhe fanno partP di una !'ostruzione posteriore, forsi: 

una hasiliea 1) !'he cade obliquamcnt,· sul muro dt'lla citta (fig. 5). La soglia di questa costrn• 

:rione (vedi sulla pianta !'entrata nella can11•ra ;-) ,i lrova al livello dcll'cntrata dclla torrc 6. 

:'lldl'interno delia camera tJ si sono trovati tn· sc-heletri, 11110 dci quali attravrrso la soglia 

di questa eamcra. E evi

dent!' c-he i morti, oricntati 

a ppro,simativa mente vrrso 

Est, eon Ic mani congiuntc 

sul pclto, non sono c-on

lrrnporanci delia costru

z10ne. Essi vi furono sep

pc-lliti rnolto pii1 tardi, 

quando la costruzione era 

gia diroccata, e cosi si 

spicga ii fatto chc css1 

stanno attraverso la soglia 

dell' edificio. 

Fig. 10. - Vrduta delia porta b, c ii pa,·imcnto delia strada. 

A causa delie dimen• 

si,mi di questa costru· 

z10nc c delia mancanza 

<li vagoncini, non la s1 

e poluta liberare tulla nclla prima carnpa!!na di lavoro. 

1 ) Questa slessa orienlazione in confronto roi n1uri 

delia cittaddla si osser\'a pure alin basilica di Sa

dowel: (Bulgaria): v. Gerhard Bcrsu, A 6th cent1try 

German Se1tleme111 of foederali Golemanoi·o Kale, near 

Sadowet:, lJulgaria, in Antiquil_r, XII, 15, p. 39, 

fig. 6. 
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Fra ii muro delia cittadella c la costruzionc delia qualc c1 occupiamo, si forma un eorn

doiu delia larghezza massima di 2 m., l'hc nclla parte Nord va rcstringcndosi rapi<laml'nll', 

finchc ii muro delia costruzionc si confondc col muraglionc E (vedi la pianta c la fotografia 

delia fig. 5). E evidente che questo spazio libero non ha ncssuna funzione arrhitl'tloniea, 

e che la sua spiegazione va cercata solo nella differenza di epoca fra le dul' eostruziuni. 

Sempre in questo corridoio, fra i muri cosi avvicinati, e stato trovato ad un livcllo un pc, 
pi11 alto di qucllo dell'entrata alia torre 6, ncl luogo scgnatu sulla pianta con la lcttcra :'I e sulla 

fotografia delia fig. 11 col segno X, ii tesoro di monetc bizantine di cui parleremo in scguito. 

2. OGGETTI SCOPERTI NEGLI SCAVI 

Bcnche s1 siano svuotate aolo quattro delie torri delia cittadella (le torri numcro 5, 6, 7 

c quella di Nord-Ovest) e nell'intcrno <lclla cittadella si siano eseguiti <legii scavi solo in una 

parte inlima, purtuttavia si 

e raccolto un ricco mate

riale archeologico, cosicchc 

le speranze pcr l'avvcnirc 

sono molte. 

a) Trp,ole 

Siccomc gli Eeavi non 

hanno ancora ridato alia 

lucc neppurc un frarnmrnto 

di i~t'rizionr, la prinripale 

attcnzionc c rivolta ai mat

toni c alic tcgolc. E Vl'

rarnentc molti pscmplari, 

fra i nurnerosi trnvati ncllc 

rovine, portano i bolii delia 

lq?;ionc I lovia. Si sa dH' 

1p1csta legiune ha avuto stanza prima a Trocsmis 1), poi a '.\"ovio<lunum ([saeeea) i). 

La costituzione di que;;ta legione c dovuta all'imperatorc Diol'leziano di n1i porta ii cog

nomc, ed avvene Yerso l'anno 285 <l. C. 3 ) m ot'cas10ne o.dia riorganinazic,ne dPlla 

rlifesa sul Danubio. Sia chc la legionc I lovia avcssc stanza a Trocsmis, sia chr l'avess,~ a 

!'lloviodunum, quello chc ora e definitivamcnte stabilito anche dai punto di vista archcologico e 

ii fatto che Dinogetia entra ne! settore difeso dai soldati di questa lcgione, eche essi hanno lavo

rato alia costruzione o ricostruzione rlclla cittadella nella forma in cui si e conservata fin' ora. 

f'ig. 11. L ·entrata delia lorre n. 6. 

L'importanza delia scoperta delie tegole col nome di questa lcgione c doppia, prima 

di tutto perche gli eseinplari scoperti sono i primi di cui si pubblica notizia, c poi perche 

es,1 ci aiutano a conoscere ii nome completo di questo corpo di truppe. 

1) Jrin. Ani. 225 (nellaedizione di O. Cuntz, p. 32). 
2) Suita questione delia sede delie Legioni I lovia 

e II Herrnlea, vedi Mommsen, Hermes, XXIV (1889), 

p. 2 -3, n. I e CIL., III, 6159. p. 999. Sulla slessa 

questione B. Filow, Die Legionen der Provinz 1\1oe-

sia, p. 83 f' ~r-guenti ~ V. Pârvan, Salsul'ia, Hu,·urei;-ti, 

1906, p 39 e •eg. e le note di quesle pagi ne; H. 

Vulpe, Histoirr aricienne de la Dobroudja, Hucaresl, 

1938, p. 283, 300, 302. 
3 ) Rillerling articolu, Legio, in RI:., col. 1352. 
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Gli esemplari che possrdianw si divirlono nei scguenti 1pialtro tipi: 

I. llollu rettangulare, 18 X 3,i 1·111., ahczza delie lettrre 1,5 l'lll, (fig. 12, n. l). La leltcra 

L e capuvolta, cosl pure rnno <'apovoltc la 7-a lrtlrra, un Y, la 9-a, un A, ct la 13-a, un Y. 

Leggiamo cosi J'},'G/ /OA/V J,,' SC.{, ci111\ LEG(ionis) I(ar) IO\ IAE SCY(ticar). 

2. Bollo rcttangolarr, 18 X 3,1- 1·111. La 1,·ttcra I e legata al (;, La lellcra E di loviae e 

1 

-------------------- ·----

(f~ 0 Q,~JW\JB~{ 
•, , 

2 

3 

t _________ ----~ 

·.·~;:_ D ri ro_,;f j / t[VQJ u~r~ 
I 

5 

Fig. 12. Dolii delia l,·µ:ione I lo\'ia ('/3 ddla µ:randezza naturale) 

legata eon l'A, e le ultime trc ll'ttl're si lq!;ano una all'altra rapprcsl'ntando una forma di 

transizion!" al tipo segurnte (fig 12, n. 2). 

3. Bollo rettangolarl', 18,5 X 3,5 !'III. LI' lrttl"rr hanno altrzzl" diffl'rl'nti (1.5-2 cm.). Eda 

usservare ehc l'I i· lrgato 1·011 ii G r con I'l di loviae, come pure alia fini' dl'I hollo le letterc 

VESCY sono unite (fig. 12, n. 3), stadiu finale rlel frnomeno os,en·ato ncl tipo precedente. 

4. Bollo incompleto. frammento di un tipo molto pii1 aeeurato. Larghczza dcl hollu 4 cm., 

altezza delie lettere 2 cm., spessore 0,4 cm., Lna forma speciale i- quella delia lettera G (fig. 

12, n. 4). 
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II frammento n. 5 delia fig. 12 appartienc al tipo 3, la differenza e~sendo insignificante 

e, eredo, easuale. 

Dalia deserizione di qucsti tipi di bolii si vede chiaramentc rhe ii nome delia I legione 

lovia deve essere completato con l'epitcto Scythica. Questo fatto merita di cssere studiato 

piu attcntamente, ricordando un passaggio dell' ItinPrarium Antonini Augusti dove alia p. 

32 (delia t>dizione di O. Cuntz) sono indieati ai numeri 225 e 226 Ic localita c Ic distanze 

de! 

223, 

226, 

' / 

pereorso Beroc-N oviodunum 

1 Biroc 

2 Trosmis Leg. I loria 

3 Scytica 

4 Arrubio 

5 Diniguttia 

l Novioduno leg. II 

lforculea 

nella maniera seguente: 

m. p. XIIII (cvidentcmente da Cius) 

m. p. XVIII 

m. p. YIIII 
m. p. YIIII 

m. p. ~X. 

CosicchP fra Trosmis Lrgio I /oria c Arrubio, c introdotta la parola Srytira, che. se s1 

.. 7 , 

1· 
I ' 

lascias~e isolata, non si potrebbe spicgare. Se si con

siclerassc fJllesto come ii nome di una localita, si 

dovrrbhe pure trovare vieino ad csso la distanza 

rispettiva 1 ). 

Otto Cuntz, nella ma eeeellente cdizionf' dell' lti-

1wrari11111, da la spiegazione dt>lla parola Scytica con 

la nota: <• Scytia se. provinria •>. 
La scopprta dei bolii di Dinogt>tia ci da la possi

hilita <ii spiegare quPsla parola, facendo IP nt>cessarie 

correzioni al teslo qui sopra ei talo dell' ltinemrium . 

Propongo percio di unire la parola Scytica alia 
nga precedente, cuw a J"rosmis l,Pg10 1 lona. Con 

questa f:orrezione vcmamo a ,cnvrre ii ricorclato passaggio dcll' 1. A. come srgul': 

Fi!!, 13. ( 1 / 3 delia J!:raml. naturald. 

'>'}: ........ J, Binw m. p. :\.1111 
2 7'rosmis lrg. 1 /oria 

Scytim m. I'· xnII 

3 Arrubio m. P· YIIH 

4 Diniguuia m. p. YIIII 
A conforma delia lcttura proposta faceiamo notare I' analogia con la lettura del n. 

226,1. 

Norioduno leg. I 1 
Herculea m. p. XX 

Le tegole bolla te provengono dalie vicinanze delia torre 4 c delie cortine B c C. 

Un altro bollo su di un frammento di tcgola, o piu probabilmente di un coppo di pasta 

rossiccia, presenta Ic lettere CIC, scavatc, alte 2,3 em. Non vi c nessun scgno di puntcg

giatura fra le lettere (fig. 13); cvidentcmcntc si tratta delia fine di una parola o pii'1 prohabil

mente di una sigla. 

1) t proprio cio che fece uno dei ropisti (cfr. O. viamo: Scitia P, Sitira m. p. Vili ll). 

<.:untz, op. cit., App. cr. delia pagina 32. do,·c tru-
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Fig. 14. - ' 1- 5, li e 14, framm enti di t erra sigillata n. 6, barbotine ; n . 7, 9 e 12 - 13, 

frammenti di luce rne ( 2 / 3 deli a gra ndezza naturale); n. 8, terrina ( 2 / 9 delia gram!. naturale). 

h) Ceramica 

aturalmente non si puo dare , dopo una so ia campagna di lavori, una relazione par

ticolareggiata delie ceramiche scoperte a Dinogetia , purtuttavia dobbiamo notare, anche solo 

in linea generale, come si presentano i prodotti fittili trovati nelle torri 5, 6, 7, ed in 

quella di N- Ov. 
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Possiamo stabilire le seguenti 4 categorie di proclotti di cerarmca: 

Catego ria A. Nt>lle torri abbiamo raccolta uua gran quantită di cera mica romana, di 

esccuzionc co mune, provinciale, o, meno frcqucntemcnte, di << terra sigillata >> (vecii fig. 14) 

Di questa categoria abbiarno specialmeute anfore (fig. 17, n. 2) e frammenti di anfore (fig. 16), 

fra le quali un certo numcro con graffiti (fig. 16, n. 3, 6, ] 3), o di pin te col minio (fig. 16, n. 1- 2, 
4- 5, 7- 9, 12) , trovatc nell e torri 5 c 6 nello strato infcriore, cioe dal fondo delie torri 

allo strato dell'incendio inclusivamcnte. Oltre alle anforc si trovano pure dei vasi in forma di 

pentola o di scodella. Un hell'esemplare e quello delia fig. 14-, n. 8, ornato sulla parte est erna 

delia bocea di roscttc impresse. Su di un frammento di collo di un vaso si nota una 

ornarncntazionc di piccoli grappoli di uva eseguiti con una stampiglia (fig. 18). Questi due 

2 

... ____________ .... 

--· 11(-~ .. 

~ ;: 
Fig. 15 . - Lucerne (1 / 2 delia graudezza natura le). 

esemplari ora des· 

critti provengono 

dalla t orre 6. 

Sempre dallo 

s trato i n f e ri o r e 

proviene una serie 

di lucerne, alcunc 

sem plici senza or-

namenti e con un 

solo buco per il 

lucignolo, altre, e-

lcgantemente or-

nate di bottoncini 

in rilievo, di segni 

incisi (fig. 14, n . 7, 

9- ] Q, 12- 13) C 

p t: reiuu di fi15u.ct: 

e scene in rilievo , 

avendo · pure un 

maggior numero di 

luci. 

Categoria B. 

Nell o st.ra to supe

nore delie torri, cioc supra Io strato dell'incendio, come pure nella costruzione dietro alia 

torrc 6, si e trovata una gran quantita di ceramica meno accura ta nella esecuzione, pero 

riccarnente ornata di lince ondulate, semplici o multiple, eseguite con un pettine di osso 

- del qual e abbiamo pure trovato un esemplare - di ornamenti incisi di forme svariatissime 

(fig. 19), o di ornamenti co mbinati di linee incise ed in rilievo. 

Ques ta cera mica, rinvenuta ad Arru bium ed a Troesruis, e che dubitiamo trovarsi 

pure in altre localita contemporanee delia Dobrogea, e, certarnen te, di fabbricazione locale. 

Pensiamo anzi che sia molto probabile di trovare nelle vicinanze un centro di fabbricazione. 

Senza eut rare in particolari , in basc alic monete trovate nello stesso strato, possiamo 

attribuire questi vasi al secolo IV d. C. 

La forma pili frcqu ente e quella di pentola col collo corto e con i bordi rivoltati in 

fuori. Molte volte le deco razioni coprono l'intera superficie del vaso . Delio stesso strato e 
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pure la lucerna delia fig. 15, n . 1 che c- ca ratterizzata dalia pasta trascuratamente lavora la, la 
cottura incompleta e la forma genera le dell'oggetto. Caratteris tiche di ques to strato sono pure 
le anfore con piede a forma di calotta fe ri ca, co n co ll o co rto e relativamente so ttile, maniei 

corti, ed ornate di lunghe linee poco profonde, parallele ed orizzonta li , che copro no piu deli a 
meta superiore del vaso. 

Categoria C. Un'altra specie di ceram ica che merila una attenzione speciale e qu ella 

... - - --- / 

( - - -----, __ 
. :-::=~-===--

- - - - - - J 1..- - - - - - - - - - - - - 0,26 - - - - - - - - - - - -,I 

Fig. 16. - N. 3, 6 13, frammenti graffiti; 11. l, 2, 4, 5, 7, 8, 9 c 12, frnrnm enti clipinti ; n . 10 - 11 , pun le 

di freccin (a. 10, 11 e 14 rid. 1 / 2) 

dei va con smalto verde, scuro o chiaro, e bruno con leggera iridescenza che tend e al 
violetto . Qucs ta ceramica si tro va ncllo s lesso strato co n quclla ddla categoria B , e possiamo 
collocarla, senza duhbio , date le monctc e le fibul e co n le quali i· s tata rinvenuta , nel scco lo 

IV d. C. In questa stessa epoca fa pure la sua apparizione la ce ra mica vcrniciata in Pan
nonia, dove la sua eta puo esse re pi11 preci sa mente stabilita , poic h<' provienc dalie tombe 1). 

La forma piu frequente e quella di << Kru g >>. 

1) Paulovics Istvân, A duriapent.elei romui telrp ( /11/ ercisrr ), in A rchnrolog irr Hu11gnricrr , 11, fi g. 49, 54, 58. 
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Categoria D. L'ultima specie di ceramica trovata a Dinogetia e quella dei vasi gng1, 

lavorati con una pa ta eccell ente, ben cotti ,_ con una buona ri onanza (fig. 20). Benche, oltre 

2 

Fig. 17. - N. I proviene rlallo sl rato suprriore , n . 2 

du qut>llo infrriore (Cr. ra. I/,). 

la pentola a due maniei delia fig. 20, 

si ia potu to ricostruire solo la forma 

di un va etto coi margini leggermente 

ispessiti , e un altro vaso alto, una 

tazza con un solo manico, tuttavia 

si puo dire che questa ceramica 

appartiene alia ste sa epoca delie 

tombe di Sântana de Mureş 1), di 

Tiirgu-Mureş 2) e di Aldeni-Buzău 3), 

ecc. Si conforma la data attribuita 

a ques te ceramiche per mezzo delie 

monete di Costantino il Grande e 

dei suoi ucce sori. 

c) Oggeui d' osso 

L' osso era lavorato abbastanza 

accuratamente a Dinogetia. atural

mente a ca usa delia fragilită del 

materiale, non s1 ono potuti conser• 

vare molti oggetti e neppure interi , 

eccezion fatta di alcuni braccialetti. 

ono trovati <legii stili, dei maniei 

di pettini c di coltclli , diversi maniei 

sva riati , e diversi ogge tti di toclctta, 

t11tt1 111 framm ent·i pii'1 o mrno gran rli , :i l r11 ni ""P"•·ti rli nrnunwnti in ,-. ioi (fig. l , n . I , 3 S) . 

Si vede r he gli artigiani dell 'epoca scolpivano con piacerc l'o o, pecialmente osservando 

l'ogge tlo delia figura 22 rhe pare debba esscre ii manico di un oggc tto di tuelet t ,1. Vi e srolpita 

la dea V enerr su di una colonna, tenendo ron la mano siuistrn i drappeggi l'IH· le copro no 

la partr inferiorc <lei corpo. JI 

braccio destro, passando otto 

i seni , i appoggia a qm·llo si

nis tro. La te ta manca, una 

c1occa di capelli sccnde sulla 

spalla inistra. L'altezza totale 

del manico e 15,4 cm ., clei quali 

solo 6,5 cm. sono occupati dalia 

statuetta delia dea . E evidente 

ch e Io cultore ha voluto ripro-
Fig. 18. (Crnndezza 1 / 2) . 

durre în miniatura , con i modesti mezz1 di cui disponeva, un tipo delia grande scultura , ben 

conosciuto . 

1) Dr. Kovâcs l st vân, A Marosszenta1111ai nepl'â11-

dorlâskori temeiă, în Dolgo:atnk-Travnux, 1912. 
2) Idem , A mnrosvâsârl, el_yi oskori telep , sky tl,a es 11fp-

v â11dorl âskori temeio, Dolgoza:ok, 1915, p. 226- 325. 
3) Cfr. Ch. Ştefan, U11e tombe de /' epoque des migra 

tion s ,i A ldrn i, so pra , p. 217 segg. 
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d) Jl metal/o 

Gli scavi dell'estate clei 1939 hanno ridato alia luce molti frammenti di oggetti di me
tallo (fig. 23-26). A causa <legii inccndi e dell'umidita spiegabile nella regione delie paludi, 
gli oggctti di metallo sono molto danneggiati. 

A) II fe rro e rappre entato spccialmcnte da chiodi , e framm enti di lame di coltello . 
Si sono ronsc rvati meglio i seg uenti oggrtti: 

1. Un amo per la pesca, alto 8,1 cm ., piatto c piu largo alia es tremita superiore, rotondo , 
ben aguzzo e munito di un <lente all 'est remita inferiore (fig. 23, n. 4) 1). Proviene dai 
fondo delia t orre 7. 

Fig. JQ. - Frnnuncnti fill il i, ser. ]V ; ca tego ria B (cu. 3 / 7). 

2. U n r un!'o massiccio per spa rca re la pietra , altczza 13,2 cm. (fig. 24). E uno elegii stru
menti con cu i si e spacca ta la pietra necrssaria per la cos truzione delia cittadella. Simili 
trumenti 0110 stati rin vc nuti anche 111 altri luoghi 2) . Pro, ·iene dai fondo delia torre 7. 

3. Due punte di freccia (fig. 16, n. 10- 11) trovatc all'interno delia torre ord- Ovest. 
B) II bronzo e pure ben rappre entato da numerosi oggc tti. A cau a clell'umidita gli og

getti pi11 fini si so no fortemente ossiclati. olo pochi hanno delie erosioni piu superficiali. 
1. na serie di fermagli di cinturoni, applicazioni ed anelli che si veclono nella fi gura 23 , 

n . 6, 14- 18, 23- 25, 27. 
2. n anello mass1cc10 con un 'a ppenclice (fig. 23, n . l l) ; puo aver fatto parte di un 

carro da lotta 3 ). 

1) Un ese mplure mol to piu pi ccolo a Lnuriucum ; 

cfr . RLiO, Vil (1906), fig. 12, 13. 
2) Cfr. Fr. Spra ter, Der Bru11holdiss11thl bei Bad Dur

keim , în Mllimer Zeitschr((t , 30 (1935), p. 34, fig . •k 
3) Confrontare con l'esemplare de! Mu seu E rn,ituge 

(cfr. Eugen von Merckelin, Wage11srhmuck nus cler 

Rămisclien Kaiserze it, in Jahrb. d. ci. urch. In st., 1933, 

p. 84 e segg., fig. 54 e 55), e con quello scop erto a 
lf' iesbaden (cfr . Obergerm . Raet. Lime.,. XXXI. 190'.', 

tav. X . 44) . 
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3. Gli oggetti dclla fi gura 23, n . 5 e 13 sembrano essere annessi di oggetti casalinghi o 

Fig. 20. Pentola incisa; ca tegoria D (ca. 1 / 3 ) . 

di qual ch e porta 1 ) . 

4. U n pezzo di lucch etto (fig. 

23, 2) 2) • 

. 5. I maniei delia fi g. 23, n. 1 e 7 

appartengono a dei vasi di bronzo. 

6. ella fi g . 23 , n. 28 presentiamo 

una pecie di cucchiaino per la cura 

delie orecchie (specillum oricularium); 

eventualmente puo essere uno stile. 

7. Nella fi g. 23 , n . 20 e riprodotta 

una chiave tta di forma m olto fre

quente. 

8. L'anello delia fig. 23, n. 26 porta 

un ornamento leggerm ente scavato 

chc sembra un w molto allargato. 

9 . Dalio strato piu profondo delia 

torre n. 6 prov iene una hella t esta di 

hroozo, rapprescntante la t esta della 

dea Minerva. lnternamente e vuota, 

sulla parte superiore dell'elmo, nell ' interno, si vedono i resti di un chiodo che serviva a fissare 

questa testa su un oggc tto di legno. L'elmo e ornato coo duc file di v iticci. La parte superiore 

Fig. 21. - Oggetti d'osso (n . 1,3 - 5) e ferro (n. 2); (2 / 3). 

1 ) Come quelle di Cnnwntum (dr. RLiă, VIT, 

fig. 39, 3). 
2) Cfr. J . H am pei, A ltertliiim er des f riili e11 Mittel

alters i11 U 11garn , I I, p . 390, ta vo ia 283, fig. l r . 

Vedi anche l'esemplare di Sa cl owe t z, in Ivan Welkov, 

Ei 11 e Gote11festu11g bei Sa rlowet: ( 'ordbulgarien), in 

Germnnia, XIX (1 935), p. 155, fig . 5. 40. 

416 



Dl'.\OGETL\ I 

e fusa in forma di aquila, con le ali aperte. Questo lavoro sembra essere piu antico. Appar• 

tiene alia fine del sec. II, eventualml'nte al principiu del III secolu d. C. (vedi fig. 25). 

10. All'epoca bizantina appartiene la crocetta di bronzu delie fig. 23, r. 22 e fig. 27, r. 2, 

trovata gia molto tempo fa. e che ci e stata regalata dai maestru comunale P. Săgârccanu, di 

Garvăn. Essa fa parte delia seric di croci con reliquie delia Palestina, molto conosciute nel Sud 

delia Russia e nelle regiuni traco-danubiane 1 ). Sul nostro esemplare e scol pita la figura delia 

Madonna in atto di preghiera; sui hracci delia croce si vedono le figure di tre <lei quattro 

evangelisti. II quarto manca, esscndo stata ta glia ta l' est remi ta 

<lei braccio inferiore delia crore. Sircome le figure sono 

eseguite in bassorilievo, ii nostro csemplare <leve datare 

dalia seconda parte dello spazio di tempo in cui queste 

erori si trovano, cioc dopo ii secolo XI (secundo Kondakov). 

La figura 27, r.. 3 rappresenta un hellissimo esemplare 

molto ben consnvato provenicnte da ~făcin (!'antico Arru

bium). Si trova ora nella eollezionl' dcl tenente eomandante 

Vendelin che ha avuto la gentilczza di comunicarc1•lo. Si 

noti la bella esecuzione delia figura delia Madonna cd 

medaglioni che cingono le figure <lei quattro evangcli~ti. 

e) Fibu/1• 

Gli ,cavi di Dinogelia hanno ridato alia luee now 

fibule di bronzu, delie quali pero nessuna intera. 

a) La forma pii1 antica e quella <legii esemplari n. 1-3 

delia figura 26, appartenenti al gruppo quarto << Kraftig 
profilicrte Fiheln •> se1·ondo la elassifica di Almgren ~), pero 

scuza la lastra prot1•ttricc delia spirali' 3). H,·nch,· 1pwsto 

tipo sia stato molto diffuso sul Medio Danubio nei secuii 

I e II d. C., a Dinogetia esso appare assicme a delie monete 

dell'epoca di Aurelianu. D'altronde, a causa del cattivo stato 

di conservazione delia lastra porta-formaglio, non possiamo 

accertare con sicurezza se csse appartf"ngono al tipo con 

lastra forata o, ancor piit prohabilmente, a quello con lastra 

non forata. 

b) Frammento di fibula a forma di T provvista di Fig. 22 (3/.). 

un'appendice obliqua (fig. 26, n. 4). Appartiene al gruppo 

XII delie fibule di Pannonia 4); rinvenuta insieme con delie monete di Diocleziano. 

c) Frammento di fibula trovato fuori le mura. Si conserva solo l'arco (fig. 26, n. 7). 

1 ) L'esemplare di Dolojman (P. Nicorescu, l'ne 

rroix-reliquaire de Dobroudja, in 1n memoria lui Va

,ile Pârvan, p. 222 e seguenti). Un esernplure iden

tico al nostro e quello pubblieato da Kr. Mijateff, 

Godijnik na Narod11ia Muzei, 1921 (Sofia, 1922), p. 

59-83, riprodotto alia p. 75, al n. 56. 

•) O. Alrngren, S1udien uber ,wrdeuropăische Fibel

(ormen (Ma1111us-Bibl., n. 32). tav. IV. n. 67. 

3) Ilona Kovrig, Di, Haupll_vpen der kaiser:eit

lirherr Fibeln in Pan11011ien (in Di.<.<. Pan., serie II, 

n. -1) ta,·. V, 43 -U. 

') Ibidem, p. 124 e tav. XVI, 166. Qursto tipo 

compare anche nei castelli di Faimingen (Obergerm. 

Rael. Umes, XXV, 1911, lav. VI, I), di Zugmantel 

(ibid., XXXII, tav. IX, 60 62), di Ca11n.ia11 (ibid., 

XXVIII. tav. VIII, 7). 
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d) Fibula di bronzo incompleta . La parte superiore dell'arco e ornata di piccoli triangoli inci i 
(fig. 26, u. 6). Appartiene al gruppo I di lmgren 1). Compare con delie monete di Diocleziano. 

e) Fibula incompleta, tipo << mit ungeschlagenern Fuss >> (fig. 26, n. 5). 

f) Frammento di fibula a T con due sole estremita, << Zwiebel >> (fig. 26, n. 8). Appartiene 
al gruppo Vl 2). 

Fig. 23. - . l - 20 e 22 - 28, Oit!(etti di bronzo e ferro (1 / 2 drlln grand. naturale); no. 21, perlo 

di vetro (grancl. naturale). 

g) Frammento di fibula << Zwiebel >>, dalie estremita molto conve se e !'interno vuoto (fig. 
26, n . 9) . Compare con delie monete delia seconda meta de! secolo IV. E un tipo rnolto 
frequente nelle provincie romane clei Danubio nel sec. IV 3) . 

1) Almgren, op. cit., p. 89, tav. V lll , 190 ; Dorin 

Popescu, Fibules en bronze des collertions du M usee 

Natior1al des Antiquites, in Dacia , V- VI, p. 245, 
fig . 4, no . 2 e 4. 

2) Almgren, op. cil., e I. Kovrig, op. cit., gruppo II I. 
3) Almgren, op. cit .. , gruppo VI , p. 88 ; I. Kovrig, 

op. cit., gruppo XITI, tav , ' IX, 198, XXXIV, l - 3, 
7, 9 e XL, 4; E . Novotny, in RLiO, XII (1914) , 179 sg. 
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f) Oggetti el' omamento. Vetrerie 

L'inventario degli oggetti coperti a Dinogetia contiene una sena di oggetti di orna

mento, come braccialetti e frarnm enti di braccialetti di vc tro , provenienti per la maggior 

parte dagli strati superiori , perl e di vetro di diverse 

forme (fig. 27 , 1, 4 - 8), come pure framm enti di 

vasi di ve tro . ln que t'ultirna categoria predomina la 

forma di vasetto a piede o di bicchiere a fondo piatto. 

Si trovano anche dei frammenti di vasi con ornamenti 

tagliati , con dei motivi lineari incisi ed anche 111 n

lievo, fra gli altri un framm ento ornato di una foglia 

in rilievo, di color nero. 

La pre enza degli oggetti di ornamcnto , come 

braccialetti e collane, come pure degli ogge tti di to!'

letta, dimo lra che Dinogetia non era soltanto un 

campo militare, ma che attorno alia fortezza 

anche la popolazione civile. 

iv eva 

Riprodu ciamo anche la pietra 111c1sa delia fig. 28, 

rimandando l' esarue particolareggiato di essa ad altra 

occasione. E un Abraxas tipico ; su una deli e fa ccie e 
inci a una divinita con la tes ta di uccello , corpo umano 

Fig. 24. ( 1 / 2 delia [! rancl ezo natura le). 

e piedi di drago. ella mano dcs tra ti r nc 1111a fru s ta , e nella inistra un cerchio, o 

uno , cuclo rotondo. Sulla part!' 

uperiore di qu es ta fa ccia si leg 

i;ono I!' le ttere EJ(-)EAf EN. 

\"' ~ 

I ·, 

otto ii braccio sinistro delia 

di vini tu lcggiamo A BP EA A.. 
continuando dall 'altra parte 

delia fi gura con I A .Q. r el cer

chio i vedono le 7 vocali seguitr 

d r l nome di lahve 1) n!'lla forma 

lauJ: AEH 
IOYQ 

JAQ 
Fig. 25. - (Grandezza, 3/.). 

Sulla parte inferiore di 

qnesta faccia appaiono in altro ordine le 7 vocali ~) seguitr da altre lettere: 

1) Cfr. Gonscbnietz, Tao , in R. E., 698 - 72 1. 

A 
BH 
10 
YQB!T:-.l 
XO N 1 A.li 

' ) Tbidem, 706. A proposito di Abraxas - lao. 

ibidem, p. 709. 
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6 , - - I) 
- - - - - d . za o a tura e • - - - - - '/ deli a gran ez F "b le di bron zo ( • Fig. 20.- i u 

1 
l . •. i 
) : J ~~ 

!:. 
! 

; .(~. 

' . .., J 

~1 .. • ) 
i 

.. : .i ' ;_ 

·ri n/, 
. · l : ,.\ 

r -

~ l 4 - 8) e croci bizantine di . d'ornamento ( ' 
Fig. 27 • - bronzo 10 · Oggetll ('/ ) 
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II rov1~Sl'IO l'onticnc una isPrizio111· lin.-ari, în un alfabeto dai segni misti. 
Di quanto e indsu non si puo rnpirc ii şi,n~o, come, d'altra parte, pn tutte le iscrizioni 

di qucsto genere. Si vede peri, che si tratta di un amul.-to delia 
categoria attribuita ai gnostici, ne! qualc si riuniscono un 
gran numcro di elcmenti clisparati 1). Appartiene al secolo 
III ci. C. cd i~ stalu trovato ncllo strato piu basso delia 
torrc 5. 

3. MONETE 

La prima campagna di scavi a Dinugctia ha nmcssu allo 
scoperto pi11 di 70 monete di bronzu, fra Ic quali 17 bizantine. 
La maggior parte di queste monete furono tro,·ate negii scavi 

Fig. 28. - Gemma abraxea (gr. nat). 

fatti all'interno delie torri, c solo poche provengono dalia superficic. Siccome queste monete sono, 
generalmente, mal conscr,at,~ (~ poichc non ahhiamo ancor terminato di pulirle, diamo qui solo 
una statistica, in ordine crunologico, di quclle che possono esscre identificate per ii momento: 

1 esemplare di Claudio I. 
2 esemplari del secolo 1--II. 
1 esemplare dcll'cpoca dci · Severi, coniatu a Nicupulis ad lstrum. 
fi esunplari di Aurdiano . 

Fig. 29. -- li tesoro di monetr ,\'oro; monetr di 11asilio li e Costantino VII I, 

dirilto c ron,rio (un poc1J piu piccole ,Jella ~ranclezza naturale). 

4 csemplari di Probo. 

5 cscmplari di iJ iu

clrzianu. 

(J esemplari di Masi,i

miano. 

3 esemplari di Cus

tanzio Cloro. 

3 esem pia ri di FI. V al. 
Liciniano Licinio. 

4 .-semplari di Co,;tan

tino ii Grande. 

2 cscmplari diFI.Clau-

dio Giulio Costantino. 

2 cscmplari di Flavio 

Y alentiniano I. 
5 escmplari di Flavio 

Valente. 

1 escmplarc di Proco• 

pio (D.N.PROCOPIUS). 

1 csemplarc di Gra• 
z1ano. 

Totale,, 46 monete. 
Fin'ora non i, stata identificata ncssuna muncta clei sec. V. Del sec. VI abbiamo una 

moneta di bronzu., di grandczza media, coniata a Costantinopoli, con l'effigie dell'imperatore 
Giustino I (518-527 d. C.). 

1) Cfr. Drcxler, art. hnuphis (Hoscher, L,.~ikon). 
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Per quanto riguarda i secoli seguenti, gli scavi fatti fin' ora lasC'Îano una lacuna ehe 

dura fino alia seconda meta del sec. X, quando le monetc divcntano di nuovo assai numerosc. 

Diam o un elenco di queste monetc: 

4 moncte di Basilio II e Costu111i1w VII I (10.1.976-15.XII.1025). Una moneta fu tro

vata presso la curtina C. Le altre 3 provcngonu dalie vicinanzc dcll'cdificio intcriorc (in

dicato sulla pianta con oe, f1, y). 
4 monetc di Theodoru ( 11.1.1055-31. VIll.1056). trovatc fra la torrc 6 c l'cdificio posteriore, 

a Ovest delia torre. 

4 monete di Mic/rele Vi Strntiotico (31.Vlll.1056-31.VIII.1057), trovatc ncllo strato 

superiorc come le preccdenti. 

1 moneta di Coslunti110 X Duw (25.Xll.1059 - V.1067), truvata alia superficie. 

Fi~. :rn. - MonrlP d"oro ,-li Ba,ilio II c Coslantino VIII, diritto c PJ\'cseio 

(un po,·o pii1 piemie d..Jla gran<l. naturale). 

1 moncta di Romano 

IV Diogene (L0.Xll.1067 

-VJII.1071), rinvenuta 

fuori. vH·mo al mura• 

glione 13. 
l mmwla di Afrssio 

1 Com11eno (2.IV.10111--

15.Xll.lllll). Eda osscr

vare chc questo e !'unico 

csemplare di moneta sco

d,•llata in biglionr. 

2 monctt• illcggibili 

dcl sec. XL trnvate alia 

rnpcrficic. 

l{ tt•.,oru tli 1111111,·11· d"ur u 

La scopcrta di mag

gior qiJorc fatta nclla 

prima eampagna di scavi 

a Dinogetia c pno sem-

pre quella del tesoro di 

monetc d' oro. Di 1p1esta ,coperta si c gia fatto ccnno nell'autunno clei 1939 nei giornali, nella 

pubblicazionc uffieialc delia cx-Residenza Reale del Basso Danuhio e nella Ret'ista Istoricei 

Română, IX (1939), p. 501. 

La scoperta del tesoro avvenne ii 5 Agosto 1939; fu trovato vieino alic mura delia 

cittadella dietro la torre n. 6, e circa 15 cm. so pra ii livello dell' entrata dclla torre (sulla pian ta 

ii luogo e indicato eon la lettera N; vedi anche la fotografia delia fig. 11). Le monete stavano 

ammucchiate, mischiate a delia terra soffice, una specie di cenere proveniente probabilmente 

dalia cassa nella quale eram, state depositate. Naturalmente dei cocci di vasi si trovano 

anehe nelle vicinanze del tesoro, pero non appartengono alia stessa epoca; i coeci di queslo 

strato appartengono al sec. IV. E chiaro che ii tesoro e stato sotterrato în questo luogo, come 

i morti trovati nella camera dell'edificio în immediata vicinanza, giungendo cosi a contatto 

con elementi del sec. IV. 
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II tcsoro c composto di 106 morH'tc. Fra qucste 103 rccano I' dfigie di Busilio II Bulgaro

c/0110 c di suo fratcllo Costurllino VI I I (9i6-1025 d. C.). Dalie 106 munctc, una r rimasta 

presso la cx-Residenza dcl Basso Danubio, per csscrc depositata al Museo di Galaţi, dieci 

sono entrate a far parte delia collczione di Casa Reale, rd alt re elicei si t ruvano nd gabincttu 

numismatico dell' Accademia Romena. Son rimast i, quindi, ne Ila collcziunc dcl )luscu delie 

Antichita di Bucureşti, 85 escm pi ari. 

Fra c1ueste, 82 sono di Basilio 11 e Costantinu Ylll. 
Tuttc Ic 82 monctc suno dello stesso tipo 1). Si osservano pfrcolc diffcrcnzc di peso c di 

stampo (fig. 29 c 30). II Juru peso varia fra i 4,18 gr. e i 4,24 gr. 

Diritto t liASILCCOhSTAhTliR 

II busto di Basilio II di faccia. II volto 

eon la barba. A dcstra Coslantino Ylll sen

za barba. Tengono fra di cssi una cro<'c. 

L'abito di Basilio II r ornato da quadrctti 

in rilievo, c1ucllo di Coslanlino da punli pure 

in rilicni. 

Rov. t IhSXlSHEXHEGNA!\TJtDJ 

II vestito di Cristo, di facda. Aurrola con 

la rrocc; in ogni hrarrio delia 1·ru1·c vi sono 

duc punii În rilicvo. 

I ,e altrc 3 monrle ~0110 d,·i successori di 

Basilio II e precisa mente: 

l esemplarc di Co.~tu11ti1w V 11 I, ii quale 

regnu solu fra ii 15.XIl.1025 c ii ll.Xl.1028. 

(fig. 31, n. 1). Peso 4 46 gr. E un cs1·mplarc 
concavo:!). 

Diritto 1- C!JhSTAThliASILE'ISRM 

Bustu dell'impcratorc di faccia. Sulla lesta 

ha una corona c-on la crcwc. Nclla dcstra ti1·• 

ne la cruce e nella sinistra ii globo con la 

ccoce. 

Rov. -t- lhSXISREXREGNAl\Tl'-ll\t 

Fiţ.JI, :\. 1. Mon~ta di Costantino\'111; n. 2, li-Ionela 

,li Homano, II I Argyros; n. 3, Moncta di Costantino 

I:\. Monornaeho (un poco piu pi,·colc delia grnn-

dezza naturale). 

La figura di Cristo, coronala dall'aurcola con la cruce. Con la dcstra hl'nedicl', nclla 

sinistra tiene ii vangdo. Sul nimbu vi sono duc semilune. Tutto rontornato da un cer

chio fatto di 3 linec puntcggiatc. 

Un esemplarc (fig. 31,2) di Romano III Argyros (12.XIl.1028,-11.1\".1034). Peso 4,49 gr. 3 ). 

Diritto. 0CEBOH(·HU.H1AhU Rov. t lhSXISREXREGNANTl'-IM 

A sinistra Romano III con la corona decorata 

di una croce. Nella sinistra ticne ii gloho con la 

1) Cfr. W. Wroth, Catalog1te of the Imperial By
za11tine Coins in the British Museum, ,rol. II, Lon

don, 1908, p. -185 n. 5, tavola LVI, 3, 

Cristo seduto sul trono, col la dcstra in 

atto di benedirc. :\ella sinistra ticne ii van-

2
) Ibidem, p. 492, tipo n. 3, n. 6-- 9, tavolu LVII, 9. 

3) Ibidem, p. 49,1, I --3, tavola LVII, 13, 
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croce. A destra la Madonna in piedi, ten- gelo sulla cui copertina s1 vedono 5 punti m 

dendo la mano destra sopra la corona dell'im- rilievo: : •: 

peratore. Sopra, fra le due figure: M0 

Un esemplare di Costantino IX - Monomacho (11.Vl.1042-11.1.1055). Moncta concava, 

(fig. 31,3), peso 4,41 gr 1). 

Diritto + CDhSTAh liASILE'-1S RM Rnv. + IhSXISREXREGNA~TI'-IM 

Busto dell'imperatore di faccia. Corona con Cristo sul trono con le braccia ricurve. Au-

croce, vestito ricamato. Nella destra ticne ii reoia con la croce. Con la destra benedice, 

labaro con 5 punti in rilievo. nella sinistra tiene la bibbia con : • : 

La cornice e formata da 3 linee pun• La cornice c formata da 3 linee punteg-

teggiate. giate. 

CONCLuSIONl 

Anchc solo dopo questa prima campagna di scavi, si puo vedere l'importanza delia l'itta

della di Bisericuţa, per la conoscenza delia vita romana c bizantina dcl Basso Danubio. ln

quadrata in una serie di cittadelle chc partendo dalie foci del Danubio si sehierano lungo ii 

grande fiumc, Dinogetia rappresenta, dalia fine del III secolo in poi, un potente bastionc per 

la difesa dei confini dell'impero contro i barbari che tentavano invaderlo dalia Bessara

hia e dalia Moldavia. Le numerose torri, collocate co~i vicine )'una all'altra, i muraglioni brcvi 

(20-- 22 m.). Io spessore dei muri, tutto <"i dimostra quanto erano pericolosi i tem pi in cui fu 
eretta la fortezza. 

Basandoci su quanto si c scoperto fin' ora, possiamn prnvvisnriamcntc coneludert' l'hc i 

primordi delia fortezza, nella sua forma const'rvatasi fino ad og!(i, devono essere datati verso 
J„ fin„ ,l„J ""''· 111 d. C. 

Alcuni clementi pii'1 antichi, scopcrti durante gli scavi, dimnstrano C"he ivi l'sisteva izia 

da prima un centro di vita. A confermare questa affermazinnC" sta la tC"stimonianza dcl gl'ngrafo 

Tnlnmeo, ii quale verso l'anno 140 d. C. paria di Dinogctia 2). Resta da vedere in qual rap

porto di tempo sta la stazione sul ripiano di BiserÎC'uţa t' quella a Sud-Ovcst delia regione 

., delle vignc •> sulla riva delie paludi, sulla strada Bugcac-Garvăn, delia cui esistenza ahbiamo 

potuto convincerci dai numerosi cocc1 e frammenti di tegolc chc si vedono sui terreni colti

vati dagli abitanti de! luogo. 

Ad ogni modo, ne! sec. IV la vita proscguc cd c abhastanza prospera, nonostantc gli 

assalti che devono essere stati sopportati dalia cittadella C' che avranno certo portato a distru

zioni e relative ricostruzioni parziali: cosi per esempio e stata murata l'entrata alia torre n. 

7 e, forse, e stata rafforzata la porta, raddoppiandola. D'altra parte solo in vicinanza delie 

porte abbiamo trovato, fin' ora, delie pietre da taglio e dei frammenti architetturali che erano 

appartenuti a monumenti piu antichi. I secoli seguenti sono periodi di poverta, in cui la vita 

a Dinogetia e ridotta a forme precarie. 

Una rinascita delia vita delia cittadella si constata verso la fine de! secolo X e durante 

ii sec. XI. A dimostrarlo stanno le numerose monete di bronzo dell'epoca di Basilio II 

1) Ibidem, p. 501, tipo 5, 12-14, tavola LIX, I. 2) Tolomco, III, 10,1. 
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Bulgaroctono e clei suo1 succcssori, come pure ii tPsoro d' oro che deve essere stato sepolto 

all'epoca di Costantino IX. 
Questo rifiorimento, che si puo constatare in tutta la Dobrogea, r ccrtamente in relazione 

con le vittoric delie armate imperiali su di Sviatoslav, che portarono ad un nuovo periodo di 

cffettivo do minio di Bizanzio alle foci del Danubio. Sic accertata persinu I' esistenza di un ducalo 

di frontiera nella regione del Basso Danubiu, ducatu che portava ii nome di Paristrion 1). 

ln fine, la duminazione turca non ha laseiatc che delie traecie superfieiali, rappresen

tatc da frammcnti di vasi e da una pipa carattcristica di provenienza recente. 

Si puo quindi vedere che la prima campagna di scavi di Dinogetia ha rimesso in lucc 

un ricchissimo materiale archeologiru, sollevando nello stessu t!'mpo una serie di problemi fra 

i pi11 intcressanti, chc speriamo risolvere nel curso delie prossime campagne di scavi, durante 

Ic quali potremo giungere a liberare c a ~tudiarc anehc !'interno delia eittadella. 

GH. ŞTEFAN 

1) Cfr. N. Biine,cu, Nout·eaux duches by:antins : Bulgarie rl Paristrion, in Buii. hisl. de l'Arad. 

Roum, t. X (1923). 
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