
IL PROBLEMA DELLE MONETE-ANELLI DELLA DACIA 

Ln preludio all'introduzione ed alla circolazione della moneta in Dacia e costituito dalla 
moneta-anello x). 

L'impiego di anelli d'oro e d'argento come mezzi di cambio sulle rive del Danubio me-
dio e nei Carpazi, e stato costatato in uno studio di F . von Kiss 2) , fin dal 1859. Piu 
tardi, verso il 1879, Matheus Much 3) si prova a seguire l'uso delle monete-anelli presso i 
popoli d 'Europa nei tempi antichi e riesce a scoprire il loro impiego dai tempi piu remoti, 
fino al jiricipio del medio evo. 

Quattr 'anni piu tardi, M. C. Sutzu 4) contribuirâ anch'egli allo studio di questo problema, 
grazie alla scoperta d'un ripostiglio di simili anelli a Turnu Măgurele. 

L'ultima ed utile critica sul problema della moneta-anello della Dacia e data recentemente 
da Karl Pink 5) . 11 suo studio si limita al materiale conosciuto dei musei di Vienna, comple-
tato da lui — per quanto e stato possibile — con informazioni e note di scoperte (« Fundnotizen ») 
raccolte diligentemente, da diverse riviste e publicazioni, rimanendo pero interamente 
sconosciute le scoperte fatte nel mezzogiorno dei Carpazi. II tema principale dell'opera del 
Pink e quello dello studio del problema dal punto di vista numismatico. 

Malgrado tut t i questi meritevoli sforzi collettivi 6) , il problema e pieno d'incognite. In 
primo luogo esso ha bisogno di essere largamente t ra t ta to dal lato archeologico, con tavole 
illustrative del materiale al completo, in modo da poter stabilire una tipologia ed un'evoluzione 
precisa di cio che noi chiamiamo comunemente « anelli monetari». Basandosi sui risultati 
d'una simile ricerca, si potrâ proporre una cronologia e solo dopo cio si potrâ discutere il pro-
blema dal ţmnto di vista numismatico. 

Ecco il repertorio, comjdeto per quanto j)ossibile, per ordine geografico, con le localită dove 
si sono rinvenute le monete-anelli nella Dacia: 7) Firiteaz (1), Birchiş (2), Dosu (3), Vălioara (4), 
Lâpugiul Inferior (5), Nevoieşti ((>), Chitid (7), Vâlcele Bune (8), Apold (9), Guşteriţa (10). 

') E. Babelon, Les origines de. la monnaie, Paris, 
1897; W. Ridgeway, The origin of metallic currency 
and weight standards, 1892; K. Kegliug, art. Geld, in 
M. Ebert, Reallexikon d. Vorgesch., IV, 1, p. 204 
segg., dove si t rova anche la bibliografia. 

2) Fr. v. Kiss, Die Zahl- und Schmuck-Ringgelder, 
Pest , 1859. 

3) M. Much, Baugen und Ringen, in Mitt. d. anthropol. 
Gesell. in Wien, I X (1879), p . 89—131 . 

4) M. C. Sutzu. Tezaurul dela Turnu Mâgurele, in 

Revista pentru istorie, archeol. şi filolog., I (1882), 
p . 1 - 1 6 . 

5) K. Pink, Goldstabringe aus Dacien, in Numism. 
Zeitschr., N. F . , X X I (1928), p . 1—11. 

6) V. anche le in teressant i osservazioni fat te dal Dot t . 
G. Severeanu, Podoabe ţi valori monetare daco-getice, in 
Buletinul Soc. Num. Rom., X X I I I (1928), p. 17—19. 

7) Le cifre fra parentcs i r appresen tano il numero 
sul quale le var ie localitâ si t rovano ellencate nel 
repertorio dalla fine di questo s tudio (v. p . 151 - 158). 
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Caşolţ ( I I ) . Moşna (12), Agnita (13), Beşeneu (14), Buzeul a rde lean (15), Ti l işoara (10), B r ă d u ţ 
(17). T â r g u - M u r e ş (1S). P o r u m b e n i (10), Mădăraşu l de Câmpie (20), B i s t r i ţ a (21), F o d o r a 
(22), Corueni (23), Borşa (24). nel « M a r a m u r e ş » (25), Fejercse (20), Nespes t (27), Bodrog-
Keresz tu r (28), Czegeni-Matolcs (29), Olprel (30), Boga ta (31), Gher la (32), Vă lcău (33), Că-
l e lu l ( 3 4 ) . W u l n o i (•{•»). A ş t i l e u (3(1). S e g u o n o a l t r e q u a t t r o not i / . i e c o n scoj>erte f a t t e ne l la 

Trans i l van i a nelle localitâ r imas te sconosciute o nel t e r r i to r io ungherese (37—40) . 

Nel Sud dei Carpazi menz ion i amo le scoj>erte fa t te a Calafat (41), T u r n u - M ă g u r e l e (42). 
Zăv iden i (43), e nella Ol ten ia (44). 

Alla fine di (juesta enu ine raz ione , noiosa q u a n t o necessar ia , per ave re un ' idea e s a t t a sn 
q u a n t o dicono q u e s t e cifre, si j>ossono fare d u e osse rvaz ion i . 

La magg io ranza delle scoper te di mone te -ane l l i , seeondo le i i i formazioui che j )ossedianio, 
e s t a t a e f f e t t ua t a nel corso del secolo scorso . S o l t a n t o poche — p r o b a b i l m e n t e c i n q u e : 2 8 . 
3 1 , 4 1 , 4 3 , 4 4 — ci sono n o t e come t r o v a t e dopo il 1()()(). Ojiesto f a t t o ci fa suj)j)orre che le 
scoper te s iano a w e n u t e , p r o b a b i l m e n t e , a n c h e doj>o q u e s t a d a t a , j>ero non j>otevano essere 
r eg i s t r a t e dagli s tud ios i , j ioichc, a causa <lel me ta l lo |>rezioso di cui e r ano fa t t e , e r ano suh i to 
inesse in c o m m e r c i o . 

La mone ta -ane l lo ci e n o t a , in g ran p a r t e , dal le not iz ie di r i t r o v a m e n t o , p u b b l i c a t e in ri-
v i s te e r iconosc iu te <lagli s tudios i in hase alla loro deser iz ione. Ma per fare una descr iz ione 
e s a t t a delle loro ea r a t t e r i s t i che ei vo leva , se non j>roj>ri<> u n o s tud ioso , a l m e n o un conosc i tore 
d ' a rcheo log ia j>er jxiterci d a r e u n a deser iz ione e s a t t a , a l t r i m e n t i s a r ebbc ro a n d a t o j )erdut i 
nella inassa a n o n i m a <Ii not izie ed informazioni r i g u a n l o al r i t r o v a i n e n t o di <>gg<'lti an t i ch i . 
Pe r q u e s t a ragione j jo t rehbe dars i che , nella lunga fila <lei s u n u n e n z i o n a t i anel l i , a lcuni <li cssi 
n o n fossero s t a t i u s a t i a q u e s t o scopo *). 

P e r ave re u n ' i d e a aj>j>rossimativamente e s a t t a s u l l ' a b b o n d a n z a di inonete-anel l i nella D a c i a 
b i sogna vag l i a re t u t t i gli e l ement i alla luce delle osservazioni s u d d e t t e . 

La regione in cui si e r ano t r o v a t i <|ii<'sti anell i , corr i s jxmde <juasi j)erfettain<'iite alle n o -
zioni nos t r e su l l ' es tens ione della D a c i a : da i Carj>azi boscosi al D a n u h i o e fino al la T i sa . Fuor i 
di q u e s t e f ront iere n o n a b b i a m o che delle seoj)erte i so la te , come quel la di Devecser , nel d i s t r e t t o 
di V e s z p r e m , ne l l 'Oves t de l l 'Unghe r i a , v ic ino al lago B a l a t o n . Ques t a e l 'unica eonosc iu ta a d 
Oves t della Tisa e t a n t o piu ci fa a m m e t t e r e che la j>ropagazione e l 'uso loro si l imi tasse ro a 
q u e s t o f iume , d o v c n d o cons idc ra re i r i l r o v a m e n t i o l t re di esso <'<>in<' seoj>erle isolate e casua l i . 
D ' a l t r o n d e , l ' a b b o n d a n z a di anell i in T r a n s i l v a n i a ha u n a sji iegazione n a l u r a l e e faci le : la 
r icchezza delle min ie re d 'o ro 2) di q u e s t a regione h a offerto, a profus ione, la m a t e r i a j)er la 
fabbr icaz ione degli anel l i . L a f ron t ie ra , che de l im i t a la zona d'esj>ansione degli anel l i , n o n 
si a r r e s t a ai Carj>azi, come r i su l ta dal lo s t ud io di P i n k , m a c o n t i n u a a n c h e al Sud , come <Iiino-
s t r a n o i r ipost igl i s u m m e n z i o n a t i , t r o v a t i in q u e s t e regioni . L 'un ica rcgione sulla qua l e non 
a h h i a m o a lcuna not iz ia di qua l che e v e n t u a l e r i t r o v a i n e n t o di anelli e que l la delI 'Kst dei C.arjiazi. 

A b b i a m o v i s to j)iii sii l ' a rea di uso di q u e s t i anel l i , la qua l e , nello s tesso t e m p o , ci fa anche 
conoscere il loro t e r r e n o di c i r co laz ione ; j>roviamo ora a prec isare le forme c o m u n i che j j r endono 
gli ane l l i -mone te nella Dac ia . A q u e s t o r i g u a r d o , come in inol t i a l t r i easi , <-i m a n e a u n o s t u d i o 
in cui q u e s t o j i roblema sia segui to dal p u n t o <li v i s t a areheologico in has<^ alle i l lus t raz ioni 

*) Se gettiamo unn sguurdo nei repertori di G. estratti <lai periodiei j>iu iinliclii, clie gli uiielli HÎ sono 
Gooss, G. Teglâs e J. Martian, che si riferiscono irovuti in un pifi gran nuniero. 
soltanto ad una parte della Transilvania (« Sieben- 2) G. Teglâs, lieitrii^e zumColdbvr^biiu des vorromischen 
biirgen »), ci persuaderemo subi to, seeonilo gli uppunti Duriens, in llufiurisehe Hevue, I \ (1889), p. 260 segg. 
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di tu t to il materiale. Da quanto segue non proveremo di supplire a questa mancanza, ma ci 
limiteremo a fare alcune osservazioni che s'impongono, senza dover aj»[>rofondire il materiale 
per adoperarlo alla chiarificazione del j»roblema che c'interessa. 

Veramente, c'interessano poco le forme che j)rendeva l'oro coniato, j»ero vi sono certe 
forme che sono consacrate dal luogo e dall'uso. Î e j»iîi conosciute sono: lingotti, verghe, mattoni, 
tegole, placche e poi — anelli. Da noi, tra le forme abituali, conosciute e ammesse fin' ora, 
vc ne sono due: anelli e braccialetti, denominazioni abbastanza improjme e confuse j)er tut t i due. 
Quelli che se ne sono occupati, studiandole j)iîi da vicino, hanno osservato la dilferenza e li 
hanno chiamati « Goldstabring » (K. Pink), « Ring », « Bauge » (Much), « Schmuckringgeld » 
(Kiss). 

La forma caratteristica degli oggetti-monete d'oro di piccole dimensioni della Dacia e 
anulare. E l'unica alla (juale si j»ossa attribuire questa dcnomina/ione. II corjjo e formato da un 
filo d'oro rotondo o schiacciato. Altre volte si conserva la forma generalc circolare, pero la cir-
conferenza deH'anello non e comj)lcta e termina con due punte j)iîi o meno allontanate una 
dall'altra o, alcune volte, sovrapj)oste. II filo d'oro e lavorato, in tal caso, a (juattro angoli, 
j»iîi spesso nel centro e j)iîi sottilc verso le estremita. E una delle forme j)iîi frequenti che si 
trovano in Dacia. La forma circolare regolare JHIO essere, anch'essa, abbandonata, diventando 
j»iîi o meno ovale. Se ne trovano spesso. 

Un'al t ra forma, in dipendenza tipologica dagli anclli a quat tro angoli, e quella delle catenc 
d'oro formate di anelli che conservano gli angoli, pero lasciano la forma circolare per quella 
ovale o anche per quella oblunga, gli anelli essendo attaccati uno al l 'a l tro, e le estremitâ so-
vrapjioste. Queste sono le catenine che si trovano di frequente in Transilvania. 

Questo e cio che riguarda gli anelli. Non voglio far qui della tijiologia e nemmeno stabilire 
un'evoluzione, ma mi limito ad alcune constatazioni. 

Ci rimane da dire alcune parole sulla seconda forma: moneta-braccialetto. Vasile Pârvan, 
toccando, nelle sue Getica *), la questione della moneta-braccialetto trovata a Turnu-Măgu-
rele e considerata dal suo illustratore M. C. Sutzu 2) come moneta-oggetto, propone un 'a l t ra 
interpretazione, cioe che servisse per ornamento delle punte del baldacchino dei carri sciti, 
oppure per degli scettri 3) . 

Ci sembra piîi j)robabile l'interpretazione di Vasile Pârvan, visto che non abbiamo nes-
sun'altra indicazione che simili oggetti fossero adoperati come monete. Per questa ragione li 
eliminiamo anche noi. 

Molto di rado il corpo degli anelli e ornato, ma, quando lo e, si t r a t t a di semplici linee 
transversali che compiono questa funzione. 

Sarebbe interessante di sapere, in relazione con queste monete-anelli, se esse provengono 
dalla Dacia e qual'e la loro epoca di circolazione. 

Per la spiegazione di questo doppio problema ci sarâ di grande utilitâ lo studio della com-
posizione degli anelli, studio che ci sarâ pure necessario nelle discussioni metrologiche che 
seguiranno. 

Abbiamo detto dal principio che gli anelli erano d'oro. Ma, se prendiamo in considerazione 
che l'oro vergine si trova raramente nelle miniere e pensiamo alle difficoltâ e alla primitivitâ 
dei mezzi di cui disponevano in quell'epoca per separarlo dagli altri elementi, certamente non 
dobbiamo aspettarci di trovarvi dell'oro puro. In fatti, le deserizioni tramandateci a' riguardo 

x) V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 19. 3) V. Pârvan, op. cit., p. 49. 
2) M. C. Sutzu, op. cit., p. 5—8. 
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del ritrovamento delle monete anclli, comc pure le analisi moderne, fatte in proposito, ci hanno 
confermato questo punto di vista. 

Alcunc monete-anelb' hanno una tinta pallida. La ragione, sospettata dapprincipio, e do-
vuta al miscuglio naturale dell'oro con l'argento, detto elettro. Dallc analisi falte risulta 
la stessa cosa ' ) . 

I risultati di queste analisi non ci Borprendono. Sono proprio quei corpi ai quali, nci C.ar-
pazi, si trova unito l'oro 2) , in cui prcdomina talvolta l'oro, l 'argcnto entrando in piccola quantitâ ; 
altre volte la proporzione diminuisce a sfavore dell'oro, dando oio che si chiama elettro. 

Questo fatto c di grande importanza per noi, poiche ci dimostra che gli anelli sono fahhri-
cati con I'oro dci Carpazi, visto chc sono stati trovati scinprc in Dacia e, probabilmente, sono 
stati anche fabbricati lî. Sull'origine dol concetto di coniare L'oro pcr la inoncta in questa forma 
vi puo csscrc discussionc, perche, probabilmente, e im concetto orientale, ma un concetto che 
cbbc una grande influcnza e si propago îicll'iiitcro bacino orientalc dcl Meditorranco c anchc 
in Europa :1). 

In finc, non sappiamo sc la fabbricazione di questi anelli fu liinitata all'oro o si cstosc al 
bronzo c al rainc. Li conosciaino dcl Caucaso 4), pero da noi non si sono fattc simili riccrchc o 
jior questo non possiamo affermare nulla al riguardo. La parola sarâ allo ricerche ulteriori. 

Sui punti suinmcnzionati fin'ora, tu t t i i niunisinatici si trovano d'accordo, salvo Ic piccole 
differenzo segnalate. Dovo cominciano lc divergcnze fondamenlali e sulla questione dollo ori-
gini. ITno doj)o l'altro, gli studiosi hanno voluto trovar loro un foiidaiiiciito inot rologico o una 
hasc uiclrologica sulla quale apj)oggiare questo sistcma, immaginando cho la nionota-ancllo non 
sia altro cho la trasforinaziono in moneta dell'oro dacico, secondo uno doi sistomi monetari 
cosi diffusi a quel tomj)o. E percio hanno jiesato ogni oggetto sejmratamento od hanno rij>or-
tato j)oi i j>csi al sistema j>iu diffuso doll'epoca. Lo ipotcsi, omesso dalla maggioranza dogli 
studiosi, sono conosciute e sono statc combaltute. La meno conosciuta nclla Ictteratura stra-
nicra, ma accettata quasi dappertut to nolla lettcratura roincna di specialitâ, c quclla di M. C. 
Sutzu, formulata in occasionc dcllo studio dcl rijiostiglio di Tiirnu Măgurclc 5) . 

II Sutzu, come altri numismatici prima e doj>u di lui, cerca di scoj>rirc il modollo motro-
Iogico sul qualc sono stati tagliati gli anclli monotari dolla Dacia. Siccome ncl V secolo e in 
una parte del secolo seguento il commercio dol Ponto Kussino e dominato dalla cittâ di Ci-
zico, l 'autore crcdc molto probabile ohc la moneta di quosta cittâ, col suo j>oso, abbia scrvito 
di base metrologica agli anelli 6) . 

Gli argomenti principali del Sutzu, chc lo portano aH'onunciaziono dolla soj>raddetta teoria, 
sono due: 1° L'esistenza del commcrcio dclla cittă di Cizico nel INord c, sopra tut to , ncll'Ovest 
dcl bacino dcl Mare Nero 7), visto che nelPOvest abbia lasciato — secondo l 'autorc — delle 

J) Conosciamo il r i su l ta to deli 'analisi f a t t a dal Dot t . 
Bernard , d i re l to re del l abora tor io di chimica della 
Faco l tâ di Medicina di Bucureş t i , su di alcuni fram-
nienti di braccia le t t i del ripostiglio di T u r n u Măgurelc . 
Ecco i r i su l t a t i : a) il f r ammento di b racc ia le t to n. 
6. t av . I, di Su tzu , cont iene Au 78 ,204%, Ag 15 ,054%, 
Cu t r acc i e ; b) un f r ammen to del b racc ia le l to n. 8 
con t iene : Au 23 ,809%, Ag 7 3 , 4 7 8 % , Cu t r acc i e ; 
c) un a l t ro f r ammen to del bracc ia le t to n. 6 aveva 
la seguente composiz ione: Au 14 ,400%, Ag 7 8 , 6 4 2 % , 
Cloruro di a rgen to 4 , 5 3 3 % , e t raccie di Cu. 

z) V . il r î su l ta to dell 'analisi eseguita dal I.. Bclla, 
Le cerf d'or de Tdpio, in Arethuse, 1925, p . 140. 

8) E . Babelon . Les origines de la monnaiv. 
4) J . de Morgan, Note sur l'usagc du systcme pon-

deral assyrien dans VArmânie Russe â l'fpoque pre-
historique, in Rev. Arch., 1889, I I , p. 177—187 c 
p . 291 segg. 

5) M. C. Su tzu , op. cil., j». 9 e segg. 
•) Ibidem, p . 12. 
7) Ibidem. 
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traccic profondc, comprova l'influenza dclla coniatura della moneta. 2 Una tabella del pcso 
della moneta-anello, rij>ortata allo statcre cizico e alle sue suddivisioni, conferma che le j>rime 
sono state tagliate sul modello delle ultime *). 

In via di massima I'affcrmazione del Sutzu e vera, riguardo al commcrcio di Cizico ncl ba-
cino del Mar Nero, ma ci si j)one la domanda: j)er quali regioni e sopra tu t to in quale cj)oca? 
Secondo le ricerche fatte fin'ora, e documentato a Olbia, alla finc dcl secolo V° c, soj)ra tu t to , 
al princij)io del IV°, (juando la cittâ dclla bocca del Dniepcr si vedeva forzata dall'invasione 
dei cizici a j)rcnderc dcllc misurc Iegali j)er imj)cdire la spcculazione che si faceva con quella 
moneta 2) . Ma per la costa Ovcst dcl Ponto Hlussino quali prove abbiamo? E, sopra tu t to , per 
quale epoca? Siccome il j)robIcma e j)iu comj)lcsso di quanto sembri a jmma vista, vi ritornc-
remo piii tardi in un jmragrafo sj)cciale. 

Piguardo al sccondo argomento—tabclla comparativa dcl j)eso 3)—-osscrviamo chc, j)er otte-
nerc un risultato convincente, csso ha bisogno del rifcrimcnto c della verifica d'un numero mag-
giore di anelli. Ma anche j)cr quclli j)esati c citati dall 'autore manca l'equivalente negli anelli dello 
statere di Cizico, il (jualc, indubbiamcntc, ebbc la parte j)rcj)oiidcrante nelle transazioni com-
merciali, soj)ra tu t to all'cstcro, e troviamo solo degli anelli corrispondcnti allc suc suddivisioni. 
Ma anchc delle suddivisioni, soltanto una metâ di ectea c stata cambiata in moneta di Cizico e, 
anchc quclla, raramente, essendo l'unica tra molti anelli alla (juale c stato j)ossibiIc trovarc 
l 'equivalente nel peso. II resto degli anelli corrispondc ai pondi di 1/72, 1/114, 1/288 di quello 
di Cizico, il quale non e mai stato coniato e, fatto curioso, j)roprio questi erano i j)iii numerosi. 
In ultima analisi, dunque, la teoria del Sutzu si apj)oggia sull'esistenza d'un anello unico, il 
quale avrebbe il peso ugualc a quello della metâ dell'ectea, « moneta rara » anch'essa; tu t te 
le altre sono delle semj)Iici giustaposizioni di peso accanto a quelle nominali, le quali non sono 
state mai coniate a Cizico e, per cio, non costituiscono argomcnti validi. 

Per sostenere la sua teoria, Sutzu si vide costretto a darc una quanti tâ di spiegazioni sup-
plementari per chiarificare questa sconcordanza tra il peso dcgli anclli c quello delle suddivi-
sioni dello statere di Cizico. Queste oscillazioni, generalmente in meno, sono poste sul conto 
del peso c della delicatezza del proccdimento di fabbricazione in quei tempi lontani. Questi 
anelli erano destinati, praticamente, ad essere j>esati. Tut tavia si puo accettare la spiegazione, 
soj)ra tu t to pcr la prima parte dell 'argomentazione; pero essa significa una prima rinunzia 4) . 

Per altro, lo stesso Sutzu ha delle csitazioni: trovando un ancllo del peso di 1,45 gr., il 
quale sorpassa il peso massimo della metâ dell'ectea (1,37 gr.), crede che potrebbe rappresentare 
1/6 del darico d'oro da 8,60 gr. 5 ) ! 

Questo non e ammissibile, poiche bisogna adottare una qualunquc spiegazione unitaria: 
o i cizici hanno servito, come base metrologica, agli altri anelli della Dacia, o e stato il darico 
d'oro, ma che siano stati ambedue, non e possibile! Cio non impedisce all 'autorc di con-
cludere che « gli anelli d'oro rappresentano delle determinate frazioni di cizici tagliate secondo 
il sistema dodecimale e aventi t ra di loro le piu semplici relazioni » 6) . 

Di qui si vede quant 'e fragile il fondamento della teoria del Sutzu. 
In quanto alla datazione degli anelli e evidente che essa va messa in relazione con l'epoca 

di circolazione dei cizici. Siccome il Lenormant stabilisce che l'emissione dei cizici non pote 

J) M. C. Sutzu, op. cit., p. 13. 3) M. C. Sutzu, op. cit., p. 13, 
2) Dittenberger, Syll.3. 218; cf. H. Schmitz, Ein 4) Ibidem, p. 13—14. 

Gesetz der Stadt Olbia zum Schutz ihres Silbergeldes, 5) Ibidem, p. 14, 
Ereiburg, 1925. 8) Ibidem. 
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avvenire prima del scc. V , e dovette cessare ael 334 av. Cr. ' ) , il Sutzu fissa cronologicamente 
i nostri anelli tra questi due limiti. In Beguito, notando che i cizici non divcntano una inoneta 
<li circolazione internazionale BC non dopo la caduta di Atcne alla fine del IV sccolo, egli crede 
che « tut tc lc possibilitâ sono. . . che il nostro ripostiglio sia posteriore a quesla data », cioc gli 
anelli sarebbero della « fine dcl secolo V o del princi|)io di qucll'altro »-). 

Riassumendo le obiezioni giâ fatte, osserviamo che la teoria del Sutzu, adottata general-
inente dagli Btudiosi roineni, non puo piu essere BOStenuta per i seguenti motivi: I L'attivitâ 
commerciale della cittâ di Cizico e documentata in quest'epoca Boltanto per la regione olbiana 
e non per le nostre rcgioni. 2 II pondo dcllo statere non si trova in alcuno di questi anelli. 
malgrado che essi formino la innncta di circolazione corrente e non quella nominale. 
3° L'unico pondo che s'inquadra come peso tra i Bummultipli dello statere, e quello d'un nomi-
nale che e raramente monetizzato. 4 Non si puo dare una spiegazione soddisfacente al peso 
dclla magginranza di qucsti anelli (433) i quali, crede Sutzu, sono tagliati sccondo le Buddivi-
sioni dcl Cizico: 1,72, .1/144, 1/288, mentre a Cizico essi non erano ncmmcno fabbricati pcr 
uso di moneta. 5° Per spiegare certi pondi i quali non si possono inquadrare nel sistenia 
cizico, l 'autore ricorre al sistema persiano. 

Se non ammettiamo questa base metrologica, cade anche la dalazionc chc si appoggia 
ad essa. 

L'argoinentazione «1*4 Sutzu soffre d'un vizio fondamentale. Per provare che gli anelli 
monetari daci sono stati tagliati secondo il peso cizico, non e sufficieiite di trovare gli statcri 
di Cizico in circolazione al Nord del IVtar Nero, a Olhia e a Pantikapaeum 3) , ma dobbiamo 
trovarli anche in Dacia c sc non in gran numero, almeno ben documcntati . Ora, non si 
conosce ancora che una sola scoperta ccrta di simili monete, fatta a Cuzgun (Ion Corvin) nella 
Dobrogea, dovc, accanto alle 200 dramme di Istros, Messcmbria e Apollonia, si sono t rovat i 
anche 7 stateri di Cizico. Ci sarebbe un'altra scoperta, ricordata da G. Tocilescu come fatta 
a Galaţi, ma non c sicura. Anche animettendo che le due scoperte rappresentino un commercio 
cizico nelle nostre regioni, osserviaino che ambedue sono avveniite nei pressi del Danubio, nelle 
regioni dove non ci sono notc le monete-anelli, mcntre, al contrario, nelle rcgioni transilvaniche, 
nclla Valacchia e nclla Oltenia, dove gli anelli sono rapprcsentati riccainenle, non abbiamo 
nessuna notizia di ritrovamenti di inonete di queslo gcncrc. pur essetido hcnc informali sui 
ri trovamenti dellc monetc di queste regioni. 

Vi e poi un'ulteriore difficolta d'ordinc cronologico per accettare la tcoria del Sutzu. 
La datazione degli anelli dovrcbbe esserc fatta, conformementc alla summenzionata leoria, 

in relazionc con l'espansione commerciale di Cizico. Ora, la dominazione di questa citta 
— anchc secondo il Sutzu — c degli ultimi decenni dcl sccolo V° o anche del principio del 
secolo IV°, ed avrebbc dovuto, per la Dacia, durare fino alla mctâ di questo sccolo, allor-
quando, nclle nostre regioni, la moneta di Filippo II Ia soatituiscc nel commercio. Pero. dal 
gran numero di ripostigli noti, risulta che la forma delle monete ha subito un'evoluzione, per 
la quale, probabilmente, il periodo di circa 50 anni non sarebbe stato sufficientc. E poi i filippi 
non si trovano mai nei ripostigli di anelli. 

L'argomento decisivo della teoria del Sutzu e fornito dal peso degli anelli pesati da lui. 
A proposito degli anelli trovati a Turnu-Măgurcle e pesati dal Sutzu, abbiamo detto chc per 

l) Ch. Leno rman t , Essai sur les statîres d'or de 2) M. C. Su tzn , loc. cit. 
Cyzique, in Rev. Num., 1856, cit . da Su tzu , loc. cit., 3) S. P . Noe, Bibliography of greek coin hoards, 
p . 15, no ta I. New-York , 1925, s. v. 
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verificare la sua tcoria bisogna tcncre in considerazione il peso di tut t i gli anclli conosciuti. 
Oggi, grazic alla pesatura fatta dal Pink, possiamo presentare, se non una tabella completa 
di tu t t i i pesi, almeno una molto piu vasta che permetta considerazioni piîi ampie l). I pcs1 

sono ordinati in ordinc decrescente: 111, 110, 109.7, 108.5, 108.3, 107.6, 105, 102.4, 102, 101.5, 
101.3. 100.45, 100, 99.9, 99.3, 96.2, 95.7, 79.39, 65.5, 64.42, 63.1, 59, 58.50, 55, 54, 53. 52, 
51. 50.72, 45.9, 42, 40.8, 39.4, 39, 37, 36, 34.5, 31, 22.75, 22, 21.8, 21.9, 21.4, 20.9, 20.9, 20.5, 
20.4. 20.1, 17, 16.58, 14.5, 13.6, 12.6, 12, 11.9, 11.6, 11.5, 11.5, 11.4, 11.34, 11.3, 11.2, 11. 
11, 10.9, 10.8, 10.8, 10.7, 10.7, 10.5, 10.5, 10.4, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3. 10.2, 10.1, 10, 10, 10, 
9.95, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.8, 9.7, 8.73, 8.5, 7.7, 7.5, 7, 5, 5, 5, 5, 4.5, 3.85, 3.5, 3.5, 1.45, 
1.30, 0.28, 0.26, 0.25, 0.25, 0.24, 0.22, 0.20, 0.18, 0.15, 0.13, 0.12, 0.10, 0.09, 0.065, 
0.06, 0.05 '-). 

In base alle difficolta sopra esposte, altri studiosi hanno proposto differenti soluzioni. 
II Pink osserva che « ein gefahrliches Gebiet im antiken Miinzwesen ist die Metrologie » 3) 
c chc noi, moltc volte, non possiamo fissare una simile base nemmeno per le monete 
propriamente dette, dell'epoca storica, ma vogliamo rilevarne una per l'epoca pre- c 
protostorica! 

11 punto di vista di J . de Morgan, il quale stabilisce un criterio cronologico per gli anelli 
del Caucaso 4) , da lui considerati come tagliati sul pondo assiro, — concetto accettato da E. 
Babelon 5) - - e cosi caratterizzato da K. Regling: « Seine Annahme eincr Justierung und dercn 
metrologische Ausniitzung sind ein Phantasieprodukt » 6 ) . 

Accanto al fatto che e molto difficile accettare la teoria della base mctrologica per la 
moneta-ancllo, la quale molti vogliono tagliata secondo i cizici, altri secondo altrc monete, 
la realizzazionc di emissioni cosi fine avrebbe incontrato delle difficolta insuperabili per 
quel tempo. 

E molto piîi probabile immaginare che quelli anelli fossero destinati alla pesatura e in questo 
modo fossero adoperati come mezzo di cambio. Verso questo modo di vedere ci conducono 
tu t t i i documenti scritti e figurati, riguardanti gli anelli in Oriente, come pure le informazioni 
tarde che si riferiscono alla moneta delle popolazioni italichc (aes grave) 7). Un altro indizio 
ugualmente prezioso, l 'abbiamo da un'informazione di Cesare riguardo alla Britania, il cui 
popolo era dello stesso grado di civiltâ dei Daci. Egli dice, a questo proposito, che « come 
moneta usavano o il rame o denari in oro o cubi di ferro pesati secondo una certa misura » 8) . 
L'informazione e della metâ del secolo I av. Cr., ma puo essere egualmente riferita a tempi 
molto piîi remoti. 

Certamente i Daci non potevano fare eccezione a questa regola generale di utilizzazione 
della bilancia. 

l in altro problema, in relazione cogli anelli, e che c'interessa al massimo grado dal punto 
di vista della circolazione, e quello di sapere a quale epoca bisogna attribuirli. Non possiamo 

2) K. P ink , Goldstabringe aus Dacien, in Numism. 
Zeilschr., X X I (1928), p . 10—11. 

2) Osservando le cifre suesposte si po t r ebbe t e n t a r e 
di t r ova re come base metrologica lo s ta te re mace-
donico da 8,50 gr. , poiche il g ruppo 102,4—99,3, 
composto di o t t o anelli , ci p e r m e t t e di vedere un mul-
t iplo dello s t a t e r e : 8 , 5 0 x 1 2 = 100, peso che si 
t r ova nella nos t ra tabel la . Ma con t inuando cosî 

si po t rebbe t rovare anche a l t re basi metrologiche. 
3) K. P ink , loc. cit.. p . 10. 
4) J . de Morgan, loc. cit. 
5) E . Babe lon , Les origines de la monnaie, p . 82. 
8) K . Regl ing, a r t . Geld, in M. E b e r t , Reallex. d. 

Vorgesch., IV, 1, p . 216. 
7) Ibidem. 
8) Caes. , De bello gall., V, 12, 4. 
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accettare la cronologia del Sut/.u e non possiamo neinineno tornarvi sopra, poiche abbiamo 
visto che nnn regge. 

Karl Pink, il quale si occupo di questo problema, propone una nuova datazione, cioe 
quella clic risulta dalla datazionc dcgli altri oggetti insieme ai quali sono stati trovati gli 
anelli, adottando, in tal guisa, il criterio archcologico'). Per Ia fissazionc e la prccisazione degli 
oggetti att inenti alle monete-anelli, egli ricorre a « Fundnotizcn » e, dopo averli passati 
in rivista, ne sceglie alcuni chc gli sembrano piu sicuri: Borşa (îî-t), Corueni (23) e, 
specialmente, Firiteaz ( I ) . Dal paragone col materiale pubblicato da I lampel 2 ) , giunge 
alla conclusione che bisogna datarle alla fine deH'epoea del bronzo: « Man wird also diese Gold-
stabringe in den Ausgang der Bronzezeit stellen konncn, wobei freilich zu bedenken ist, dass 
gerade die Barrenform den Hingen eine lange Umlaufzeit ermogliehte »2) . 

La via scelta dal P inkper datare gli anelli e <|iiclla archeologica ed c la buona, ma ii sistc-
ma adoperato e difettoso. E difficile datare un materiale, ricco e complesso, con tre notizie di 
ri trovamento, perche qualche Volta, insicme colla moneta-anello, si seoprono altri oggetti, i ijuali 
indieano un'epoca molto piu recente, come, pcr esempio, i vasi in stile elenistico (somiglianti 
a quelli del Hoseo Healc) Bcoperti nel ripostiglio di Calafat-Cetate. 

Con tut to cio, a favore dcl modo di datare proposto dal Pink, sta il fatto ehe l'ahhnn-
danza dell'oro in Dacia si manifesta, sopra tut to , neirultimo periodo del bronzo e al prineipio 
del periodo di ITallstatt. 

Una chiarificazione di questo problema, come di altri, legati alla moneta-anello, non po-
tremo averla se non dopo una esauriente trattazione dal punto di vista archeologico. 

R E P E R T O R I O DELLE LOCALITÂ 

1. — A Firiteaz 4) si e, trovato, per easo, un braceialetto. In seguito a ricerche piu aecurate 
nello stesso Iuogo, si sono trovati , alla profondita d'un piede sotto terra : due braccialetti a 
doppia spirale, quat tro a spirale semplice e sei anclli. II peso degli anelli e d i : 34.5, 36, 39, 
51, 54, 55 gr. 

2. — In un campo a Hirchiş 5) , distretto di Severin, si sono trovati cinque « anelli » d'oro. 
Essi erano a quat t ro angoli, piii soltili ad una estremitâ e ripiegati irregolarmente. « Der 
Feingehalt betrug an Gold und Silber 23 Karat, 11 Gran, an Gold allein 21 Karat 3 Gran ». 
Pesavano insieme 245.5 gr. II peso di ciaseuno particolarmente non si eonosee. 

3 . — Nel Banato, a Dosu 6) , vicino a Slatina, distretto di Caraş, nella valle superiore del 
Timiş si e t rovata nell'anno 1855, durante la sarchiatura del grantureo, una catena d'oro for-
ni.iia da 9 anelli. Secondo la nuova pesatura del Pink, che si e fatta al Naturhistorisches Museum 
di Vienna, dove si conserva la catena, il peso di eiascun anello sarebbe, approssimativamente, 
il seguente: 22, 14.5, 12, 11.5, 10, 10, 7.5, 7.5, 5 gr. 

4. — A Vălioara 7), distretto di Hunedoara, inentre un contadino arava il suo eampo, c stata 
scoperta una catena d'oro formata di 14 anelli a quat tro angoli, lavorati al maglio, eon le estre-

' ) K. P ink , loc. cit., p . 8. (1860), p . 3 7 4 ; cf. P ink , loc. cit., p . 2, n . 2. 
2) J . H a m p e l , Bronzkor. 6) J . G. Seiill, in Archiv f iistcrr. Geschichtsq., X V , 
3) K. P ink , loc. cit.. p . 8. p . 3 3 0 ; P ink , loc. cit., p . 3, n. 6. 
4) Mâr ton , L., in Archaelogiai Erlesito, X X V I I 7) J . M. Ackner , in Mitth. d. Central-Commiss. f. 

(1907), p . 57 segg. ; cf. anche P ink , op. cit., p . 4, Erforachung und Erhaltung der Baudenkmala (1860), 
n. 9. p . 2 4 ; Kenner , in Archiv f. oslerr. Geschichtsq., 

s ) Kenuer , in Archiv f. osterr. Geschichtsq., X X I V X X I X , p . 3 2 2 ; Pink, loc. cil., p . 5, n. 16. 
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initâ piu sottili dcl resto del corpo. Sono ripiegati irregolarmente e agganciati uno all 'altro. 
Secondo le costatazioni del Gabinetto di Vienna, il metallo nobilc entra in proporzione di 
0.095, di cui 0.735 oro e 0.259 argento. Pesati da K. Pinck hanno, separatamente, i pesi se-
guenti : 100, 102, 100, 111, 107.6, 102.4, 101.3, 99.3, 110, 108.2, 99.9, 101.5, 109.7, 108.5. 
ln totale, 1467.4 gr. 

5. — Un'altra scoperta, effettuata nel 1881 a Lăpugiul Inferior ' ) , distretto di Hunedoara, 
ha fornito «8 ringformige Golbarren». 

(>. — Un'altra catenina, formata di anelli d'oro c somigliante a quelle descritte sotto i 
numcri 3 e 4, e notata da Teglâs come trovata a Nevoieşti 2) , distr. di Hunedoara. 

7. — Nella localitâ Chitid 3 ) , dello stesso distretto, si conoscono come trovate sul monte 
« Plasa » delle barrc in oro. 

8. — Da Vâlcelc Bune 4) , ncllo stesso distrctto, ci sono scgnalate « Goldbarrcn ». 
0. — Un'altra catenina d'oro e segnalata comc trovata a Apold 5) , distretto di Sibiu. Ecco 

la notizia che ne da C. Gooss: « Nell'anno 1843, un abitante di questo comune trovo nel bosco 
di quercc una catcna somigliantc a quella che fu trovata a Vâlioara, formata da 18—20 anelli, 
la quale pare che abbia le estremitâ aj»puntitc e terminanti in forma di serpente ». Le notizie 
che ci parlano di questa scoperta, non concordano sui particolari; cio non vuol dire, pero, 
che il r i trovamento dell'oggetto possa essere messo in dubbio. 

10. — Un anello d'oro, t rovato a Guşteriţa 8) , distr. di Sibiu, somigliante a quelli summen-
zionati, e entrato a far parte della collezione Ackner. 

11. — A Caşolţ 7), distr. di Sibiu, abbiamo notizia della scoperta di « auf Uselberg ring-
formige Goldbarren ». 

12. — Si segnala a Moşna 8) , distretto di Târnava Mare, il r i trovamento d'un anello d'oro. 
13. — Tra le diverse antichitâ, t rovate a Agni ta 9 ) , distr. di Târnava-Mare, il Gooss 

ricorda anche un « Goldringgeld », visto da lui al museo Brukenthal di Sibiu. 
14. — Nel distretto di Trei-Scaune, a Beşeneu1 0) si segnalano «Barren von Gold 

und Silber ». 
15. — Altre vcrghe d'oro, simili a quelle trovate a Buzeul Ardelean n ) , sono citate da Mar-

ţian nel suo repertorio. 
1(». —■ Dalla localita Tilişoara , 2 ) , distr. di Odorhei, arrivarono al museo di Cluj, nella 

seconda metâ del secolo passato, « zwei Binge von Bronce, 26 von Gold. . . », mentre C. Gooss 
notifica che erano somiglianti a quelli scoperti a Brăduţ. 

J) G. Teglâs , Az erdely medencze ostortenelmehez, 8) Archacol. F,rtesito, X V I I I (1898), p . 374. 
in Orvosi termeszet tudomdriy ertesito, X I I (1887). 9) M. J . Ackner und Fr . Mullcr, Die romischcn 

2) Ibidem. Inschriftcn in Dacien, Wien, I (1865), p . 7 0 ; C. Gooss, 
3) Mar ţ i an , Kepertoriu arheologic pentru Ardeal, Bis- op. cit., p . 208. 

t r i ţ a , 1920, s. v. 10) B. Orbân , A szekelyfold leirdsa, B u d a p e s t , t . 
4) G. Teglâs , op. cit. I I I , p . 1 8 1 ; J . Mar ţ ian , Archăologisch-prahistorisches 
5) C. Gooss, Chronik d. archăol. Funde Siebenbiir- Rcpcrtorium fiir Siebcnbiirgen, in Mitt. d. Anthro-

gens, in Archiv d. Vereines f. siebenbilrgische Lan- polog. Ges. in Wien, X X X I X (1909), p . 324, n. 
deskunde, X I I I (1877), p . 2 4 5 ; Ackner , in Mitlh. 66 fpiu giu sarâ c i ta to so t to Mar ţ i an , Repertorium, 
der Central-Commiss., 1860, p . 2 5 ; id. ibidem, 1909]. 

1862, p . 136 ; cf. P i n k , loc. cit., p . 5, n. 15. n ) J . Mar ţ i an . Repertoriu, 1920, p . 11, n. 117. 
6) M. J . Ackner , in Milth. d. Central-Commiss., 12) M. J . Ackner , in Mitth. d. Central-Commiss., 

1860, p . 2 5 ; P i n k , loc. cit., p . 4, n. 10. V (1860), p . 2 8 ; B . Orbân , A szekelyfold leirdsa, I . 
7) M. J . Ackner , in Mitlh. d. Central-Commiss., p . 220 e p . 222. 

1860, p . 2 6 ; J . M a r ţ i a n . loc. cit., p . 12, n. 134. 
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17 .— iNel diccmhrc 1838 im contadino, inentre pasceva il gregge, trovo nel bosco del co-
mune Brăduţ ' ) , distretto di Odorheiu, 25 anelli d'oro (elettro). Si conosce anche il peso di al-
«II ii i jM'/./.i: 3.4, 2.75, 2.3, 2.1 gr. 

1S. -— Nel maggio 1870 un ebreo possedeva sette anelli d'oro, a quat t ro angoli, colle punte 
assottigliate e dcl peso totale <li 600 gr. Come luogo di ritrovamento si indica Târgu-Mureş, ~) 
o dintorni. 

10 .— A Porumbeni 8) , distretto di Mures. si segnalano delle « Ringformige Cohlharrcn ». 
2 0 . — Altre « Goldbarrcn » soito note eonie trovate a Mădăraşul <le Câmpic 4) . nello stesso 

distretto. 
2 1 . — Questi anelli si trovano anche nella Dacia dcl Nord. E cosi che a Bistriţa B), in occa-

sione della scoperta d'un vaso di terra, si e trovata anche una eatenina d'oro, formata da 0 
anelli, con le estrcmita piîi sottili d<'l resto <!<•! corpo e <lal peso <li 27.43 gr. 

2 2 . — Da Fodora e ) , nel distretto di Someş, si conoscono, tra lc altre, « zwci vierkantige 
an den Enden zugespitzte Goldbarren». le quali furono depositate nel museo di Cluj, 
secondo l'informazione di C. Gooss. 

2*J. — Nello stesso distretto, a Corueni ") sono stati seoperti, al principio <lel seeolo 
scorso (1814), accanto ad una catenina «mit 15 Drahtringen », « zwci kleine Stahringe aus 
Elektron». Oggi essi si trovano al Naturhistorisches Museum di Vienna, e pesano 8.5 
e 3.5 gr. 

24. — A Borşa 8) (distretto di Maramureş) in un eampo, sono stati trovati, nel 1855, diversi 
ornamenti in oro. Tra essi si distinguono « vier Stticke vierkantiger, am Ausbiige diinner zulau-
fender Handringe », dal peso, secondo Pink, di 50.72, 63, 64.42 e 79.39 gr. 

25. — INel Museo Nazionale di Budapest 9) esistono 15 verghe d'oro a quattro angoli, 
trovate nel distretto di Maramureş, poi «20 und 1 gehrochener, von denen 13 glatte Stabringe, 
7 gericft und 1 rund waren ». Erano di elettro. Piu tardi si scoprirono nello stesso posto altri 
16 pezzi in quattro angoli, che sono eustoditi nei musei di Budapest, Seghedin e Vienna. 
Eeco anehe il loro peso, seeondo Pink: 9.7, 9.8, 9.9 (5 pezzi), 9.95, 10, 10.1, 10.2, 10.3 
(4 pczzi), 10.4, 10.5 (2 pezzi), 10.7 (2 pczzi), 10.8 (2 pezzi), 10.9, 11 (2 pezzi), 11.2, 11.3, 
11.4, 11.5, 11.6, 11.9, 7.7, 12.6, 13.6. Gli altri eranb piu grandi: 20.1, 20.4, 20.5, 20.9 
(2 pezzi), 21, 21.4, 21.8, 21.9; e finalmente, quelli dalla forma irregolare: 31, 37, 39.4, 42, 
52, 54, 59, 65.5 gr. 

2 0 . — Nella localitâ Fejercse 1 0) , della Russia Subcarpatica (Ungheria), sono stati trovati , 
nel 1830, 5 anelli d'oro simili a quelli trovati a Borşa. Conosciamo anehe i loro pesi: 40.8, 24.87 
e altri tre piu piccoli da 9.84 gr. Pink aggiunge che essi semhrano fatti di elcttro. 

' ) Fr . Kenncr , in Archivf. Kunde osterr. Geschichtsq., 
X X I V (1860), p . 3 8 8 - 3 8 9 ; C. Gooss, in Archiv f. 
siebenb. Landesk., X I I I (1877), p . 212— 2 1 3 ; P ink , 
loc. cit. 

2) C. Gooss, loc. cit., p . 253 ; Pink, loc. cit., p . 5, n. 17. 
3) G. Teglâs, Erdclyi medencze, in Orvosi termeszet-

tudomdny Ert., X I I (1787) ; J . Mar ţ ian , Repcrtorin, 
1920, p . 21 , n. 306. 

4) H. Orbân , A szekelyfold leirăaa, IV. p . 204, 
c i ta to da J . Mar ţ ian , Reperlorium, 1909, p . 338, n. 453. 

5) J . G. Seidl, Beitrăge zu einer Chronik d. archiiol. 
Funde, in Archiv f. Kunde osterr. Geschichtsq., X V 

(1856), p. 3 2 6 ; M. J . Ackner, in Milth. d. Cenlral-
Commiss., I (1856), p . 131 ; C. Gooss, Chronik, p . 2 1 4 ; 
Pink, loc. cit., p . 3, n. 3 . 

9) C. Gooss, Chronik, p . 242. 
7) K. P ink , op. cit., p . 4, n. 11. 
8) .1. G. Seidl, op. cit. p. 3 1 6 - 3 1 7 ; P ink , loc. cit., 

p. 3. n. 4. 
•) J . I l ampe l , in Archaol. Ert., 1881, p . 2 9 ; P ink , 

loc. cit., n. 12. 
l») .1. G. Seidl, op. cit., p . 234 ; P ink , loc. cit., 

p. 1, n. 8. 

156 www.cimec.ro



TL PROBLEMA DELLE MONETE-ANELLI DELLA DACIA 

27. — A Nespest x), Slovacchia di oggi, si sono trovati nel 1850 « 3 antike Goldreifen von 
ovaler Form, aus einfachen vierkantigen, mit der Schneide nach oben gekehrten Stabchen 
gcbogen ». 

2S. — In Lngheria, nella Russia Subcarpatica, a Bodrogkeresztur2) , sono stati tro-
vati, tra altri oggetti d'oro, anche due anelli-monete a quat tro angoli, uno piii sottile alle 
estremitâ, mentre l 'altro, anch'esso a quat tro angoli, assottigliato insensibilmente verso le due 
eatremitâ cosî da formare una punta. 

29. — Nel 1858, mentre si scavava un canale t ra Czegeny-Matolcs e il Someş, un operaio 
trovo nella localitâ di Matolcs « einen vierkantigen an den einem Ende zugespitzten Gold-
barren » 3 ) . 

30. — A Olpret 4) , nel distretto di Someş, si segnala « Goldbarren von Ringform mit spitzen 
Enden ». del peso di 296.65 gr. 

31 . — Secondo le informazioni di J . Marţian, « verghe d'oro » dello stesso genere si tro-
varono a Bogata 5) , distretto di Someş. 

32. — Lo stesso studioso segnala il r i trovamento di « Goldbarre in Ringform » a Gherla 6) , 
distretto di Someş. 

33. — Da Vălcău 7 ) , distretto di Sălaj, proviene un anello d'oro a quat t ro angoli. 
34. — A Căţclul 8) , distretto di Sălaj, si trovarono nel 1864 «14 goldene Ringgelder». 
35. — II gabinetto di Vienna possedeva da Wulnoi 9) (nel ex-comitato di Crasna), « vier 

offne Ringe von Gold. . . mit einwarts gedrehten Enden », trovati nel 1831. 
36.—Nel 1867, a Aştileu10), distretto di Bihor, si scopri « eine rohe Goldkette aus sechs 

Gliedern, welche vierkantig. . . gegen die Enden zugespitzt und nicht geschlossen w a r e n . . . ». II 
peso, secondo le indicazioni della rivista Arch. Ert., trasformato da Pink in grammi, e il 
seguente: i due anelli di mezzo pesano 42.77 gr., i due che vengono appresso 28.79 gr. e gli 
ultimi 17.45 gr. 

37. — Nel Museo di Storia Naturale di Vienna si trovano « zwei Stabringe aus Gold mit 
Spiralring », del peso di 51.3, et 70.5 gr., t rovati in Transilvania, ma d'ignota localitâ n ) . 

3S. — Sempre nel Museo di Storia Naturale si trovano, senza indicazione di provenienza, 
« drei kleine Stabringe aus Elektron mit kleinem Spiralring », acquistati nel 1856 da Egger e 
aven t i il peso di 4.5, 3.5 e 2 gr. 1 2) . 

39. — Dalla collezione Bachofen 13) provengono « sechs Stabringe teils aus Gold, teils aus 
Elektron », con peso di : 45.9, 29.75, 22.75, 9.15, 9.35, 2.35 gr. Ad eccezione del terzo, gli altri sono 
entrat i a far parte della collezione del Munzkabinett di Vienna. Come posto di r i trovamento 
viene indicata « l'Ungheria », ben inteso nel senso geografico antebellico. 

' ) .1. G. Seidl, art. cit., in Archiv, X V (1851), p . 
2 3 4 ; K . P ink , Goldstabringe, p . 4, n. 13. 

2) L. Bella, Das aeneol. Grabfeld bei Bodrogkeresztur, 
in Jahrb. d. ung. arch. Gesell., I (1920—1922), p . 7 — 
18, con le fig. 7, n. 1—2; il rias&unto in tedesco, 
ibidem, p . 213—214. 

3) Fr . Kenner , Beitrăge zu einer Chronik, in Arehiv, 
X X I X (1863), p . 304. 

4) M. J . Ackner , in Mitth. d. Central-Commiss., 
V (1860), p . 2 6 ; C. Gooss, Chronik in Archiv f. 
siebenb. Landesk., X I I I (1877), p . 2 1 0 ; P ink , loc. 
cit,, p . 2, n . 1. 

5) J . Mar ţ ian , Repertoriu, 1920, p . 9, n . 77. 
s ) J . Mar ţ ian , Repertorium, 1909, p . 344, n. 614. 
7) J . H a m p e l , in Archaeol. £rt., (1898), p . 374. 
8) Archaeol. Ertesito, I (186), p . 120; C. Gooss, 

loc. cit., p . 2 4 2 ; P ink , loc. cit., p . 4, n . 14. 
•) C. Gooss, loc. cit., p . 262. 
l 0 ) Romer , in Archaeologiai Kozlemenyek, V I I (1868), 

p . 187, n. 1 0 0 1 ; C. Gooss, loc. cit., p . 220 ; K . P i n k , 
loc. cit., p . 3, n . 7. 

u ) K. P ink , loc. cit., p . 5, n. 18. 
12) Ibidem, p . 5, n. 19. 
13) Ibidem, p . 5, n. 20. 
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n. MITKEA 

40. — Come un'apparizionc del tu t to sjioradica. si segnala il ritrovamento d'un frammento 
di tale anello (« Goldstange ») a Devecser ') , nel comitato Veszpr£m, nell'Ungheria dell'Ovest. 

41. — La moneta-anello e statn scojierta unehe ul Sud dei (larpazi. I\el resoconto rela-
tivo alle scoperte archeologiche dellu Honiuniu, che l'ece (i. Tocilescu 2) , egli runmiciitu, tru 
gli altri oggetti scoperti nel eorso del 1003, anche aleune inonete-anelli. Diamo la notizia |>cr 
intero: « Zwischen Calafal und Cetate, wurde ein kleiner Schatz entdeckt, bestehend aus fol-
genden Gegenstanden: a) zwei grossen goldenen sogenannten Armhandern; b) einein ehen-
solchen Arinhand, nur ctwas kleiner; r) cincin Armhund uus rOlektron; <l) zwei klcincn 
goldenen Ringen; e) zwci grossen Muurnudclu. ehenfulls uus Oold, und endlich, f) einem 
silherncn, wunderhur zisclierten Gefiiss. Die Ohjecte von o his e einsehliesslich gehoren zur 
hurhurischen Kunst, wiihrend dus silhcrne Gefiiss unter /', unbedingt klassisch griechisch-ro-
inischer Kunst angehort . . . I)|csc liingc huhen einc hcrzformige Oestalt, eine einfuche jnink-
tierte Ornamentierung und sind identisch mit nnderen hei Turnu-Mâgurele, in Sicbenbiirgeii 
und in llngnrn vorgefundenen, unter dem INnmen « Kinggeld » hcknnnten Stiiekeu ». II vuso 
ceselluto soniigliu u (juelli di Bosco Reale. 

42. — Nel inurzo 1880 si e scoperto u Turnu-Mngurele :i) un ripostiglio coinj)osto di « cin-
que hrucciuletti tuholuri in oro, d'un hracciulclto di elettro, di diversi frammenti d'argento, 
d'un piccolo frammento di tubo in o r o . . . e di 433 jiezzi minuti d'oro (uno in forma di anello 
ricurvo, mentre gli ultri anelli erano di varie dimensioni) ». 

4î{. — Un ripostiglio, siniile a quello che fu trovato u Turnu-Mugurele, e stato seoj>erto 
prima della guerra in riva dell'OIt (in Oltenia? o in Valacchiu ?) in unu localitn du princijiio 
rimasta ignota, nia piii tardi individuata in Zâvideni 4) (?), distr. di Vâlcea;in cjuesto ripostiglio 
si era trovato un numero importante di anelli e di collane d'oro. Una jiarte di essi e entrata 
nella collezione del Uott . G. Severeanu. 

44. — Semhra che si siano futte anehe nltre scoperte di simili ripostigli, sopratut to nel 
S. E. deirOlteniu, sccoudo lc uffcrmuzioni dcl dott. Severeanu: « . . . Questi oggetti monete 
sono stuti trovuti in numcrosi rijmstigli e anche in esemplari unici sparsi in tu t ta l'Oltenia 
nelle vicinanze delle nostre rive danuhiane. Mssi sono tanto numerosi che i contadini del Dolj, 
del Romanaţi e del Teleorman, trovandoli nel terreno lavorato, li considerano come prodotti 
del terreno stesso ». L'autore rummenta i ripostigli di monete nnclluri trovnti u Turnu-
Măgurele, dopo di chc uggiunge: « llo j)otuto uequisture siiuili nnclli dugli nltri rij)ostigIi 
seoperti nel Dolj e nel Romanaţi (Oltenia) in numero di 175, i quali sono di 6 diinensioni » 5 ) . 

8. MITREA 

J) J . G. Seidl, Chronik der archăologischen Funde in 
der bsterr. Monarchie, in Osterreichische liliitter f. Li-
teratur und Kunst, IV (1847) ; P ink , loc. cit.. p. .», 
n . 5. 

2) Gr. Tocilescu, Funde in Humiinien. in Arch. Anz., 
1904, p . 185. 

3) M. C. Sutzu , Tezaurul dela Turnu Măgurele, in 
Revista pentru istorie. archeologie şi filologie, I (1883), 
p . 1—16. 

4) C. Moisil, Monete şi tezaure, in Bulelinul Soc. 
Num. Rom., X I (1914), p . 56, n. 46. Ibidem, X I I 
(1915), p . 4 3 ; cf. anche la comunicuzione dcl Sevc-
reunu ul circolo numisinut ico romeno apropos i to di 
queeta scoper ta , r iassunta nel Buletinid Soe. Num. 
Rom., X I I I (1916), p . 50. 
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IÎ. MITRFA : Tl problema delle monete-anelli della Dacia TAV. I 

N. 1—6, Brăduţ (V. Pârvan, Getica, p. 308, fig. 193); n. 7, Ungheria, »/, (Hampel, Bronzkor. tav. XLVIII , 
1) ; n. 8—9, Ungheria, % (Arch. Ert., XI , 1891, p. 321, fig. 12—13); n. 10—11, Firiteaz, 2/s (Arch. Ert., 
XXVII , 1907, p . 63, fig. 7—8); n. 12, Ungheria, Vi (Hampel, Bronzkor, tav. XLVIII , 2) ; n. 13—14. 
Maramureş, ' / i (Hampel, Bronzkor, I I I , p. 138, fig. 26); n. 16, Ungheria, */i (Hampel, Bronzkor, t a v 
XLVIII , 6) ; n. 17—22, Turnu-Măgurele, l / i (Revista pentru Istorie, archeologie şi filologie, I, 1883' 

tav. I ; n. 23, Transilvania, ' / i (Hampel, Bronzkor, tav. XLVIII , 7). 
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