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Sul finire del 1958, nel sito dell' antica Locri Epizefiri, una delle piu grandi poleis della Magna 
Grecia, fu rinvenuta da un contadino, appena sepolta sotto terra, una grande teca lapídea cilíndrica, 
contenente diverse tabelle bronzee iscritte: fu saccheggiata del suo contenuto, solo in parte successi
vamente recuperato con una azione di polizia. Nel 1960 Alfonso de Franciscis, all 'epoca Soprin
tendente alle Antichita della Calabria, inizio la pubblicazione dei testi locresi sulla rivista «Klear
chos», dandone altresl notizia anche negli anni successivi in altre sedi. Nel 1972 ne diede l 'editio 
prínceps nell' ormai classico volume Stato e societa in Locri Epizefiri ( l 'archivio dell 'Olympieion 
locrese)l. 

Dopo il 1972 due congressi internazionali furono dedicati alle tabelle locresi, l'uno 
organizzato a N apoli da Domenico Mus ti nel 1977, l' altro a Catanzaro, Locri e Reggio Ca
labria nel 1984. Del Colloquio di Napoli sono usciti gli Atti nel 1979 2 . Invece del Seminario 
da me organizzato esiste l' edizione fuori commercio delle relazioni, distribuita nell' occa
sione 3 . 

1 A. DE FRANCISCIS, Stato e societa in Locri Epizefiri (l'archivio dell'Olympeion locrese) (Centro Studi Magna Grecia. Univ. 
Napoli n. s. III), Napoli 1972. 

2 Le tavole di Locri. Atti del colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici del testi dell'archivio focrese 
(Napoli 26-27 aprile 1977), a cura di D. Musti, Roma 1979. Contemporaneamente veniva dedicata alle tabelle locresi una parte della 
monografía di A. LANDI, Dialetti ed in.terazione sociale in Magna Grecia, Napoli l 979. 

3 Relata, Quademo per il seminario di studi su I testi dell'archivio locrese (Catanzaro-Locri-Reggio Calabria 27-28 gennaio 
1984), Reggio Calabria 1984. Copie del fascicolo si trovano a Roma presso l'Istituto Archeologico Germanico, L'Ecole Fran9aise e la 

Biblioteca Apostolica Vaticana. 
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Successivamente sono apparsi diversi saggi sull'archivio locrese: nel 1985 del Gigante, nel 1987 d~l 
Mosino e del Van Compemolle; nel 1988 uno del Migeotte ed uno mio; infine nel 1990 ancora un rruo 
scritto4. 

Tanto fervore di studi sul tema ne dimostra il perdurante interesse e le affatto esaurite oppor-
tunita di indagine ad un ventennio dalla magistrale editio princeps. U na nuova edizione dei tes ti, 
pero, si rende oggi necessaria quanto meno per le numerase e fondamentali varianti di lettura pro
poste da diversi studiosi, ma anche perche la nostra conoscenza dei problemi costituzionali e finan
ziari locresi, nonche della cronologia relativa di alcune delle 39 tabelle, si e nel frattempo notevol
mente approfondita, pur determinando per cio stesso, com'e naturale, divisioni non sempre risolte 
nella dottrina. 

Per tali ragioni ho curato una editio altera delle tabelle locresi, cui accedono contributi interpre
tativi di diversi autori (C. Alfaro Giner, F. Costabile, R. Fuda, M. Gigante, G. Guzzetta, P. G. Guzzo, 
M. T. Iannelli, l. Lofaro, S. Luppino, F. Martorano, L. Migeotte, B. Sangineto, A. Sartori, R. Van Com
pemolle) con indici speciali del lessico, delle magistrature, delle sigle «demotiche», dei nomi (a cura di 
G. Indelli e R. Fuda): tale edizione e stata stampata nel 1992 in un volume di grande formato per i tipi 
dell'Editore Rubbettino di Soveria Mannelli (Catanzaro). 

Il 7 giugno 1989 diedi anticipazione della nueova edizione, all'epoca ancora in preparazione, al 
VI Curso de estudios universitarios di Benassal-Castelló, dedicato all'Epigrafia, su invito dei Chiaris
simi Colleghi José Trenchs e Francisco Javier Fernández Nieto. 

Non posso dimenticare, oltre due anni dopo, i giorni intensi trascorsi insieme al Prof. Trenchs, 
dall'accoglienza all'aeroporto di Barcellona, ai viaggi ed alle visite con i Suoi allievi dell'Universita di 
Valencia, l' ospitalita cordiale di cui Egli circondo me e gli altri relatori e la formazione culturale libe
rale, europea e cosmopolita, che caratterizzava la Sua personalita scientifica. Quella umana invece si 
revelava di una estroversione latina e di una apertura mediterranea, ad onta del male contro cui combat
teva con la consapevolezza e la dignita dello scienziato. 

Nell'accogliere con gratitudine l'invito del Departamento de Historia de la Antigüedad y de la 
Cultura Escrita dell'Universita di Valencia per ricordare l' Amico scomparso, ho scelto perció di pre
sentare, del tema che Egli mi aveva invitato a trattare in Spagna, il brano piu attinente alla storia della 
cultura scritta. 

l. LA CONSERV AZIONE DELLE TABELLE 
E LA TITOLARITÁ. DELL'ARCHIVIO 

l. Unicita dell'archivio locrese 

Fra quanto dal mondo greco e giunto sino a noi, del tutto peculiare e il caso dell' archi vio 
locrese: ess? non co_nti~ne g~ne~almente _decreti, ma «estratti» o sunti da uno o piu decreti della bolá e 
de~ dar_nos m matena fmanz1aria, redattl quasi sempre dai hieromnamones preposti al tesoro di zeus 
Ohmp10 . 

. Invece, ~lmeno s?tto il profilo delle procedure finanziarie, si trovano diversi confronti, per 
esemp10, nelle fmanze attlche del V-IV sec. a.C., o negli archives de l'Intendence Sacrée a Délos -se 

. _4 ~- GIGANTE, ~oroni~e in una ravola di Locri, in Srudi in onore di Edda Bresciani, Pi a 198S, . 24S-247. F M · 
dt un p1rhos 111 una tabella dt Loen Epizefiri, «PdP» XLI ( 1986) 226, p. 57 s. R. y AN COMPERNOLLE App ¡ kl, d s· OSINO, lmmagtn~ 
zéphyrienne, in Studia Varia Bru.xellensia, Leuven 1987, pp. ¡ 03-I09. L. MIGEOTTE Sur les ra 't 'fi gat 

1
~ es e yracuse et _Locres E~t~ 

d Lo , · C • . . , . . ' ppo, s nancters entre la sanctua,re et la ctte 
e c,es, 1n omptes et mventatres dans la elle grecque. (Actes dt col/oque llll. d'épigraphie tenu a Neuchatel du 23 a 2 , 

de J. Tréux Neuchatel-Geneve 1988 pp 191-203 F COSTABILE L, · • • fi .. . . u 6 sept. l 986 en l honn. . '. . , • • • , ammtn1straz¡one znanzwna templare 1n AA VV M G · · 
luppo polL11co, socwle ed economico, III Milano 1988 pp l03-114 F COSTABILE n

0
1

1
..-c

1
, rv ed 1 ' , • ·, agna recia. Lo sv,-

98 
. . . , • • • , 11. '-C. u. utKOvoµta: a Locri Epi7e¡; • • S • 

1 8. Vortraege zur gnech. u. hellemsllsch. Rechtsgesch., a cura di G. Nenci e G. Thur, Koeln-Wien 1990, pp. 193_
200

_ ~ -J'rt, 
10 ymposwn 
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L' ARCHIVIO DELL' «ÜLYMPIEION» DI LOCRI EPIZEFIRI: COSTITUZlONE, ECONOMIA E FINANZE 
DI UNA «POUS» DELLA MAGNA GRECIA 

si vuole usare ~l ti~o~o ~e~tame~t~ improprio di Homolle- del 315-166 a.C. (periodo dell 'indepen
denza), o nelle 1scnz1on1 finanziane d1 Delfi, nonche in Nord Africa di Cirene o in Sicilia nei rendi
conti di ~aurom~nion _del 111-11 sec. a.C. Molti al tri ca~i, quanto a com~letezza m~no importanti, potreb
bero aggiungers1, 1:1ª m_ ognuno di essi avremmo, come per quelli citati, non gli archivi pubblici, mala 
loro «monumentahz~a?one» attraverso la trascrizione su marmo di quella parte degli atti, che i inten
deva non solo p~bbhc1zzare sul momento, ma anche tramandare a futura memoria. Frarn;ois Chamoux 
ha es~ttament~, nlevato che «les comptes gravés sur la pierre ne sont, comme il est habituel, que des 
extra1ts des p1ece comptables conservées dans les archives. Ils suffisaient a dégager, vis-a-vis du 
public, la responsabilité financiere des membres du college, mais ils ne nous révelent pas le mecanisme 
de leur gestion»s. 

Ebbene, l'unicita delle tabelle locresi consiste proprio in cio, che esse, costituendo un archivio 
omogeneo, registrano ampiamente e in dettaglio i meccanismi interni alla polis, negli aspetti procedu
rali giuridico-costituzionali ed amministrativi, della gestione finanziaria della citta e del santuario di 
Zeus O limpio. Infatti i documenti Iocresi -salvo tre casi di veri e propri decreti della bolá e del 
damos- sono atti amministrativi interni del santuario, destinati forse non sempre all' espo izione al 
pubblico, ma sempre invece alla consultazione dei magistrati. 

Essi erano all'occorrenza anche erasi e riscritti, allorche -presumibilmente- ne cessava la 
funzione pratica, come io penso, di volta in volta di documenti, piu ancora che di credito, di prava piut
tosto della responsabilita finanziaria, o di 1iscontro e controllo delle entrate ed uscite del thesaurós di 
Zeus, presso cui si conservavano. 

Tuttavia il confronto con le situazioni finanzarie attestate in altre parti del mondo greco, sia 
coloniale che della madrepatria, si rivela, come si vedra, determinante per il chiarimento di diversi punti 
testuali di tormentata interpretazione e per la comprensione di alcuni aspetti tecnici delle finanze 
pubbliche. 

2. La conservazione delle tabelle 

Le tabelle bronzee erano custodite in una grande teca lapídea di forma cilíndrica, chiusa da un 
pesante coperchio circolare della stessa pietra, sollevabile solo con un potente argano, dato che e ne 
puo calcolare il pe o in qualche tonnellata. La teca era suddivisa all' interno in quattro scompartimenti 
di legno, la cui esistenza il de Franciscis dedusse dagli incassi rettilinei sulla pietra, nei quali le pareti 
lignee si innestavano. II ritrovamento di questa cassaforte sepolta nel terreno fu disgraziatamente clan
destino e le tabelle bronzee furono ovviamente recuperate dai trafugatori enza alcuna preoccupazione 
di ordine scientifico. Sono riuscito, trenta anni dopo, a rintracciare i verbali di interrogatorio e gli atti 
giudiziari, dai quali si apprende con certezza che, se le tabeJle bronzee furono recuperate probabilrnente 
tutte o quasi, il contrario avvenne per il tesoro di monete d' oro e d' argento, che si trova va anch' esso 

nella teca. 
Inoltre dai verbali di interrogatorio risulta che, al momento della scoperta, la teca era rimasta 

vuota nella meta superiore e che la sola meta inferiore era ricolma di terra. Le tabelle bronzee furono 
ritrovate soltanto sul fondo della teca, ricoperte dallo strato di terra che la colmava sin qua i a meta. Le 
tracce di ovrapposizione fra le tabelle consentirono al de .F~anciscis di stabil_ire come alcune di. es e 
fos ero cadute l 'una opra l' altra con il disf~rsi delle part1 hgnee del c?n~~n_1tor~6

- Ma non abbiarno 
aleona certezza che le tabelle fossero state d1sposte nella teca secando l ong1nana sequenza cronolo
gica. Cio mi sen1bra anzi francamente poco probabile: ~nfatti e chiar? c~e non nella teca le tab_elle erano 
destinate ad essere ordinariamente con ervate e che 11 loro deposito m essa fu dovuto a cJrco tanze 
eccezionali e dettate probabilmente dalla fretta. 

5 F. CHAMOUX, Les comp1es des démiurges a Cyrene, in Comptes ... cit. a n. 4 p. 148. 

6 Cfr. DE FRANCISCIS, cit. a n. 1 p. 60. 
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Non mi sembra condivisibile l'opinione del Blomqvist, che interpreta il testo delle tabb. 21 e 32 

come disposizione di depositare cía cuna tabella bronzea nel tesoro 7
• 

Tab. 21. 

... <X7t€óÓ017 10 xpucriov nol 'tCXV acrni8a 1av ¿y / 

bA.uµntfiuot cr1a0Ev EV 't<Xt ~Ü)A,(Xt uno 'tú)V E7ttGX€UCXG'tllPWV .•• 

... napcóv1wv - npo~roA.wv npoapxóv-cwv ... 

npo8iKwv ... noA-cµáxwv ... 
0cuKÓA-w ... cr-ca0µoc; 1& xpucriw -c& / 
ano8o0Év-coc; Kal notKHµÉvw nol -cat c:xcrní8t µvat OK'tCD m~ot8cc; 
-cm ncpt-cµfiµa1oc; µva m~olc; <'xnc8ó811 -cote; npo~wA.otc; , 

"COU"CO KCX'tc0c01l 
tv 1óv 817craupov 

l ... e stato restituito l' oro perlo seudo che si trova nell 'Olympieion, pesat~ dinan~i a~ Consiglio 
dagli «epi keuasteres» ... alla presenza dei «proboloi proarchontes» ... , de1 «prod1k01» ... , 

5 dei «polemarchoi ... , 
del «theukolos» ... Pe o dell' oro 
restituito e diste o sullo seudo: otto mine euboiche. 
una mina euboica (re idua) del ritaglio e stata re tituita ai «proboloi» 
... Questo (oro) e stato ripo to 

1 O nel tesoro. 

Tab. 32 

f8o~r1at~wA-atKat1rot8áµwt-cwc;lapoµváµovac;-croc;Eni817 
crauprot Ka18Éµrv rv -cov 817crau pov rv xaA-Kbv ypá\j/av1ac; 1av ó11NXv -cav 
fXPll't<X'tO tx 7tÓA.lc; nap 'tú) erro 

1 ... il Consiglio ed il popolo hanno decretato che i «hieromnamones» per il tesoro depositino nel 
tesoro 2140 talenti, dopo avere fatto trascrivere nel bronzo il debito che la citta ha contratto con il dio. 

Quanto a tab. 21, non mi sembra provata l' interpretazione del Blomqvist, che la formula finale 
ignifichi che la tabella bronzea, indicata secando 1 'Autore da 1ou10, e stata riposta nel tesoro: infatti 

in tab. 38 -cou-co, indica la somma di cui la «polis» si dichiara debitrice (1oú10 8t <'xno8Óµcv), come 
anche in tab. 5 (1ou10 Ó<pl)AH a nÓA-tc; 1rot ~tí). E qui ritengo sia indicato l'oro (1Ó xpucríov), alla 
cui pe atura ed utilizzazione e dettagliatamente rivolta la registrazione della tabella, che, per altro, e 
indicata in genere nei nostri documenti dal maschile 6 X<XA-KÓc;. 

In tab. 32, se i accettasse l' e egesi del Blomqvi t, dovremmo credere che Ka18Éµcv regga 
1ó.v ócp11:VXv come complemento oggetto. Grammaticalmente cio potrebbe e ere, ma allora con il nome 
di ócp17M verrebbe chiamato e il contratto di prestito e il documento che lo contiene, cioe, la tabella 
bronzea, che secando Blomqvist viene depositata nel tesoro. II confronto analogico con tab. 21 non 
regge, poiche n e 1' oro e non la tabella bronzea ad essere depositato nel te oro: 1ou10 KCX'tc0É01l tv 
10v 817craupóv, e concordato con il precedente 16 xpumov di linea 6. Inoltre in tab. 32 I' identifica-

7 J. BLOMQYIST. Additiona/ remarks 011 the Lokrian bron-;.e IClb/ets, «Oath» XII ( 1978) 7, p. 119. 
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zione semantica fra il de?ito e la tabella in cui lo si trascri ve potrebbe essere una metonimia, ma le 
~abelle attestan? un uso diverso, distinguendo il sostantivo ó<p17AÓ. (tabb. 9 e 33) da XCX.AKóc; (tab. 28), 
inteso come, XCXAKffiµa c_he registra il debito. Inoltre il confronto con tab. 4 (-rwc; tapoµvaµovac; EV 
XCXAKOV ')'pa\j/at -ráv XP11ónv) e tab. 5 ('!ffic; lcpoµváµovac; ... ypó:\j/at -ro µcÍffiµa -rae; nµéic; ... ) fa 
pensare che, quando la citta contrae un debito, ne decreta la trascrizione nel bronzo senza indicare dove 
d~b?~ cus_todi~si la ~-elativa tabella. lnvece, in tab. 32 si decreta il deposito di qualcosa, che mi sembra 
d1ff1c1le _ sia «11 _ deb1~0»; nel senso «la tabella che registra il debito», mentre appare logico che si dis
?onga_ d1 de?os1tare 1 '!CXAav-ra, qui grammaticalmente complemento oggetto, espressi nella tabella con 
1 segn1 del sistema acrofonico. 

Anche se non disponiamo, dunque, di una indicazione testuale sul luogo di conservazione 
delle tabelle, non v' e egualmente dubbio che alcune di esse erano destinate ad essere fissate a sup
porti per 1' esposizione o la consultazione pratica, cío che non avrebbe senso se fossero state 
redatte per essere rinchiuse nella teca. Cosí la tab. 26 reca alcuni forellini marginali per essere 
inchiodata ad un supporto, presumibilmente ligneo. Ad analogo supporto era fissata anche la tab. 
33, ma con 1' espediente di ribatterne i margini inferí ore e superiore verso l' interno. I margini arro
tondati delle tabb. 26 (solo la parte superiore), 36 e 37 si prestano probabilmente ad incastrarsi in 
un apposito alloggio. Infine il testo di tab. 39 fu inciso sul fondo di una «phiale» appositamente 
ribattuto, una «phiale» che sembra essere stata un «anathema» ad Afrodite trasferito nel santuario 
di Zeus. 

La tab. 32, poi, lunga ben 37 cm, fu trovata ripiegata su se stessa alle due estremita, di 
modo che fu accorciata a circa 22,5 cm: e chiara che cio fu fatto solo al momento in cui la si volle 
conservare in un contenitore piu ridotto della sua lunghezza originaria. Ma ciascun scomparto 
interno della teca ha la dimensione di 1/4 di cilindro, alto circa 1,25 me con i due latí, formanti un 
anglo retto, di circa 45 cm di lunghezza (essi sono di poco inferiori al raggio della circonferenza 
interna della teca, di 47,5 cm, perla presenza delle interpareti lignee di separazione). Dunque se la 
tab. 32 fu ripiegata non lo fu perche non la si potesse introdurre cosí com' era nella teca, ma perche 
la si ripose insieme alle altre in un contenitore di materiale deperibile (legno, pelle o stoffa) di 
circa 25-30 cm di lunghezza. Un tale contenitore avra potuto contenere quasi tutte le altre tabelle, 
la cui lunghezza massima non supera mediamente i 20 cm. Ma le tabb. 1 e 33, lunghe rispettiva
mente 28 e 30 cm, non furono ripiegate, e non lo fu neanche la tab. 23, lunga ben 39 cm. Sarebbe 
stato certo un po' piu difficile farlo, poiche quest'ultima ha uno spessore di cerca 3-4 mm, ma ció 
dimostra che le tabelle furono riposte in piu di un contenitore prima di essere rinchiuse nella teca. 
E d'altro canto e ben chiara che tali contenitori non costituivano il loro ordinario luogo di conser-
vaz1one. 

Tutto ció considerato, io credo che l' a ver depositato le tabelle nella teca, stante il fatto che 
essa conteneva anche un tesoro in monete d'oro e d'argento (ma non puó escludersi ve ne fossero 
anche di bronzo), sia l'indizio inequivocabile di una emergenza, che indusse i magistrati preposti al 
tesoro, i «hieromnamones», a nascondere frettolosamente i beni piu preziosi del santuario nella 
cassaforte, la cui e istenza ed ubicazione doveva esser nota solo ad un ristretto numero di respon-

sabili. 
Ordinariamente invece le tabelle dovevano essere, almeno in alcuni casi, esposte nei locali del 

0170-aupÓc; 0 forse nell'Olympieion. Ovunque fossero co~servate, esse ?ºv~van~ esser~ c_onsul_ta~ili 
almeno dai magistrati. ~i sem~r~ _signi~icativo in propo~1t~ che_ a Cam1r?, rn et~ ell~mstica, s1 d1s
tinguessero ¡ document 1 access1b1h (npoxctpa) da quelh npost1 da quas1 ottant anm entro cassette 

(Kl~ffi'!O Í)8. . . . 
Le tabelle locresi si datano paleograficamente e hngu1st1camente attorno al 350-250 a.C., 

beninteso approssimativamente, per cuí e legittüno_ pe~sare ch~ eventi tra~matic~ nel corso del 111 sec. 
a.C., legati alle vicende della guerra pirrica od anrnbahca, abbiano determrnato 1 abbandono della teca 

8 Cfr. M. CORSARO, Procedure di recupero del/e terre pubbliche, in Symposion 1988 ... cit. a n. 4, p. 219, cui si rinvia perla 

bibliografía e le problematica scientifica. 
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e la cessazione del uo uso. Si sa bene che in entrambe le guerre, ed anche a guerra annibalica finita, il 
celebre tesoro locrese di Persefone fu ripetutamente trafugato, anche se infine restituito o comunque 
ri arcito9. Ma il «Per ephoneion» di Locri era appunto bncpavécr1a1ov "CWV 1r¡cr i~aAÍa~ l~pfuv 
(Diod. XXVII 4, 2): troppo e posto per passare inosservato. Se invece la teca di Zeus grnnse mv1olata 
con il tesoro e l' archi vio sino al 1958, cio fu dovuto certamen te alla morte imprevista di chi ne conos
ceva la segreta esistenza ed ubicazione, o alla sua forzata impossibilita di recuperarne il prezioso con
tenuto. 

E' chiaro che la teca non puo identificar i con il 811craupós menzionato dalle tabelle, ma piut
to to fa probabilmente parte di esso. I 8rcraupoí potevano fungere anche da depositi di derrate alimen
tari, e da quanto sembra di capire dai nostri testi, a Locri le derrate cerealicole doveva~o depositars! i~ 
un « itonion»: cio embra pre upporre la di tinzione fra «hieromnamones» addett1 al tesoro (€7tl 

8f1craurot) e «hieromnamones» addetti ai cereali (É:rct 'tCDt crÍ"CWl). 

3. 11 «THESAURÓS» E LA TITOLARITÁ. DELL' ARCHIVIO 

Si pone a que to punto il problema dell 'attribuzione dell' archivio, ed in connessione quello 
dell' identita costituzionale e del ruolo dei «hieromnamone ». Va rilevato che essi sono definiti É:nt 
8f1crauprot enza che i avverta l'esigenza di preci are e il tesoro appartenga a Zeus o ad altra divinita 
o invece alla «polis». 

II «thesauró » e menzionato in tab. 22 separatamente dai «hieromnamone » come fonte di pre
lievo dei valori dati in pres tito da Zeus: nap "CCD L1tós EK "CCD 8f1craupfu, un' espressione che non neces-
ariamente equivale a EK 'tffi 8f1craup(o "CW L1tós e che anzi sembra presupporre che Zeus ia titolare di 

altre ricchezze, oltre il tesoro. In tab. 21 il 8f1craupós e indicato come luogo dove si deposita l'oro re -
tituito. In tab. 14 si preci a invece che i xp'fÍµa1a dati in prestito sono «quelli del dio». Infatti all'uso 
antonomastico di 8f1craupós corrisponde nel linguaggio delle tabelle un analogo uso di 8rós. Che cio 
accada nei cosiddetti estratti da decreto, cioe in documenti contabili interni del santuario di Zeus, non ci 
meraviglia, ma nel caso dei tre autentici decreti della «bolá» e del «damos» con tatiamo una genericita 
anche maggiore. 

La tab. 4, infatti, non precisa a chi la omma, pres tata alla citta nell 'anno di «Euthymidas», si 
sarebbe dovuta restituire nel seguente anno di «Neodamos». La tabella tuttavia era destinata ad es ere 
letta -come credo- contestualmente alla tab. 5, un altro decreto dello stes o anno di «Euphrainetos», 
che si conclude con la dichiarazione debitoria «que to deve la citta a Zeus». Ma nel decreto di tab. 32 
non ci si fa scrupolo a dichiarare che il pre tito fu pre o semplicemente «dal dio». Ora e chiaro che il 
tesoro di Zeus non era certo l'unico a Locri, dove e rimasta traccia di altri. Dobbiamo percio ritenere 
che, come di fatto avvenne, i decreti in questione fossero stati redatti per e ere consegnati all' «Olym
pieion», sede nella quale non poteva sorgere equivoco sull' identita del nominato 8rós. 

Ma per la titolatura dei «hieromnamones» Ercl 8f1crauprot non puo concedersi una piegazione 
analoga. E' allora evidente che il termine 8110aupós e u ato antonomasticamente per de ignare il 
te oro di Zeus e dovremmo percio supporne un ruolo monopoli tico nell 'erogazione di prestiti di 
danaro alla citta rispetto ai tesori degli altri dei. Sarebbe del resto ben strano, se si trattasse del tesoro 
«centrale» della «polis», che nessuna tabella nomini mai in alcun modo una divinita diversa da Zeus. 

E' vero che la tab. 8 non menziona i beni di Zeus o il tesoro, ma il xp,íµa delle mi teriose 
«kot~ai», dalle quali viene pr~levato un pre tito di 240 decacorinzi d'oro a favore della citta maque ta 
non e una prova che l'arch1v10 non appartenga esclusivamente all' «Oympieion», il quale embra es ere 
~itolare di divers~ ~a e o c~ p_iti finanziari fra loro distinti ( «the aurós, kotiai, laphyrikón» ). Ed infatti 
m tab. 35 le «kot1ai» sono d1strnte, ma elencate subito dopo una delle fonti finanziarie di Zeus: dunque 

9 Per il saccheggio pirrico: Diod. XXVII 4. 3: Dion. Halic. XX 9: Suid. s.vv. OELcn8mµ,ovCa. e rrÚppos. Per ¡¡ accheggio 
romano: Liu. XXIX 8. 9 s .. e 18, 3 ss.; XXXI 12, 1 ss.: XXXIl 1,8. 

-420-

( 



llo 
' Em 

ita 

re-

ne 
il 
di 
ro 

ue 
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DI UNA «POLIS» DELLA MAGNA GRECIA 

un nesso fra queste e le «kotiai» sembra e servi, anche se ce ne sfugge finara la natura. La mancanza di 
Zeus in tab. 8 e solo apparente. 

Neanche la tab. 1, registrando il prestito, indica Zeus come creditore ma e chiara trattarsi di , . . , 
un om1ss1one brachilogica, come fa comprendere fra l' altro il fatto che di nessun altro creditore e fatto 
il nome, po~c~e la _tabella. e probabilmente anche qui, come certamen te in al tri casi, un compendio o 
«estratto» d1 d1vers1 decret1 con i quali si autorizzava ciascuno dei prestiti enumerati. 

E Zeus manca ancora in tab. 27, dove e nominato semplicemente il bottino di guerra, o meglio, 
stando all 'analisi semantica della Landi 10 il «ricavato del bottino di guerra», che io pero interpreterei 
non tanto come la parte spettante a Zeus Olimpio da un «intero bottino» da dividersi fra varie divinita, 
quanto come cio che dal bottino deriva, cioe il ricavato della sua utilizzazione e trasformazione econo
mica, come la ven di ta o la fusione de lle partí metalliche. Cio perche l 'idea di «parte» non mi sembra 
espressa dal suffisso di Aa<puptKÓ~, aggettivo attestato solo a Locri da A.ácpupov, mentre mi sembra 
espresso piuttosto il significato di «pertinenza» o «derivazione». 

Ma anche se non si condivida il significato di «parte di un bottino» per AacpuptKÓ~, dobbiamo 
egualmente presupporre che la preda di guerra fosse divisa fra i diversi templi locresi: Nosside («Anth. 
Pal.» VI 132) infatti celebra le armi dei Bruzi sconfitti dedícate dai Locresi nei templi degli dei. Poiche 
senza dubbio non e solo all' «Olympeion» che tale preda era destinata, ma anche a templi di altre divi
nita ( ed un elmo con dedica si e infatti trovato nel «Persephoneion») 11 anche la tab. 27 dimostra la 
natura meramente interna ali' «Olympeion» dei testi pervenuti, nonche l' appartenenza al tesoro di Zeus. 
Solo in questo caso si giustifica infatti la mancanza della specifica designazione della divinita proprieta
ria della preda. Lo stesso dicasi per tutti i testi nei quali e detto che il prestito e preso «dal dio» o «dal 
tesoro del dio» od anche «dal patrimonio del dio», senza che si avverta l' esigenza di precisare di quale 
dio si tratti. Tale uso antonomastico della parola «theós» si giustifica solo nell' ambito del santuario 
della divinita stessa, non certamente fuori di esso. 

Possiamo dunque ritenere provato che i documenti finanziari pervenuti siano tutti pertinenti 
all' «Olympieion» locrese. E dobbiamo anche credere che la gestione del suo tesoro e dei suoi depositi 
cerealicoli fosse ordinariamente demandata ai «hieromnamones» distinti appunto in tre Enl 8110aupfüt 
e tre Enl 'HDt crhwt. 

E tuttavia nelle tabb. 9 e 21 i «hieromnamones» mancano e dunque ci chiediamo chi abbia rappre
sentato il santuario, ricevendo le restituzioni di cuí entrambe trattano: non i «proboloi», che sembrano rap
presentare la citta ( e infatti ricevono dal santuario il residuo dell 'oro che e quella spetta); forse in vece il 
«theukolos», sacerdozio monocratico, e dunque eccezionale nella «politeia» locrese per solito organizzata 
su base ternaria, o forse gli «episkeuasteres». Tuttavia ne l'uno ne gli altri sano nominati in tab. 9. II pro
blema resta al momento irrisolvibile. Certo e che pure in assenza dei trpoµváµovrs Enl 8110aupéih e 
nominato invece il 8ri0aupó~ di Zeus come entita finanziariamente distinta dalla «polis». 

11. NA TURA GIURIDICA E PROCEDIMENTO DI TRASCRIZIONE DEI DECRETI 

l. I decreti (tabb. 4, 5, 32) 

La maggior parte delle tabelle consist~, come si e ?e~to, in «est~atti» pi~ o meno riassuntivi di 
uno O piu decreti: in questi casi troviamo scntto che «la c1tta ha preso rn prest1to da Zeus per decreto 

10 A. LANDI, Ultimi contributi al dialello dorico di Locri Epizefiri, «RA~~» 1973, _P· 60, piega il «ricavato _d'un bo~tino di ~ue-
. · · 11' • l O bott,·no» e conclude· «E' noto infatli che parll d1 un bott1no da guerra fo. ero ded1cate agl1 de, e d1ve-rra» 1n contrappo 1z1one a «in er • , . . . , . . . . . . . . . . 

· · , d · · s bbene no11 vi sia dubbio ulla d1v1 10ne del bottino fra I templi loc,e 1, come per alt10 te t1mon1a Nos-nis ero propneta e, antuan». e . . . . . . .· 
·ct b h · · · ct·ch· c,·0- che la vendita e/o la fusione del le partl metall1che del botrino ha fruttato al antua, 10. 1 e,ame em rae equ1s11n 1 1 ... ,· . · .. 

11 Cfr. «Boll. d'Arte» III (1909), p. 479. «Am. Journ. Arch.» XLIX (1945), p. 455. L.A. JEFFERY, Local su1p1s ofc11cha1c G,e-

ece, Oxford 1961, p. 286 nr. 4. 
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della «bolá» e del «damos» un determinato importo, risultante talora espressamente, talora implícita

mente, dalla somma delle singole erogazioni. 
Le tabb. 4, 5 e 32, pero, recano la formula di stile dei decreti veri e propri: Ebü~c 'téit ~roAéit 

Kal 'tWt 8áµffit. In tab. 4 leggiamo che «la "bola" ed il "damos" hanno decretato che i "hieromnamo
nes" facciano incidere nel bronzo il prestito» contratto due anni prima per l'importazione di cereali, il 
cuí costo di 654 talen ti ed 1 statere i magistrati in carica nell' anno precedente non avevano restituito. 

Alla linea 6 di tab. 4 il Gigante' 2 supplisce E7tt 'tOÚ'tffiV nello spazio vuoto, in analogía a tab. 5, 

il che pero non e necessario. 

1 

5 

10 

Tab. 4. Ayx li:t Ev<pp<ll.VÉ'tW itpo(¼),,wv -;:~oa~XÓV't{LJ'J 

fa41 A1.,ytvT)c; '.-\. yor.9oxA.toc; - A•J'1 E:;~•4t,; 

<l>t.A.lcr,tv AAX ~tvxpá·n)c; <l>t.A.ln-:-:10 

-;-_p::i6btlv\l 8pa E-:í<;Jpwv l:txúpwvoc:; 

5 A U<l Aop xLwv Ev<;>povLaxw n,·'t 
1 

H ?<l X).. l)"t'Oc; 

Eiícppovo; vacar f6o~E" "t'<it. ~t.Jk(h 

10 

xcd -tw1. 6á.µw1. ~w~ Lcx.poµváµova; tv 

xa.A.x~v ypd4J<XL ";(1\1 XPTJO"'t'I.V "t'Cl'J T11). 

l;-;t Ev8..,µL6<1 "t'W e1l-tw <tw litt1x'tw 

'tdV ·nµilv "t'ClV cvx ciT:t&wxa.v 'td o.p'f.'JV 

"t't; "tot ~dw bd Nco6ciµw "t'á.}.a.v't« 

-."'Rñ.TTTTt 
Agk. nell' anno di «Euphrainetos», mentre sono «proboloi proarchontes 
Gaps. Diogenes» figlio di «Agathokles», «Dys. Euthymos» 
figlio di «Philistos, Alch. Sokrates» figlio di «Philippos», 
mentre sono «prodikoi Thra. Euphron» figlio di «Sauron, 
Dys. Dorkion» figlio di «Euphroniskos, Pet. Herakletos» 
figlio di «Euphron», uacat il Consiglio 
ed il popolo hanno decretato che i «hieromnamones>> 
facciano iscrivere nel bronzo il prestito, contratto «Tel.» 
nell'anno di «Euthymidas», dell'importazione dei cereali: 
il prezzo che non restituirono gli «archon= 
tes» in carica «Phao.» nell' anno di «Neodamos» (e di) talenti 

654. 

Lo spazio vuoto presuppone in vece l' esigenza dell'incisore di aggiungere successivamente un 
~ato ~l momento non ancora c~nosciut~. C_ons~derata la posizione dello spazio vuoto nel testo epigra
flco, 10 credo che tale dato consista nell md1caz1one del mese e del giorno del decreto, come in tab. 32. 

Tab. 32. 

fay l1tt 'Ena~vl'tw Év~OA~µtv DDI I E6o~E -tcit. ~wA.a,L xat 'tt~t. 6á.µw1. 't~ tcx.pc~t

vá.µ~vcxc;. -rwc; l .. L 0T) 

ua.vpc.~t. xa't8É~lEV lv 'tO\I 0'T)craupov l-v xcxAXO\I ypá.~cxv-ra.~ -ra.v :QT'}A.a.v --;a.\l 

txpi),-a."t'o a itóA~:; r.~p 'tw 8tw 

{ q;~ )Hi°iii la.poµvá~\~VE~ l~t 8'T)<1cxvpw1, -:::it XPT}O-a.\1-:Ec; 

12 M. GIGANTE, Le tavole di Locri come testo storico, in Le tavo/e di Locri ... cit., p. 52. 
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«Gag.» nell' anno di «Epainetos» il 22 del (mese) intercalare, il Consiglio 
ed il popolo hanno decretato che i «hieromnamones» per il tesoro 
depositino nel tesoro 2140 talenti, dopo avere fatto trascrivere nel bronzo 
il debito che la citta ha contratto con il dio. «Hieromnamones» per 
il tesoro che diedero in prestito (sono ) ... 

Lo spazio vuoto di tab. 4, posto a confronto con la data di tab, 32, ci fa dunque comprendere 
che il testo fu non solo predisposto su papiro o su una tavoletta lignea imbiancata, ma anche inciso su 
bronzo prima ancora di essere approvato, restando dunque scontato che la «bolá» ed il «damos» 
l'avrebbero senz'altro fatto quando fosse stato loro sottoposto. La circostanza che nel contemporaneo 
decreto di tab. 5, anch'esso dell'anno di «Euphrainetos», non sia stato neanche previsto di indicare la 
data dimostra probabilmente non che la si intendesse omettere, quasi non fosse ritenuta elemento essen
ziale per la validita del decreto stesso, quanto che i due decreti erano stati promulgati nello stesso 
giorno ed erano destinati ad essere letti insieme. 

Se ne ha conferma da altre due circostanze, che rendono interdipendente la lettura dei due 
decreti: la prima e che in tab. 4 non si precisa se i «hieromnamones» siano quelli preposti al tesoro o ai 
cereali, ed i loro nomi personali non sono nemmeno riportati; la seconda e che non si precisa nemmeno 
a chi i 654 talenti si sarebbero dovuti restituire. Cio e perche il confronto con tab. 5 fa capire che i «hie
romnamones» sono quelli addetti ai cereali, ed il creditore e Zeus, gli uni e l' altro non nominati proprio 
perche i due decreti furono incisi contemporaneamente e destinati, nell 'intenzione dei redattori, ad 
essere letti e conservati insieme, come di fatto avvenne. 

1 

5 

10 

Tab. 5 Ayx - tnt Evq>pawt-rw 1tpo~WA.W\I npoa.p 

xóv-rwv ra~ 6.1.oyÉvEoc; 'A1 a8ox)...toc; Ava 

Ev8vµw <l>1.ALO"'tW AAX l:wxpá:tEoc; - <l>t.Al7:itW 

lEpoµ'vaµóv( wv) bct 'tWt. o-l-rw1. - Oµ~ - L'.iyEvti~ 

~1.Aoxpá:noc; Ku)... :Ew-rwvoc; • :Ew<nxcip1.oc:; 

Ayx . At:t.vcipxo\J Xapbt1tw lrcl 'tov--cwv f;,~E 

'tCXl. ~WACXl xa.t "'CWI. 6ciµw1. --cwc; LEPO! 1 vq.µc 

\la.e; -rwc:; trct 'tWl. crhwt ypci\VO.l 'tO µE(wµa ~cic; 

,tµci~ 'TWV rcupwv xa.t 'tWV xvciµwv -tiic, -:q;.á.c, 

t:nl --coi:<; rcupoi:c; - 1i.. "i"i"iTTTT t,ü -rote; xv<i 

µ,1.~ "h líTTTii.6/\/\t\1111 - xECp(ciA.w11a) '"RiiiiTT 

~~6/\/\t\ 1111 . "'COÜ'tO ócpr¡AH ci nó).1.c, -rw·. t1LL 

Agk. nell' anno di «Euphrainetos», mentre sono «proboloi proar-
chontes Gaps. Diogenes» figlio di «Agathokles, J?Y~- . . . 
Euthymos» figlio di «Philistos, Alch. Sokrates» f1gho d1 «~h1hppos», 
mentre sono «hieromnamones» peri cereali «Omb. Eugemdas» 
figlio di «Philokrates, Kyl. Soton» figlio di «Sosich~is», . . . 
«Agk. Deinarchos» figlio di «Charippos,» nel~' an_no rn cm costoro son o 1n canea, 
il Consiglio ed il popolo hanno decreta~o ch_e 1 «h1eromnamo-
nes» peri cereali facciano iscrivere la nduz1one del 
prezzo del frumento e delle fave: del prezzo 
( di) 84 talen ti per il frumento, perle fa- . 
ve (di) 58 talenti, 2 stateri, 13 litre, 4 once: ~ot(ale): 142 talent1 
2 stateri, 13 litre, 4 once. Questo devela c1tta a Zeus. 
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Certo questa procedura di «lettura simultanea» di due decreti, ia pure contemporanei, e il ~egn~ 
della provincialita nella pras i decretale di Locri Epizefiri, e da la mi ura della distanza dallo tile, d1 

qualita giuridica piu formale, dei decreti attici. . . • • 
Inoltre la tab. 4 rivela una so tanziale diversita nella con ueta procedura d1 trascnz1one de1 

debiti contratti dalla «polis». Infatti si e atteso non qualche mese, ma almeno un triennio prima di eter
nare nel bronzo il debito contratto nell' anno di «Euthymidas», ne il santuario in que to ca o ha fatto 
incidere nel bronzo, come invece in tanti altri, un e tratto dal decreto che avra a suo tempo autorizzato 
il pres tito. I dubbi del Lewis 13 e del Mu ti 14 sul fatto che pos a non esservi tata su bito una regí tra
zione critta del pre tito nascono solo dal fatto di non essersi rappresentata la po ibilita che la registra
zione fos e scritta «su papiro» o « u tabella lignea» anzicche u bronzo, prassi indubbiamente ordinaria 
nel mondo greco, come apprendiamo dalle trascrizioni dei rendiconti delii. Comunque, anche al cadere 
del terzo anno (almeno), cioe l' anno dopo la cadenza naturale del debito, I' iniziativa di farlo incidere 
su bronzo e pre a non dal santuario, ma dalla citta che, dandone incarico ai «hieromnamones», con-
egna in pratica le tabelle direttamente al antuario stesso. Anche a Delo e sempre la citta che di pone 

la tra crizione dei decreti, ma essi vengono inci i su stele di marmo, delle quali una e collocata nel 
«bouleuterion,» l' altra nel «hierón» di A pollo a cura del «hieropoioi» 15

• 

Ma ali' anno di «Euphrainetos» i data anche la tab. 22, un «estratto» da decreto per un prestito, 
conce so da Zeu e prelevato dal te oro, di 2960 talenti e rotti. Ora, mentre la dichiarazione con cui si 
chiude la tab. 5 ( «questo devela citta a Zeu ») non prevede i tempi di restituzione dei 147 talenti dati in 
pre tito, in tab. 22, invece, si prevede che tempi e modalita siano a di crezione della «polis». 

Dunque penserei che nell' anno di «Euphraineto » si dia inizio alla pras i della registrazione nel 
bronzo dei debiti contratti dalla «polis». Si incomincia con il trascrivere il debito rima to in oluto di 
654 talen ti (tab. 4 ), per il quale, allorche lo i conce se, s' era previsto il termine di pagamento entro 
l' anno eguen te ( di «Neodamos» ); quindi i tra crive il nuovo debí to di 142 talen ti e rotti (tab. 5), enza 
indicare alcun termine per la restituzione, e pertanto ottintendendo probabilmente la cadenza naturale 
a 12 mesi. Ma per il prestito della ben piu rilevante omma di 2960 talenti in totale, erogati frazionata
mente in tab. 22 di mese in me e, la citta, fatta e perienza della precedente in olvenza, ritiene di caute
larsi con l' inserzione di una orta di condizione di discrezionalita, non olo per altro ui tempi di restitu
zione -una formula ricorrente anche nelle tabb. 7, 8 e 38- ma anche ulle modalita, nel senso di 
ri ervarsi lapo ibilita di re tituire beni equivalenti. 

Quanto alla candeza dei pre titi, e sa e espressamente prevista inoltre in tab. 39, datata otto 
l' eponimo «Sosikrate », che prevede una durata triennale per il pre tito di 303 talen ti e rotti, e l' anno in 
cor o, invece, perla piu rilevante cifra di circa 1150 talenti. Dunque tab. 39 sembra atte tare una fa e in 
cui i riten~va alquanto eccezionale la durata triennale del pre tito, che e e iguo ri petto alla somma per 
la quale s1 prevede -almeno nelle intenzioni- } 'ordinaria scadenza annuale. Sappiamo anche 
(sequenz~ Fuda) che la tab. 39, che prevede le due scadenze triennale ed annuale dei prestiti, precede 
cronolog1camente la tab. 38, che contempla la condizione di di crezionalita. Fra e se si colloca la tab. 
24, che non reca indicazioni di scadenza. 

Ma nello stesso anno di «Euphraineto » si pa a dalla pras i dei decreti tra critti nel bronzo a 
qu~lla. d_e~la trascriz~one per inizi_ati va del antuario: e a embrerebbe con eguen za della regolare 
peno_d1c1ta, p~ .º b1mestrale o tr~mestr~l,e, che i prestiti acqui tano e che avrebbe comportato la di -
~end1_osa tr~ cnz1on~ nel bronzo d1 ben ~rn c~e un decreto ali' anno. Sembra che sia da que to momento 
m po~ c~e. 1~ s~ntu~no, r~~pre entato da1 «h1eromnamones», registrera nel bronzo, di volta in volta di 
propn_a m1ziat1va, 1 pre t1t1 concessi alla «polis»: que ta non avra piu la nece ita di ordinarne con un 
appos1to decret? la trascriz~one. Ed in_ effetti, secando una delle sequenze cronologiche relative identifí-
cate dal Fuda, il decreto d1 tab. 32 s1 colloca prima delle tabb. 23 e 25 entramb t • • • • t • 
d 11

, 
01 

· · e rascnz1om m e1ne 
e « ymp1e1on». 

13 D. LEWI . P1:e/'.111i11ary No_tes 011 the Locri Archive «Klio» LII (1970), p. 251 . 
14 D. MUSTI, Clfla e san1ua1w a Locri Epi-:.efiri. «PdP» XXIX ( 1974) 154-155, p. 20. 
15 Cfr. TH. HOMOLLE, Les archives de f'll1fe11de11ce Sacrée a Dé/os (BEFAR 49 • • • • 

nee imbiancate, p. 2. perla collocazione delle tele marmoree. ' • • • • • J Pans 1887, P· 13. per I u.o d1 tabelle lig-
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DI UNA «POLIS» DELLA MAGNA GRECIA 

2. Le trascrizioni da decreti 

Le tabb. 2, 17, 18 confermano cio che sappiamo dai decreti di tabb. 4 e 5, cioe che nel mede
simo anno la «bolá» ed il «damos» usavano promulgare diversi decreti di autorizzazione dei prestit, 
talche s_embra doversi presumere che quando, come in tab. 22, sono erogatí prestiti mensili nello stesso 
anno, siano da presupporsí tanti decreti quanti sono i mesi dei singoli prelievi, benche la formula «per 
decreto del Consiglío e del popo lo» si trovi soltanto una volta all'inizio dell' enumerazione debitoria. In 
tab. 18, infatti, dopo un prestito di 940 talenti «per i lavori alle torri», ne viene elencato un secando di 
al tri 400 talen ti «per il restante esercizio finanziario»: nell' un caso come nell' altro e aggiunta la for
mula «per decreto del Consiglio e del popolo». Lo spazio epigrafico che separa il primo dal secando 
prestito di tab. 18 fa capire che l'ultímo ha costituito un'aggiunta successiva. 

Inoltre, la tab. 2 fa rif½rimento a tan ti decreti quanti erano i veramenti rateali ( «kataboloi») che 
il santuario incassava dalle proprie rendite ed usava per finanziare il prestito richiesto dalla «polis». 

Mentre tali decreti erano promulgati ciascuno al momento in cui veniva riscosso il relativo 
«katabolos», di essi si provvedeva poi, a fine anno, a trarre un solo «estratto» o compendio su bronzo 
ad uso dell' amministrazione templare. 

In tab. 14 sono distinti i due cespiti finanziari cuí si attinge: 2070 talenti e rotti vengono generi
camente dai xp17µa1a del dio, mentre 7 talenti e rotti costituiscono l'incasso del santuario per la ven
dita di giare di sua produzione (analogamente la vendita dei mattoni di terra cruda di tab. 30). Poiche 
solo per i primi si dice che sano destinati ad essere depositati nel «phatarchion», i 7 talenti sembrano 
una aggiunta successiva in calce alla tabella. 

Anche limitandosi a questi solí testi, si comprende subito che sía i decreti, sia í loro compendi 
erano trascritti nel bronzo non al momento di contrarre il debito, ma in un momento successivo, nel 
quale il debito poteva essere stato in tutto o in parte pagato, come nel caso di tab. 32, dove si decreta 
contestualmente la restituzione della somma dovuta e versara al tesoro e la trascrizione nel bronzo del 
debito che cos1 si estingue. D' altro canto il caso non sembra affatto isolato, perche anche la tab. 33 
appare registrare nello stesso anno il debito e la sua parziale estinzione. 

Le operazioni finanziarie attestate nelle tabelle bronzee presuppongono percio, come s' e detto 
sopra, documenti su papiro o su tabelle lignee, stilati al momento di contrarre il prestito autorizzato con 
decreto. Vedremo anzi che decreto e contratto costituiscono a Locri un unico atto ed una sola scrittura, 
che dobbiamo presumere fosse subito redatta su tabella lignea e solo a fine anno o anche alcuni anni 
dopo, in caso di insolvenza (come in tab. 4), trascrítta nel ben piu costoso bronzo. 

In tab. 2 bisogna cercare una spíegazione delle linee semivuote sul lato destro. 

Tab. 2 KcJ inl Xa.p1.;ivw tEpoµv(lµ;vwv 'tWv E1tt 8110-aupwt. 0pa Ev 

xlE-:éia 0pcicrwvoc; TLw n~w"toyivEoc; 'AµELv~xpl"tw (})aw 

Kcú.lbt .. w 'ApLa .. tí.i:;;CJ.> .. ;::~wlwv Oµ~ 0i¡?wvoc; 'A?xEcrlla. 

M"~ 9Ea-"topl6a 'Aµuvá.v6;w Aoy 'Aya.0oxAfoc; 'Aya~6A.a 

n~:5Lxwv Av; AtvÉa AtvE:oa l:w't <l>cpµlwv ZwÍ.1titW Aoy 

<1>1.1.~o-'tpa"toc; <1>lv'twvoc; EX?Tl~a--;o á :-:6)..1.c; :-:a.p 'tW ~Ew 

't0'.1 1tp~"tov XCl'tá.~o)..ov 6:yµa"tt. ~wl!ic; i<Cl~ 6ci.~trJ.> HHH 

xa.-::"taÜ'ta xal 'tov OEÚ"tE~~v 66yµa'tt. ~)..a.; li. ii 

xa.~ 6ciµw ltlilili. iiTTT~titb.í7\A/\A TTT~t 

xa.-:-raü'ta xal 'tOV 'tpl"tO'-' 6óyµa'tt. ~tiJAlic; i ib.17\ 

xa.t 6ó.µw HHHñ. i"iTTT~~~~b.r7\AAA AAA 

xa~ tt1to 'tW 'tE-táp"tw 6órµa-t1. ~wA.ti~ 

xa~ 6ó.µw liñ. xtq>( á.AW~la) ~HHti. "i"iT~i6AAA/\ 
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1 «Kob.» nell' anno di «Charixenos», mentre sono «hieromnamones» per il tesoro «Thra Eu
kleidas" figlio di «Thrason, Tio. Protogenes» figlio di «Ameinokritos, Phao. 
Kallippos» figlio di «Aristippos,» mentre sono «proboloi Omb. Theron» figlio di «Archesilas», 
«Mna. Thestoridas» figlio di «Amynandros, Loq. Agathoklés» figlio di «Agatholas», 

5 mentre sono «prodikoi Anx. Aineas» figlio di «Aineidas, Sot. Phormion» figlio di «Zoippos, Log. 
Philostratos» figlio di «Phinton», la citta ha preso in prestito dal dio: 
la prima rata, per decreto del Consiglio e del popolo: 373 talenti, 

4 stateri, 
18 litre; 

egualmente anche la seconda, per decreto del Consiglio 
e del popolo: 373 talenti, 4 stateri, 18 litre; 

1 O egualmente anche la terza, per decreto del Consiglio 
e del popolo: 373 talenti, 4 stateri, 18 litre; 
e dalla quarta, per decreto del Consiglio 
e del popolo: 150 talenti. Tot(ale): 1271 talenti, 2 stateri, 14 litre. 

Il testo sembrerebbe essere stato inciso sino alla linea 7 senza trascrivere completamente !'importo. 
Di questo sarebbero stati indicati solo 300 talenti (i primi tre segni del sistema acrofonico). Quando si pro
cedette a trascrivere la linea 8, fu necessario integrare la cifra della prima rata, allineandone in verticale i 
segni necessari. Dunque le linee epigrafiche da 9 a 12 furono incise in modo da rispettare con uno spazio 
vuoto la cifra aggiunta sul margine destro della tabella. Questo procedimento mi sembra abbastanza certo. 
Meno sicura invece la ragione che lo determino. Puo pensarsi ad un mero errore dell'incisore, ma potrebbe 
darsi anche una spiegazione meno banale: il testo sarebbe stato allora trascritto in tempi diversi e la cifra 
della prima rata, che nel sistema ponderale locrese e divisibile per tre, accresciuta dai 300 talenti originaria
mente previsti, e scritti in un primo momento, a 373 talen ti, 4 stateri, 18 litre effetti vamente riscossi in un 
secando. Le rate successive sarebbero state aggiunte alla loro scadenza nel maggiore ed ormai prevedibile 
importo. 

In tab. 34 gli spazi vuoti fanno comprendere che il testo venne predisposto prima che si conosces
sero i nomi dei magistrati, non perche costoro non fossero gia stati designati, ma semplicemente perche del 
prelievo si ignorava il mese e dunque chi in quel mese sarebbe stato presidente del collegio fatarchico. 

Tab. 34. 
( mx.p "tW] A Loe; EXPT}CT0l) 66yµa'tt. ~(JJA.ci~ 

[cpa:tcí]pxw1. 'tWV 6vw6t:xcr. 1tpccr"tcnct1. µT}VC1 

A1.ov1J<11.ov vacat - T1.ep cl>1.A.wvl6a.1. - k - ci).)..cx. 

q,a-rá.pxwt - 'tw\l 6vw6cxa. 1tpoa"tCÍ"tctt. - µr¡va 
1 O ., A YPl}f.OV - LXI. - l:(MNL - H H li. - (i}.,).a, TCpO 

Cí-rcl:ta.t. µT}va. vacat Ilá.va.µov - q>o:-rá.p 

(x]wc. 'tWV 6vwótxcx. - Ko~ - •Apxl1t1tWI. - k li 
[ Xtq>d:])..wµa. "t'WV lXPY}O'<X."t0 á 'l'tÓA.L~ - 8pa. 

[t1tl 'Hpax]ATJ"tW - ~"'AH"Rñ. 

6 sono stati presi in prestito da Zeus, per decreto del Consiglio, 
da] fatarco dei dodici presidente nel mese 
di «Dionysios Tio. Philonidas»: 500 talen ti; inoltre 
del fatarco dei dodici presidente nel mese 

1 O di «Agreios Ski. Silon»: 250 talenti; inoltre dal pre-
sidente nel mese di «Panamos», fatar-
co dei dodici «Kob. Archippos»: 600 talenti. 
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. _Neanche era nota in anticipo, evidentemente, la somma che si sarebbe presa in prestito. Pertanto fu 
nsp~ato uno spazio: che poi, essendo la cifra intera, si rivelo eccessivo e non fu 1iempito. La linea 9, 
rel~t1v~ ~ seco~do pre~1e~o, non comportava indicazioni specifiche, poiche non vi ricorrono né norni perso
nah, ne 1mport1 finanz1an, e fu dunque predisposta prima che queste indicazioni si conoscessero. Successi
vamente. si a_ggiunse la l}nea 1 O e c~ntestu3:1mente ~d essa la linea 11 sino alla parola µtva. Anche in tal 
c_aso la cifra ~ntera fece s1 che lo spaz10 pred1sposto nsultasse eccessivo. La predisposizione del testo epigra
fico sembra 1nsomma «programmata» perle tre esazioni registrate. Ma certamente per ogni prelievo veniva 
redatto un decreto su tabella lignea. Dunque il santuario eseguiva sul bronzo solo una trascrizione compen
diaria e per altro prevedibile. 

3.. Ricostruibilita dei decreti originari su tabelle lignee e valore giuridico delle tabelle bronzee 

Ora, che i nostri testi siano trascritti da originali compilati «atramento» su papiro o legno, noi lo 
troviamo confermato da quell' «unicum» epigrafico che e la coronide di tab. 23: comune sui papiri lette
rari, essa e stata identificata dal Mosino e dal Gigante 16: io penso indichi qui la chiusura di un ciclo 
amministrativo o di un esercizio finanziario comprendente piu anni. La coronide fu incisa prima del 
testo, che si adatta alla sua forma, e pertanto non indica la chiusura del testo stesso, ma il termine di un 
ciclo piu ampio di cui il testo faceva parte, anche graficamente, nella sequenza di documenti papiracei o 
lignei del santuario. 

Ma oltre a cio, va tenuto anche presente quanto il Pugliese Carratelli ha accertato dal confronto 
fra diversi testi italioti: mentre la sigla che segue il nome di una persona e una sommaria annotazione 
anagrafica per identificarla, quando invece la sigla lo precede, come nelle tabelle locresi, costituisce la 
trascrizione epigrafica «delle "sphragides" che negli originali dei documenti trascritti convalidavano, 
preposte ai nomi dei "signatores" ... le "firme" apposte ad un atto pubblico o ad una "syggraphé" da 
attori e testimoni» 11. 

Per comprendere il valore pratico di questi documenti bisogna considerare dunque la complessa 
procedura di trascrizione, al termine della quale si pongono le tabelle bronzee. Le iniziali dei «hierom
namones» in tab. 15, cui si aggiunge anche l'iniziale dell'eponimo in tab. 26, apposte nella parte infe
riore delle rispettive tabelle, fanno pensare al comprendio di sigilli, seguiti dai nomi personali dei 
magistrati nell' original e, da cui fu tratta la trascrizione su bronzo. 

Possiamo presumere che tutti gli originali degli atti locresi siano stati probabilmente sottoscritti 
dai magistrati responsabili mediante l' apposizione dei sigilli personali sulla tabella lignea. Ma nelle 
trascrizioni su bronzo queste sottoscrizioni furono quasi sempre omesse, poiche non poteva riprodur
sene il valore di autenticita, che-del resto veniva «sos-tituito». dalla procedura dell'iscrizione nel bronzo 
e dalla sua conservazione 817µocría, mentre i nomi dei magistrati sottoscriventi erano gia contenuti nel 
testo trascritto. Solo nei due casi ricordati l' inciso re si diede la pena di riprodurre l' i niziale del nome, 
che ciascun magistrato aveva apposto accanto al propio sigillo. 

Questa ricostruzione della procedura di trascrizione dei testi locresi non si fonda solo su 
ragioni giuridiche in ordine all' autenticita degli atti ed alla relat~ va r~sponsa?il~ta dei ~o_t~o~critt?ri: 
ma anche su precisi riscontri analogici, la dove e rimasta tracc1a de1 matenah depenb1h m cm s1 
eseguiva la prima scrittura. A Delos sono stati ritrovati 15.~00 sigilli di a_rgilla,_ cotti_ da~~ incendio 
nel I sec. d.C. Essi erano apposti a contratti redatti su papiro 18• Inoltre 1 rend1cont1 del11 del IV-II 
sec. a.C. trascritti su marmo, menzionano spesso le tavolette lignee imbiancate, alle quali si faceva 
ordinari¡mente ricorso per decreti e comunicazioni pubbliche 19_. Anc?ra i sigill_i d_ei rr_1a?istrati sono 
minuziosamente descritti nelle Tavole di Eraclea, precedendo 1 nom1 personah d1 ch1 h appose nel 

J 6 F. MOSINO, fn margine alfa tabella 23 de/l'arclúvio locrese. «Klearchos» XV_ (197?), p. 105 s. Per GIGANTE cfr. n. 4. 
17 G. PUGLIESE CARRATELLI, La dedica di Kleombrotos e le sigle preposte a, nom,. «AMSMG» VJ-_VII ( 1 ~65-66), p. 213. 
18 Cfr. c. VIAL, La conservation des contracts a Délos pendant /'lndépendance, in Comptes et inventa,res ... cit. a n.5 p. 49, con 

bibliogr. a n. 2. 
19 Cfr. «supra», n. I 5. 
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documento originale e seguendo la sigla di due lettere che indica il «demo» 20 • Al~retta~to p_reci~a
mente sono descritti, per certificarne l' autenticita, i sigilli di Stato apposti a decret1 pap1race1 o hg
nei di Napoli, Elea, Corcira, tutti del 242 a.C., e di una citta anonima, che i Coi trascrissero nel 
marmo 21 . 

A Locri pero, in atti interni del santuario e, in devinitiva, della ste sa «polis», la descrizione dei 
sigilli nella trascrizione in bronzo sarebbe stata un dispendio di fatica, di tempo e di 1netallo. 

Per tutto que to, mi sembra che non possa parlarsi di un valore « tricto sensu» obbligatorio 
delle tabelle bronzee, che non sono collocabili sullo stes o piano delle singrafi o dei chirografi del 
diritto privato di eta ellenistica22. Infatti le tabelle bronzee non sono, salvo il caso dei tre decreti, dichia
razioni del debitore, cioe della «polis», ma «estratti» da decreto eseguiti dal creditore, cioe dal santua
rio. E difatti la tabella bronzea non aveva alcun valore obbligatorio quando registrava contemporanea
mente, come nel decreto di tab. 32, il prestito e la sua restituzione. 

Pertanto il rapporto fra antuario e citta e a Locri non certo un rapporto di diritto privato fra 
due parti, debitore e creditore, ma un rapporto di diritto pubblico, inteso non soltanto a stabilire 
l"entita, i tempi ed i modi della restituzione, ma anche e fondamentalmente a definire la responsabilita 
contabile dei magistrati: una sorta di rapporto «riflessivo», intrinseco cioe all'amministrazione della 
«polis». 

E' da dire che si aspetteremmo che un documento diverso dal decreto attestas e l' avvenuto pre
lievo dal te oro di Zeus della somma data in prestito alla «polis». Ma nel caso di tab. 5 dobbiamo 
invece constatare che la chiusa «questo devela citta a Zeus» dimostra che il decreto conteneva, contes
tualmente, l' autorizzazione al prelievo e la dichiarazione debitoria. 

Possiamo confrontare questa situazione con il ben diverso caso di un prestito che Delos con
cede ad Ermione ( «ID» 1450, A. 104-5). Gli amministratori ateniesi di Delos della meta del II sec. 
a.C. registrano la presenza di un documento iscritto su legno alla fine del IV secolo, ancora esistente 
nel santuario: «una piccola tabella iscritta su doppia faccia, imbiancata, nella quale e contenuto il pres
tito dei Delii, che essi dichiarano di avere concesso agli Ermionesi, ed il contratto relativo agli Ermio
nesi». Questo documento con isteva dunque di due partí giuridicamente distinte, ancorche contenute 
in una ola scrittura: un decreto dei Delii che delibera il prestito, ed il contratto di prestito vero e 
propno. 

Al contrarío dei Delii, i Locresi non decretano di concedere un prestito, ma neanche di richie
derlo: es i semplicemente lo prelevano nel momento stesso, e con lo tesso atto, con cuí lo decretano. 
Cío e indice non olo di quella provincialita della pras i giuridica locrese, che abbiamo gia osservato, 
ma ancor piu dei limiti di autonomia dell' «Olympieion» epizefirio rispetto alla citta. 

Una peculiarita dell'archivio bronzeo dell' «Olympieion» e che in e so sono registrati esclusi
vamente i debiti della «polis» verso il santuario e non anche altri rapporti economici, che pure interes
savano altrimenti l' «Olympieion». Nulla infatti nelle tabelle documenta in forma diretta l'esazione tri
butaria o i redditi terrieri del santuario, che pure sono menzionati quali «fonti» dei prelievi. E' evidente 
che per questo tipo di rapporti, che comportavano, come i testi dichiarano, anche entrate in natura, la 
documentazione non si redigeva su bronzo, ma su «registri» in materiale deperibile. 

I testi in bronzo «sostituivano» contabilmente, in un certo senso, il danaro o il metallo in lin
gotti, che era tato dato in prestito, o lo accompagnavano quando era tato restituito, costituendo una 
sorta di registro, per cosi dire, delle entrate e delle uscite finanziarie dell' «Olympieion». 

II fatto che le tabelle s_i distri b~iscano in un ~reo cronologico di cerca mezzo seco lo ha po to il 
problema del loro valore pratico. II Gigante ha perfrno pensato ad un valore storico dell'intero archi
vio23

• Cio non sembra francamente coincidere con la nostra e peri enza in materia. La con ervazione di 

20 Cfr. A. UGUZZONI-F. GHINA TTI, Le tavole greche di Eraclea, Roma 1968, pp. 125-132. 
21 Cfr. G. PUGLIESE CARRATELLI, Un decreto di Ve/ia del sec. !!/ a.C., «Archivio Storico Calabria e Lucania» XXIV (1955). 

pp. 1-7. 

22 Cfr. M. AMELOTTI-L. MIGLIARDI ZINGALE, Iuyypamn XElpÓypov- testatio ch 1•1•0 o 1·aphui11 Osse · · · 1 d. . . . . . . r,, , º , n 1azw111 111 ema 1 
t1polog1e documenta/1, in Sympost011 1988 ... cit. a n. 4 .. p. 297 ss. 

23 Cfr. GIGANTE cit. a n. J 2. 
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tali documenti a lunga distanza, anche per diversi decenni o per mezzo secolo circa, non deve stupire. II 
debito della citta era sempre esigibile, anche se il quando e il come della restituzione erano a discre
zione degli organi costituzionali della «polis». 

Del resto abbiamo un preciso riscontro dei tempi particolarmente lunghi nella restituzione dei 
prestiti. Non voglio qui citare il caso dei rapporti fra privati, che i tramandavano per generazioni ed a 
Delos potevano sfiorare il seco]o. Ma nel campo del diritto pubblico conosciamo bene il caso del pres
tito dei «hieropoioi» delii alla citta di Ermione. II prestito fue erogato dopo il 314 a.C., gli intere si 
furono pagati in due rate nel 304 e nel 278 e la restituzione eseguita poco dopo quell' anno: in tutto un 
lasso di tempo di circa 35 anni. II documento si conservo comunque anche dopo la risoluzione del rap
porto e fu trovato ancora intatto in archivio oltre un secolo dopo24 . 

A Locri sembra legittimo presumere che tutti i casi di debiti non risolti dalla citta fossero ancora 
esigibili quando la teca cesso la sua funzione. 

• • 450 A 1· 104-105 Cfr. anche L. MIGEOTTE, L'emprunr public dans les ci!és grecques, Qué-24 ID 1449 Aab II, linn. 29-31, 1 , tnn. · 
bec-Pari 1984, p. 157. Contra: C. VIAL cit. a n. 18, P· 58. 
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