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Dove sorgevaesattamentelo «Zeus dellAlece»?Una risposta a questa
domandavienedi seguitoavanzata,nel tentativodi localizzareil santuariocon-
finario, edificatodai LocresiEpizef¡ri pressoil f¡ume“AX~ , in MagnaGrecia,
e dedicatoa Zeus Olimpio. Una seriedi riscontri toponomastici,topograficie
specialmentearcheologiciinduconooggi a ritenereche alcunesporadichestrut-
ture murarie ed architeitoniche presentinei dintorni della fiumara di Palizzi,
sianopertinentiallanticoluogo sacro: il tutto allinternodi unareache erasiata
teatro,fin daetáarcaica,di numerosegestabellichea sfondoconfinario ampia-
mentetestimoniatedalle fonti antiche.

SUMMARY

Wherewasexactly the «Zeusof the ‘AX~~»? In the following pageswewill
Uy to answerto thisquestion proposingahypothesisof localisationof theIimi-
nary sanctuary,built by the Lokroi Epizephyrioiin MagnaGraecia,in the neigh-
bourhoodof the ‘A>a~ river, anddedicatedto Zeus Olympios. Some topono-
mastical,topographicalandespeciallyarcheologicalevidences,foundin thearea
of ihe ancient ‘AXT~, probablyinduce to identify the local ruinesof walls and
architectonicalpiecesaspanof theancientgreeksanctuaryright in the middle
of aconfinaryarea wherefrom thearchaicagefrequentwere ihe warsbetween
Lokroi andRheginoi.cited by the ancientsources.

Gerk5nn.’ 16 1998 Serviciode PublicacionesUniversidadComplutense. Madrid.
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Tre dellecosiddetteTavoledi Locri (nrr. 23.11,30.13e forse31.9)1,
e cioé alcunedelle tabelle bronzeeiscritte rinvenuteallinterno di una
tecadellOlympieiondi Locri Epizefiri, hannorestituito standoalíalet-
tura propostadal loro primo editoreAlfonso De Franciscis2, lespressio-
ne &npEctv-ráv btt. Tfiva -r& ‘AXflKog concei-nenteun certoquantitati-
yo di doreal>, provenientida quello chedovrebbeesserstatoun santua-
rio satellite,dedicatoanchessoa Zeused eretto ai conf’ni dellaLocride
nei pressidellAlece.

Questultimo infatti é un corso dacquapiú volte menzionatodalle
fonti antiche‘~, le quali a partire da Tucidide (III 99) nc parlanosovente
nei terminidi fiumechesegnavail confinetra lecharal di Locri edi Rhe-
gion in MagnaGrecía.

Nullaltro sappiamodi questosantuarioconfinario locreseedaltron-
de éproblematicaanchelidentificazionedello stessoAlece.

E meritodi Claudio Sabbioneayerreimpostatoin manierapuntuale
econvincenteil problemadella localizzazioneed identificazionedi que-
sto corsodacquain un suointerventoal colloquionapoletanosulleTavo-
le di Locri nel 1977,riscuotendovan e motivati consensi~. Lo studioso
ha rilevato comelAlece dovessescorrerenella zonadellattualeCapo
Spartiventoe dovessecoinciderecon unadelle odiemefiumarechesol-
canou comprensoriocostituitodalterritorio dei Comunidi Palizzie Stai-
ti (Pianta 1). II Sabbioneépervenutoaquestesensateconclusionisulla
basedel seguenteragionamento:CapoSpartiventoviene concordemente
identificato dai modemi con lHerakleion akroterion, il promontorio
ricordatoda Strabone(VI 1 9 C 259) 6, che nc sottolineasignificativa-

In questultimocasoil testoepigraficoé parzialmentelacunoso(&opedvtd[v bit
Tfjva r& AX~¡coq]) ma integrabilecredibilmentesulla basedelconfrontocon la mede-
simaespressionepresenteperinteronegli altrí duetesti epigrafici (cfr. notaseguente).

2 A. De Franciscis Statoe societáa Locri Epizefiri Napoli 1972 57 ss.
Sul valore semanticodi questotertnine cfr. ora F. Costabile Redditi terre efontí

finonziarie de/l’O/ympieion,in E. Costabile<a curadi), PolisedOlympieiona Loen Lp1-
re/ini Atti delConvegnoCatanzaro1992 163-166.

‘1 ElencodeBeattestazioniin De Frunciscis,op.cit. 173 no. 3-4.
C.Sabbioneiii AAVV. Le TavolediLocri,Attdelco/loquiosugílaspettipolitici eco-

nomici cu/tua/i e linguisticí dei testidell’archivio locreseNapo/i 1977 Roma1979 286-
296. Sulla suasciaoraM. Osanna,Chorai colonia/ido TorontoaLocrí Roma1992 214.

6 II quale¡o ponein effetti tra Leucopetra(odiernoCapodellAnni) e lo Zephyrion
(attualeCapoBruzzuno).Al riguardo cfr. di O. Panessale voci della BTCGI IV (Pisa
1985)CapoBruzzano(403-404),Capo del/’Armi (420-421)eCopoSpartivento(441); si
vedaancheO. Nenci, LeucopetralTarentinorum (Cie. Att. ¡6 6 1) e l’itinerario di un
progettatoviaggio ciceronianoin Grecia ASNPs. 3’ III, 1973,387-396.
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mentelacaratteristicasalientedi naturaeolica,evocataanchedallattua-
le toponimo.La stessadenominazionedellHerakleiontroyainoltre lasua
spiegazionealía luce di unaseriedi leggendeche testeDiodoro (IV 22,
5: cfr. ancheSolin. 1140),riferivanodella sostadellomonimoeroenella
zonadi confine tra lepoleis di Rhegione Locri (~tpé; -rá ~s6ópia -rfig
‘P~yLv~g icaL AoicpLóoq), dove Eracle sarebbestato disturbatonel suo
sonnodal cantodelle cicale, cioédal frmnire dellecelebricicaledellAle-
ce7. 11 cerchioin tal modosi chiudee laconclusionechese ne devetrar-
re, sulla sciadel Sabbione,é che lAlece sfociavanellazonadellHera-
fletan,nei pressicioédellattualeCapoSpartivento(cfr. Pianta2).

Delimitato amio avviso correttamente,u comprensoriogeografico
cui rivolgerelattenzionealíaricercadel corsodacquadaidentificarecon
lAlece, u Sabbioneha propostodi individuare lantico fiume nella fiu-
maradel Galati-Aranghia,basandosisu un dato toponomasticodi mdi-
scutibile valore: la presenzadelle rovine del conventobasilianodi 5.
Maria dellAlica in un sitosovrastantele sorgentidel suddettotorrente.II
toponimoAuca é infatíi verosimilmentederivato dal nome dellantico
Aleceed é scevrodasospettidi ricostruzioneerudita,vistoanchechetale
insediamentomonasticovienemenzionato,associatoa tale localizzazio-
ne, in documentigiádel XV secolo8• Pergiunta, nelle prime dettagliate
carte topografiche(scala1:25.000)della zona,redattedallIstitutoGeo-
grafico Militare intomo al 1880, u Sabbioneebbemododi riscontrarela
formadi derivazionedialettale«Lica», indicanteil primo tratto del Gala-
ti-Aranghia.

Tuttavia su questultimoaspettoé opportunoriesaminarela questio-
ne. Debboinfatti ad unasegnalazionedi Liliana Costamagnachequi rin-
grazio, la doverosaprecisazioneche lespressione,presentein tale carta
topografica,<o-. Lica» ricordatadal Sabbione va sciolta nel sensodi
«regioneLica» piú che in quello di «rivo Lica»: taledenominazionenon

7 Sulle qualicfr in primis Timaeus566F 43 J. (sutaletestimoniunzavedi ora M.L.
Ameno, Una /eggendalocresein Timeodi Tauromenio Si/enoXVII 1991 101-109)e
giáforseStesichorusfr. 281b Page secondola letturaavanzatadachi scriveini rappor-
ti po/bici tra Locri Epizefirii e Reggionel VI see.a.C. a//a luce di Arist. Rhet. 1394b -

1395a(=Stesichorusfr.281bPage) RIL CXXII 1988 39-47(cfr. ancheO. Gordiano,
Espansioneterritoriale epolitica colonizzatricea Reggio-eda Loen Epizefirí-fra VI e
y seco/oa.C. Koka/osXLI 1995, 79-121).

Cfr. D. Minuto Catalogo dei monasterie dei luoghi di culto tra Reggioe Locri
Roma1977,242. A favoredel¡identif¡cazionedel GalaticonlAlece, si eragiáespresso,
prima del Sabbione,R. Cotroneo,RicerchesulflumeAlecedi Strabone,Rivista Storica
CalabreseV, 1897 210-213.



L
o

«
Z

e
u

sd
e

ll’
A

le
ce

»
:u

n
a

p
ro

p
o

sta
d

i
/o

ca
lizza

zio
n

e
165

<9

o

o
,

~
1-

P
ia

n
ta2.

L
a

zo
n

ad
e

ll
A

le
ce

.



166 GiuseppeCordiano

si riferisce insommaal primo tratto della fiumara del Galati-Aranghia,
ma alía contradache prese nome dal limitrofo convento di S.Maria
dellAlica.

A questopunto, fattasalva la localizzazionedellAlecenella zonadi
Capo Spartivento(cfr. Piante1 e 2), il caratteredel toponimo5. Maria
della Alica deveindurrea nonescluderela possibilitáchelAlece potes-
se coinciderepiú checon la fiumaradel Galati-Aranghia,con u rivo che
muovedal versanteoppostodi «contradaLica» e attraversoil tortuosocd
imperviovalloneAgliola si versanella fiumaradi Palizzi adun chilome-
tro circaanord dellomonimopaese(Pianta2).

E stato cosipossibiledelimitare lareada sottoporread analisi: essa
coincide con u comprensorioindividuato appuntoversoovestdalia fiu-
maradi Palizzie versoestdalia fiumaradel Galati-Aranghia(zonaper la
qualeé peraltrodisponibile della documentazionearcheologica)~, cioé
dai duetorrenti candidatiallidentificazioneconlAlece.

A questopunto lattenzionedi chi scrive é statasubito richiamata
nello scorrereuna carta topografica dellIstituto Geografico Militare
(scala 1:25.000,foglio 2641NW) del 1942,da un toponimoriportatovi
particolarmentesignificativo: «sorgenteLimpio» (coordinatelatitudine
3705542; longitudineE Ga. 1505709,28).II sito, di tipo colImare,é
postoad un chilometroemezzoad estdella fiumaradi Palizzie distapiú
di tre chilometri in lineadariadalIafocedi questocorsodacqua.

Se,comépresumibile,ha valorecomparativoquantogiánotatosulla
derivazione nel dialetto calabresedel termine «Lica» da <‘AX1~ con
troncamentodellavocaleiniziale ~ bisognerebbeimmaginarealtrettanto
per il nesso«Limpio-Olimpio». Ed in effetti laconfermaatale ipotesisi
acquisisceconsultandoil Dizionario toponomasticoe onomasticodella

Calabría di GerhardRohlfs ~, ove é possibileriscontrarelaifine voce
«Limpia» la cui interpretazioneivi fomitaé la seguente:«nomedi per-
sona equivalead Olimpia».

Sulla scia del nesso «Limpia-Olimpia» (ed anche «Lica-Alica»),
ancheil toponimodi origine dialettaleLimpio va perciéintesonel senso
di «Olimpio, sorgenteOlimpio».

9 Perun seoquadrosintetico si rinvia in primo luogo aL. Costamagna1/territorio
di ReggioCa/abria: problemidi topografia in Atti XXVI Conv. Studi Magna Grecia,
Toronto 1986 Napoli 1993 484ss.

‘~ Si noti ancheil consuetofenomenodel cosiddettoiotacismodelleta tipico di
epocabizantina.

“Ravenna1974, ¡60.
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Pianta 3.
Schizzoplainimetrico delle localitA Valle Morello - SorgenteLimpio.
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Sullabasedelleconsiderazionisvoltefinora, seladenominazioneOhm-
pio discendedallantichitá classica,il toponimo dovrebbecostituire un
retaggiodi naturatoponomasticadi un qualcheluogo,magaridi culto dedi-
catoad un dio dettoOlympios l2~ Ne consegueinsommaunipotesidi lavo-
ro, da sottoporreal vaglio di riscontridi naturainnanzi tutto archeologica:
forsevaricercatanegli immediatidintomi dellasorgenteLimpio la zonain
cui sorgevalo ZeusdellAlececitatodalletre iscrizioni locresi ecioéil san-
turnio confinarioerettodai LocresiEpizefiri e dedicatoaZeusOlimpio.

Nel sottoporreaverifica questacongettura,sonoscaturitidegli indizi
significativi. Anzitutto, nellesaminaretra le altre unafoto aereadella
zona quella realizzatadallAeronaticaMilitare Italiana il 18.9.1982
(scala1:25.000circa concessioneS.M.A. nr. 354),é statopossibileindi-
viduare sul terrenounaevidentetracciada vegetazioneed umiditá13, di
piantaquadrangolare,nellavicina valle Morello, circa 500 metrí a nord-
ovest della sorgenteOlimpio. Ad unaverifica de visu ~ statariscontrata
unasortadi anomaliageomorfologica:lo scoscesopendiosettentrionale
di valle Morello risulta in quel determinatopunto caratterizzatoda una
speciedi piattaformaorizzontaledi piantaquadrangolare,orientataNW-
SEe misurantecirca 18,5 metri x 12 (cfr. Pianta3 e Tavola 1).

Sembrerebbeinsommadi esserdi frontead un sitoche,puressendoubi-
cato allinterno di unareacompletamentescoscesa,si distingueper la sua
conformazionepianeggiante,riconducibileragionevolmentealía presenza
un tempodi un edificio i cui resti sonoormai completamenteinterrati.
Chiaramente,ipotizzareche si tratti delle rovine di un fabbricatogreco,
magaridi naturatemplare,éalío statoattualeassaiazzardato.Tuttavia,va
a questopunto segnalatolaifioramento,circa venti metri a sud-estdi tale
anomaliageomorfologica,di un tratto di strutturamurariacon cortina in
operapoligonalea grossiconcidi pietracalcarealecui dimensionimassi-
me raggiungonoanchei 65 x 35 centimetri (Tavola2) dalle caratteristiche
costruttive nettamentediverserispetto ai limitrofi muretti a seccodi etá
modernaed anzi affini alíemuraturerinvenutenei siti di tantecoloniegre-
ched’Occidente(si pensiper tutte alíemuraturedi Naxosin Sicilia) ‘t

[2 Un PO comeattestatoancheper il toponimo,presentenellaCalabriasettentriona-

le «Runcle» derivatoverosimilmentesecondoU Di Vasto(Gargae Volte di Ranclein
Sibaritide PPXXXIX 1984 369), da HpáicAetov.

> Adotto la terminologiatecnicadel Piccarreta,Manualedi fotografia aerea: uso
archeologico,Roma 1987 121-135.

~Cfr. ades.E Coarelli-M. Torelli, Sicilia. GuidaarcheologicaLaterza Roma-Rail
1984 352-354.
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menti di strutture murarie probabilmentegrechee il rinvenimentodi
manufatti antichinella limitrofa Valle Morello, sfociantenellafiumaradi
Palizzi, ad una distanzadi circa 900 metri da questultima.11 testimone
passada questomomentoagli archeologi dal cui lavoro & da attendersi
una definitiva confermao meno dellidentificazionedel santuariodello
ZeusdellAleceo, comunque,ulteriori delucidazioniin merito.

In conclusione,nonsembratanto remotala possibilitádi pervenirea
qualcherisultatochepermettadi allargaree di precisarele nostrecono-
scenzesul problema.

Se veramentefosse ora possibile localizzare il sito del Tfivct -ni)
“AXrpcog, ne conseguirebbein primo luogo la definitiva identificazione
dellantico Alece con lattuale fiumara di Palizzi. Ed alcuni dati fomiti
dalle fonti letíerarie anticheandrebberoripresi in esamein unottica di
ricercastorico-topografica.

Mi riferisco, in primo luogo, a Strabone,il qualesottolinealanatura
accidentatadellAlece,cheattraversavastrettee profondegole(VI 1, 9 C
260)15,unanaturachein effetti si adattameglio al sinuosoe travagliato
corso del Palizzi, punteggiatoda varie asperitáorografiche,che non al
menoaccidentatoletto del Galati-Aranghia.

Ma pensoanchea Tucidide(III 99 e 115), il quale,nellambito della
narrazionesinteticae frammentariadedicataalíacosiddettaprimaspedi-
zioneateniesein Occidente,ci informa della presenzadi un fortilizio
locresepressolAlece (aEpuróXtov ... 8 i1v ~3t1r4S AXflKL ~totav~),
verosimilmentein prossimitádella suafoce. Tra il 426 ed il 425 a.C.,
infatti, gli Ateniesi, sferrandosu richiestaregginaunaseriedi improvví-
si attacchivia mare,sbarcaronole loro truppe dapprimapressolAlece -

ove, conseguitaunavittoria campale,poteronoimpadronirsidella citata
piazzafortelocrese - e poi furono addirittura in grado di effettuare
a3To~ctoELgtLvág nella zonadel fiume Kaikinos, in unareadellaLocn-
de piú internaepiú prossimaalíastessapolis 16 senzaperóriuscireatras-

> TaO b~ ‘AXnKOS ao-rczpotroO &opUovroq d1v ‘Puytvnv &tó rfl; AoKpLto;
Bcz0etav fripayya bte~tóno~.

16 Quasiche il confinegeo-politicoIra le chorai regginaelocreserIsultasseallepo-

caormaimutatoespostatoversooriente,cioé versoLacrE rispetioalía lineadellAlece:
cosiDe Franciscisop.cit. 173-174(diversamenteoraF. Costabile in AAVV. 1 ninfei di
Locri Epizeflri. Catanzaro1991 200 Ss.).
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ferire ai Regginiuno stabilepossessodi questultimazona,nonostanteil
conseguimentodi un ulterioresuccessobellico (Thuc. 111 103, 3).GiA alía
fine dellinvemodel 425,in effetti, lateniesePitodoro,successoredi quel
Lacheteche avevaguidato la squadranavalenelle fortunate&2To¡BáaEtg
nelle zoneconfinariedellaLocride meridionale,dovetteriscontrareuna
situazionebendiversaed ormaicompromessa,visto che,oltre ad essere
rimasti padronidellazonadel Kaikinos, i Locresieranoaddiritturator-
nati in possessodel4po’úptov6 ~tpótcpov Aáxn~EIXEv (Thuc. 111115,
5)17 La nuovainiziativa si limité pertantoin quelloccasionead un ulte-
riore attaccocontro lo stessofortilizio, che ebbeperéesiti negativi (Kcd
vflcflOEL; ~iá~q~<¡té Úi)v Aoicp&v &vs~dp~cnv)18, Ancoraunavolta la
piazzafortelocresepostain prossimitádella foce dellAlece fu teatro di
scontri bellici in un contestoconfinadoe le iniziali vittorie attiche ai

‘>Cosi ad es. M. Moggi (a cura di), Tucidide.Lo guerra del PeloponnesoMilano
1984,476 n. 6. Eccessiverisultanole riservedel De Franciscis(op.c it. 175) sulla iden-
tificazionedel aeputóXtov5 ~v brt t~ ‘AXflKL rota~4con il 4poúptov5 itpotepov
Aá~~g etxsv.

18 Diii apocogli stessiLocresisarebberostati in gradodi invadereconlesercitoal
completo u territorio reggino verosimilmentevarcato lAlece, per poi ritirarsi dopo
essersilimitati adeffettuarealcunerazzie(Thuc. IV 1).

Va a questopunto rIcordatocheDiodoro (XII 54, 4-5), nel passarein rapidarasse-
gnasoito lanno 427/6 a.C. alcunedelle impresedella cosiddettaprima spedizioneate-
niesein Sicilia, accennaad un atíaccoportatovia marecontro i Locresi dalIasquadra
navale ateniese,guidatada Lachete,che si sarebbeimpadronitadi cinquenavi locrest
(bu Aoicpoi~~ nXsúoavre;¡cal >révrs vsúv Ao¡cpt6wv apirúoavzeg). Nel contesto
del passo,lo storico siceliotamenzionatalescontrodopole prime iniziative navaliatti-
checontro i Liparesieprima di cominciarea narrarelassedioateniesepostoal forte di
Mylai in Sicilia. Ora é ben noto comeun frammentopapiraceocontenenteu lacunoso
brunodi unoperastorica(577 F 25.), forse il flep¡ XtKE?du~del siracusanoFilisto, sia
dametierein relazioneconji cennodiodoreorelativoalíecinquenavi sottratteai Locre-
si. Va sottolineataunacedacoincidenzadal punto di vista dei contenutitra u sintetico
Diod. XII 544-5cd it frammentopapiraceo(éin effetti probabilechefontedellaBiblio-
tecaStorica in questopunto, ed anchealtroveper le vicendesiceliote eitaliote, fosse
Filisto, in via direttao mediata) visto che in questultimo comunquelo si integrE dopo
la menzionedi operazionipromossedaLachetecontroi Liparesiedi unafallita impresa
militare ai dannideiLocresipressoil Kaikinos (da confrontareconThuc. III 103 3 7),
accompagnatada razzie,viene riferito alíe II. 10-13 come Lachete&vaxLo[p,~oct~ St]
¡ 3TEptrUyXav[st ¡car&J rév ‘AX~ica 3r[évte Tpt] ¡ tjpscnAo¡cptot. E difficile inserire
questieventinel quadrotucidideo complessivamentepocodettagliato,anchese é ben
possibilechela catturadelle cinquenavi locresivadaletta in connessionecon le apoba-
seisateniesipressou Kaikinosdellinvernotra il 426cd it 425 a.C. Perun panoramaed
un riesamedellinteraquestione cfr. De Franciscis,op.cit., 174 ss. con bibí. prec. (ed
ancheci. Cordiuno,Aspectsduprob/~medel’expansionterritoriale d’unepolis endomaz-
ne colonial: le casdeRhegion un «Lesmoyensd expressiondu polívoir donslessocié-
tésanciennesV, Leuven1996, 221-236).
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danni dei Locresi, concretizzatesinella stessaconquistadel fortilizio in
questione,furonoprestovanificatedallaprontareazionelocresechecon-
sentidi restaurarein zonalo statusquoprecedente.

Chiaritala dinamicadei fatti concementiil phrour¡on locresedellA-
lecenel corsodellacosiddettaprimaspedizioneateniesein Occidente,si
puéora passarea formulareun altro ordine di considerazioni.Se vera-
mentei materialiceramicisporadiciriferibili al V secoloa.C.rinvenutia
Torre Mozza, cioé nei pressi della foce del Palizzi fosseropertinenti,
comeipotizzato19, ad un qualcheinsediamentoforsedi naturamilitare
verrebbeda chiedersise non sia da individuare nellabaiadi Stracia,ove
sfociava(se & giusta la nostratesi) lantico Alece lo scenarionel quale
ebberoluogo le apobaseisreggino-ateniesidel 426e 425 a.C.enel pro-
montorio orientaledella stessabaiamagari il sito del peripolion locrese
dell ‘AXi4 postonon a casosul versanteorientale(quello appuntodi
Tone Mozza), e cioé locrese,dellantico corsodacquaconfinario (cfr.
Pianta2). Ed anchein questocasosolo lindaginearcheologicapuévero-
similmentefomire un ulterioreaiuto.

In conclusione,éopportunosottolineareche, qualorasi sia pervenuti
ad unaaffidabile individuazionedel santuariodellAlece e ad una sua
correttacollocazionenel sito segnalato,si avrebberoinoltre due imme-
diate conseguenze.In primo luogo, si risolverebbeil problemadella let-
turadellespressioneEHITHNA nelletavoledi Locri. Comeénoto,infat-
ti, alía interpretazionepropostadal De Franciscisse ne & aggiuntauna
alternativa cui sono pervenuti, indipendentemente,D. Musti 20 e J.
Blomquist21, e che,comequellaprecedentenon & del tutto privadi dif-
ficoltá 22: i duestudiosi, infatti intendonohtUr~va comeforma avver-

‘~ Da¡laCostamagna,op eit., 501-502.
20 Cittá e santuarioa Loen Epizefiri PP XXIX 1974, 5-21; da sottolinearelestre-

ma prudenzaconla qualelo studiosohaformulatola suapropostadi Jettura(6-7): «fino-
ranonrisultaattesíata(chiosappia)la forma avverbialec2Ttrflva (nelsensodi ‘al di lA);
ma se n~voqavessedovuto produrreun avverbiochesignificasseal di lA, questoavreb-
be avutoproprio la forma brtn1vcz;esattamentecome in attico al pronomeA¡cetvo~ fa
riscontroun avverbiobréicstva(di lA da)».

2) TheDialect ofEpizephyrianLoen OAth XI, 1975 20 eAdditional Remarkson Me
Locrian BronzeTablets OAthXII, 1978 118: unadellemaggiori diff¡coltá, da lui seg-
nalate difficoltá che osterebbealla letturadel De Franciscis(la presenzadi una forma
cretesedel nomedi Zeus) é da considerareSuperata o almenonon insuperabilesulla
basedelle testimonianzeaddottedal De Francisciscirca gli influssi cretesiriscontrabi¡i
nel dialetto locreseenellambito istituzionalee cultualelocale (influssi piú volte richia-
mati da vanstudiosi in AAVV. Le Tavoledi Loen ci!. passim).

22 Basíipensareal fatto che la formabttn1va nonrisulíaaltrimenti attestata.
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biale, costruitaalíamanieradi btéicsivae significante al di lá. Secon-
dariamente,non sarebbenecessarioammettere,comepureéstatofatto23,

lesistenzadi possedimentilocresi oltre confine.
Ribadisco,infine, chela mia é solo unipotesidi localizzazionee di

identificazione,la cui validitá effettiva & tuttada provare;mami sembra,
comunque,chegli indizi raccoltied analizzatisianotali dagiustificaree
daconsigliareunaverifica24,

23 Da F. Costabile,Redditi terre efonti ci!. 163-165, sulla sciadell’ipotesi Musti-
Blomqvist (cfr. giáid., in Relata.Quodernoper il seminariosui testi dell’archivio locre-
se RegioCalabria1984 41 ss.

24 In tal sensoit Blomqvist (Additional Remarks,cit. 118) si é attribuito in modo
forseazzardato«themeritof savingthe Italiun archaeologistsun unnecessaryexpenditu-
re»alíayanaricercadel santuariodelloZeusdellAlece.




