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GIOVANNA DAVERIO ROCCHI 

Insediamento coloniale e pre idio militare 
aHa frontiera focese-beotica 

1. Uno seolio a Demostene1 eostituisee l'unica testimonianza di un eonflitto tra Tebani e 
Foeesi per il possesso deHa napww'mllia yil nei primi anni della III guerra saera: 

8TJßaiOlV KaI. <I>OlKEOlV noA..€llouVtOlV npo<; eavtou<; Oux t~V napa.1tOtalltav yilv, Ot 
8TJßa'i0l IlUAA..OV tEpocrUA..T)crav tO EV tlEA..<pOt<; tEPOV ~1tEP Ot <I>OlKEt<;, Ei KaI. <I>OlK€'i<; Kata 
tO UA..TJ8e<; tOlho 1tE1IOd\Kacrlv. 

Teopompo2, eitato da Strabone, riferisee ehe la strettoia situata in prossimim della eittil 
ehe puo ehiamarsi indifferentemenie Parapotamioi 0 Pru'apotamia, era oggetto di seontri ru'mati 
all'ineirea aUa stessa epoea e neUo stesso eonstesto dell'episodio menzionato dallo seolio de
mostenieo, in eonseguenza della sua posizione strategiea, in quanta eostituiva l'unico aeeesso 
aHa Foeide in direzione della Beozia: 

ta oe m;EVa ta nEpl. tou<; llapa1to'mll tov<; ~ tl]V llapanotall tav - A..EyE1:a.L yap 
UIl<POtEPOl<; - 1tEpl/.J.aXTJta unftp~€v EV 1:(Olt <I>OlKlKOlt nOA..E)·IlOll, Iliav EXOV1:OlV 
taU1:r\V EJlßOAl]V (Ei<; tl]V <I>OlKlOa (?). 

La napa1to1:aJlta yft e da identificare eon la terra lungo il Cefiso ehe Pausania3 diee es
sere la piu fertile della Foeide e adatta a quelle ehe eostituiseono le tre prieipali forme di 
sfruttamento dei suolo: la piantagione (<pVtEucral), la semina (crrrEipELV) e il paseolo (voJla<;). 
A questo proposito Pausania, eitando un verso dei Ca ta logo omerico delle navi, aggiunge al
euni ehiarimenti per spiegare ehe il poeta non si riferiva alla eitta di Parapotamioi, ma ai 
YEOlPYOUV1:E<; delle rive dei Cefiso. Sa anehe ehe il verso di Omero non eoneorda eon Ia testi
monianza erodotea, ehe elenca la eitta di ParapOLamioi tra quelle brueiate dai Persiani nel eorso 
delloro attraversamento deHa Foeide e ehe non fu piu rieostruita dagli Ateniesi e dai Beoti4. 

Strabone eonsidera Parapotamioi un insediamento urbano. Lo inserisee nell'eleneo delle 
citli:l foeesi bagnale dal Cefiso e ne rieorda la vicinanza eon Hyampolis5. Cilando Teopompo 
riporta alcune coordinale geografiche piu preeise6: giaee su un eolle modcralamcnte aHo (ev 
AO(Pro~ 1l€-rpiOl<; U\jITjA..OH): aLl imboeeallura dei valieo ehe dalla Beozia eonduee in Foeide, lra i 

I Schol. IId. Dem. XIX. De fafsfl legat. 20 = no. 20/73 b, ed. M. R. Dilts. 
2 Theopomp., FGrHist 1 J 5 P 385 (in 51mb. IX 3, 16). 
3 Paus. X 33, 7. 
4 Pali. ibid. Cf. Hom., /I . TI 522; Hdl. vm 33. 
5 SIrab. IX 2, 19: elcneo delle cilla . ul)c rive dei Cefiso; IX 3, 15: Parapotamioi e vicina a 

Hyampolis. Nella bibliografia moderna la trattazione piu organica delle testimonianze letterarie 
relative aHa citta resta la voce di E. Kirsten, nella RE, mentre J. M. Fossey privilegia un'analisi 
condotta sulla base dei resti archeologici edella topografia della regione. Cf. E. Kirsten, s. v. 
Parapotamioi, RE XVIII 2 (1949) 1369-1374; J. M. Fossey, Tize Ancient Topography of Eastern 
Phokis, Amsterdam 1986 no. 16 (Belesi). Per un sintetico e chiaro profilo storico-geografico si 
veda ora S. Lauffer, Griechenland. Lexikon der historischen Ställen. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, München 1989, 510. 

6 SIrab. IX 3, 16; Theopomp., FGrHist 115 F 385. 
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monti Pamasso e Hedylion; distante 40 stadi da Cheronea; al confine h'a le ciHa focesi di Am
bryssos, Panopea e Daulis; lambita dal fiume Cefiso. 

Mancano testimonianze esplicite in merito ad un rapporto evolutivo della comunita agri
cola stanziata sulle rive deI Cefiso in un insediamento dislocato su un 'altura della catena 
montuosa che inlerrompe la pianura fluviale. Non e tuttavia fuori luogo ritenere che nel eorso 
dell'eta areaiea la comunita abbia conosciuto uno sviluppo urbano accompagnato da un pro
eesso di inurbamento di tutta 0 parte della popolazione residente lungo il fiume. e che il feno
meno urbanistico e demografico sia stato nel tempo completato da un sinecismo politico, se
condo linee di sviluppo che neHa Focide so no altrimenti aUestate. 

Citando anche in questa circostanza Erodoto, Pausania 7 ricorda infaUi che un tempo Titho
rea era il nome deHa cima deI Pamasso, che la citla situata nella zona pedemontana si chiamava 
Neon , ma che a seguito dell'immigrazione in essa degli abitanti dei villaggi circostanti , con il 
passare deI tempo cambio il nome in Tithorea. 

Un processo analogo a queHo delIa comunita deHa 1tUPU1tOtUfllU con la lrasformazione di 
insediamenti loeali in insediamento urbano e/o sistema politieo, anche se non e possibile fis
sare i Jupporli eronologici. stmtturali e eausali tm l'uno e I 'altro, sembra essere espresso anehe 
dal nome deHn ciua di Pedieis8. 

Per tutto il V e parte deI IV secolo la funzione di Parapotamioi sembra essere stata larga
mente dipendente dalla capaeita dei suo tenitorio come area di sfrutlamento agro-silvo-paseo
livo, secondo il profilo disegnato dalIa Periegesi di Pausania. Se la citazione erodotea tra le 
eitta bruciate dai Persiani ne attesta la presenza neltessuto urbano della regione nel prima ven
tennio dei V seeolo, da un a ltro lato la nOliz ia ehe la popolazionc focese eereo riparo 
da11 'invasione rifugiandosi sul Parnasso vale a confermare l'assenza d.i lrutture difensive9. 

Ancora negli avvenimenti deI 395 Ja Xropu appare svolgere un ruolo privilegiato rispetto 
a11' c'icrt'U. Quando i Beoti, intervenendo in aiuto dei Loeresi , invasero la Focide, come prima 
azione razziarono la Xropu di Parapotamioi, mentre cercarono di assalire le mure delle citta vi
eine di Daulis e Phanotea lO. 

Questi dati inducono a ritenere che 10 sviluppo urbano su un «colle moderatamente aHo», 
secondo la definizione di Teopompo, non si ponesse necessariamente finalita strategieo difen
sive - e a questo proposito vale la pena di ricordare che Strabone coHegava 10 spostamento 
de11a vicina Orcomeno in Beozia dalla piana sul monle Aconzio, per porre I 'insediamenlo al ri
paro dai periodici straripamenti dellago Copaide, nel quale appunto sfocia il Cefiso11 . In ogni 
caso fino agli inizi del IV secolo appaiono essere rimasti preminenti funzioni e servizi legati 
allo sfruttamento deI territorio. 

La menzione di Erodoto tra le citta bruciate dai Persiani indica che tale sviluppo era sicu
ramente compiuto alle soglie delle guerre persiane. 

7 Paus. X 32, 9; cf. Hdt. VIII 32. 
8 Figura aneh 'essa nell 'eleneo erodoteo delle eitta brueiate dai Persiani. Cf. Hdt. VIII 33. 

Sulla influenza della geografia nella toponomastiea si veda F. Gsehnitzer, Stammes- lind Ortsge
meinden im alten Griechenland, WS 68 (1955) 120-144 = F. Gsehnitzer (Hg.), Zur griechischen 
Staatskunde, Darmstadt 1969, 271-297. 

9 Hdt. VIII 32. 
10 Hell . Oxyrh. XVIII (XIII) 5. 
11 Strab. IX 2, 42. In merito alle variazioni deI livello deI lago Copaide, alle frequenli 

inondazioni ehe eoinvolgevano le sue rive e quelle dei suoi affluenti, lra eui il Cefiso, mi limito 
a segnalare la reeente e chiara sinlesi di H. van Effenterre, Les Beoliens . Al/X frontieres de 
l' Athenes classique. Paris 1989, 16-17. 
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2. Dopo i primi deeenni deI IV secolo si introducono elemenLi di novita ehe denotano effet
tivi eambiamenti dell'interesse e nella funzione della loealita. A fronte deI/a testimonianza 
dello seolio demostenico ehe documenta aneora la importante funzione economiea della 
napWto'taflla y~ alle soglie della III guerra sacra, attraverso Teopompo prende eorpo Ia 
dimensione strategiea della citta in funzione di controllo dei passaggio ehe mette in 
comunieazione Ia piana foeese con la piana beotica in direzione di Orcomeno. 

In concomitanza eon la erescita della pressione tebana nell'areo di tempo ehe separa la fine 
della guerra di Corinto dalla battaglia di Leuttra aumcntano le testimonianze letterarie in merito 
a presidi militari posti a difesa degli aeeessi alla Foeide dal versante beotieo, poi trasformati in 
sistemi offensivi all'epoea della III guerra saera12. 

Le testimonianze letterarie trovano riseontro nei resli monumentali di sistemi di fortifiea
zioni permanenti, distribuiti in maniera omogenea su lutto il territorio della Focide sud-orien
tale e speeulari al eontemporaneo ineremento degli impianti strategico-difensivi sul versante 
bcotico, dnlabili sia gli uni eh gli aItri, nelle parti piu antiehe, alla stessa epoea degli avve
nimenti eonscrvati dalla tradizione scritta 13. 

Complessivamente si delinea il quadro di una rete di fortificazioni, in funzione djfensiva e 
offensiva, nella quale devono essere collocate ffilche le traeee di edifici militari rinvenuti sul 
sito della moderna Belesi, in eonispondenza dell'antica Parapotamioi e che la guelTa di Corinto 
prima e la guerra sacra poi indussero ad edificare 0 a potenziare. 

Reciproehe ineursioni e fasi di temporanea occupazione di una parte dei territorio 
avversario costituiscono una componente rilevante delle ostiIita nel eorso della III guerra sacra. 
In queste eircostanze emerge eon chiarezza la funzione militare delle citta focesi e beotiche, 
soprattutto quelle a ridosso delle aree [rontaliere. La riscossa foeese ehe porto all'oeeupazione 
della fortezza di Corsie, di Orcomeno e di Coronea era incominciata eon Ia caeciata dei Tebani 
da Tithorea, che nel corso degli avvenimenti e presentata come una fortezza, e eon l'uceisione 
di 270 tebani presso l'Hedylion, ovvero neUe aree montuose entro cui si apre il passaggio di 
Parapotamioi; un'analisi delle operazioni militari dell'anno 352, condolta da J. Buckler sulla 
base di una verifica della esposizione di Diodoro nella topografia della Focide edella Beozia ha 
portato ad individuare appunlo nella valle ehe segue il corso dei Cefiso - e di conseguenza 
attraverso il valico di Parapotamioi - l'itinerario dell'esercito [ocese guidato da Faillo per 
raggiungcre e conquistare le fortezze beotiche14. Ne! 347/46 i Foeesi avevano iniziato Ia 
costruzionc di una fortezza in Ab<:li I5 . 

Il eomplesso di queste lestimonianze fornisee un quadro coerente alle ostilita per il eon
trollo della postazione strategica di Parapotamioi ricordate da Teopompo, ma diverso negli 

12 Xen. Hell. VII, 1; 2, 2: nel 372 i Beoti presi.diano gli accessi dlllla Focide. Hell. VI 4, 
3; cf. Diod . XV 52, 7: i controlli dei passi lungo il confine focese-beolico nell 'imminenza deHa 
bnllaglia di Leutlra. Per la topografia di quest'area e per i percorsi degli eserciti ehe si scontra
rono a Leuttra rimlllldo a: W. Kendrick Pritchett, Sludies in Aneienl Greek Topography I, 
Berkeley, Los Angeles 1965, 52ss.; Fo. sey. Easlert/ PllOkis (v . n. 5) 110. 6. 

13 In generale si veda Fossey, Easlern Phoki (v. n. 5) passim. Per l'esame analitico di 
slngo le fortczze rimando a: R. A. TomIinson, 1. M. Fos ey, Aneiellt I? emains on Mount Mavro
\lol/f/i, SOlII" BoeOI;a , ABSA 65 (1970) 243- 263; H. Bursing, A. Bursing-Kolbe, Chorsiai. Eine 
böotisehe Festung. Lage - Geschichte - Zeugnisse, AA 87 (1972) 74-87; J. Buckler, The Fort at 
Kyriaki ll1Id tlle PllOkian Slrmegy 0/ fhe Third Sauet! War, Teiresins. Supp!. II (1979) 15- 17. 

14 Dem. XIX. De ! (Ilsa legat. 148; cf. Diod. XVI 58. 2. 1. Buckter, in: Tciresia ', Supp!. II 
(1979) 16. Piu in generale, in merito all'importllllza della vullc di Dclesi cOllie la sola via di 
comunicazione terrestre tra la Grecia dei Nord, l'Attica e il Peloponneso si vedano le considera
zioni di H. van Effentcrre. Cf. van Effenterre, Les Beoliens (v. n. 11) 16. 

15 Diod. XVI 58, 4. 
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obiettivi e nelle motivazioni, come pure nella geografia dei territorio, dalla guerra per la terra 
lungo il fiume, oggetto della eontestazione di cui paria 10 scolio demostenico. 

3. Vi so no fondate ragioni per rilenere ehe 10 scoliasta alluda ad un caso di rivendicazione 
territoriale in area frontaliera. 

Storieamente questo eonflitto sembra arriechire Ia serie di episodi rieondueibili a quella 
guerra Ioeale tra Focesi e Beoti, ehe, a ragione, M. Sordi ha messo in evidenza essersi 
intreeciata alla guerra saera e eoncorda eon Ia notizia di un passo di Diodoro dove, in relazione 
agli avvenimenti dell'anno 351/50 e detto ehe non avvennero fatti di rilievo, ad eecezione di 
scaramueee e reciproche ineursioni nei rispettivi territori dei Tebani e dei Foeesi l6. 

I eonflitti frontalieri in Focide erano relativamente frequenti. A quelli endemiei, secondo le 
Ellelliche di Ossirinco. eon la Locride nell'area deI Parnasso, si devono aggiungere i contrasti 
con Ia Doride nel V seeolo, eome pure dispute interne tra le stesse eitta focesi 17. 

Da un aItro lato, la possibilita di sfruUare un piu vasto conflilto in corso per risolvere 
contrasti 10eali e questioni limitate neIlo spazio, trova dei preeedenti nella storia deIla Beozia. 
Piu nota e il easo deIla fortezza ateniese di Panatto, aHa frontiera meridionale eon l' Attiea, faUa 
distruggere dai Beoti nel eorso della guerra deI Peloponneso in virtu di antiehi giuramenti ehe 
impegnavano a Iaseiare il territorio eome area di sfruttamento eomune l8 . 

Le eontroversie territoriali, letterariamente ed epigraficamente attestate, fanno eonoseere 
proeedimenti eostanti in ordine alla neeessita per Ie parti di produrre prove eerte della Iegitti
mita della rivendieazioni 19. Fonte autoritativa e di norma una situazione preeedente, per 10 piu 
originaria, 0 proclamata tale, ehe si fon da su un diritto di oceupazione e ehe si intende ripristi
nare. Questo porta ad interrogarsi sui presupposti legali ehe possono avere eonsentito ai Tebani 
di avanzare pretese sulla piana dell'alta valle del Cefiso. 

3. 1. Un complesso di testimonianze, sia pure disuguali per eonlenuto, epoea sloriea, fina
lita, attesta una presenza beotiea in Focide apartire dalle eta piu remote e eonsente di definirla 
Iungo tre direttrici prineipali: 

a. attraverso rapporti di vieinato, vissuti seeondo i tempi e Ie eireostanze paeifieamente, 
come testimoniano i manufatti di matriee beotiea, in Iarga misura oreomenia, rinvenuti in Fo
eide, 0 eonflittualmente, se si aeeetta una testimonianza di Nieola di Damnseo, seeondo la quale 
i colon i di Focea sarcbbero stati i figli illcgiltimi nali dall'unione di Foeesi eon le donne rapite 
ad Oreomeno nel eorso di una guerra con qucsta ciUalO; 

16 M. Sordi, La lerza guerra sacra. RFIC 86 (1958) 134-166, spec. 1538s.; ead., Diodori 
Siculi Bibliotlwcae Liber XVI, Firenze 1969, XXIIss. Diod. XVI 40, 2. 

I? I/e/l. OXyril. XVlII (XIII) 3. Rasscgna delle testimonianze relative alle vertenze fron la
liere con la Locride e a quelle locali in a G. Daverio Rocchi, Frontiera e eon/in; neUa Grecia an
liea, Roma 1988, no. 12. Per i contrasti con la Doride nel conteslo degli avvenimenti della II 
guerra sacra si veda F. Schober, Phokis, Crossen a. d. Oder 1924, 61ss.; id., s. v. Phokis, RE 
XX 1 (1941) 474-477. 

18 Thuc. V 42, 1. Cf. Daverio Roechi, Frontiera e eon/ini (v. n. 17) 180ss. E opportuno 
ricordare la reccnte proposta di M. H. Munn di identificare l'antica Panatto con la fortezza di cui 
restano lestimonianze archeologiehe sull' altura sovrastante il moderno villaggio di Prasino, 
anziehe, seeondo la tesi comunemenle aeereditata, con la fortezza di Gyptokastro; v. M. H. 
Munn, New Light on Panaklon and the Attic-Boiolian Frontier, in: H. Beister, J. Buckler, Boi
otika. Vorlräge vom 5. Internationalen Bäotien-Kolloquium zu Ehren von Prof. Dr. Siegfried 
Lallffer, München 1989, 231 - 244. 

19 Cf. Daverio Roechi (v. n. 17) 49ss. 
20 Cf. Schober, Pltokis (v. n. 17) 44ss. e s. v. Phok;s, RE XX 1 (1941) 477-479; van 

Effenterre, Les Beotiens (v. n. 11) 31s5. Inoltre v. Nie. Dam., FGrHisl II A 90 F 51. 
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b. come una fase di occupazione da parte dei Minii di Orcomeno deH'intera Focide, se
condo la testimonianza di uno seolio omerieo e di Stefano di Bisanzio, 0 deI solo baeino flu
viale deI Cefis021 ; 

e. neHa presenza di insediamenti di fuoriusciti tebani ed oreomeni, ehe fissano stabilmente 
la loro dimora in Focide, seeondo la tradizione dei miti di fondazione di Hyampolis e Pano
pea22. 

In particolare queste testimonianze relative a fondazioni di eitta da parte di gruppi di immi
grati si rivelano significalive e, unilamente al ricordo di una ouv(xO"'tda esercitata dal re tracio 
Tereo nella vieina eitta di Oaulis23, lasci.mo intravedere la possibilita ehe la 7t(Xp(x7to'ta~Lla. 
YTl fosse in un'epoea remota una XcOpa. eprulO<; frontaliera 0 una zona di libero sfruuamento, 
aperta alle attivita agro-silvo-paseolive delle popolazioni deI vieinato, come pure ad iniziativa 
di occupazione stabile, resa particolarmente attraente dalla ferlilita dei suolo, eome indieato da 
Pausania. 

Nel loro complesso forniseono uno spessore storicamente ed istituzionalmente eireostan
ziato aHa definizione di lCa'Wtlda ehe Teopompo da a Parapotamioi24 ed un eontenuto sociale 
aHa eolloeazione geografica lungo il fiume, immediatamente al di la deHa eatena montuosa 
dell'Hedylion, ehe fa della rraparro'tallia il naturale eompletamento dei baeino beotieo deI Ce
fiso. 

3. 2. Forme di oecupazione di territori esterni tramite I'insediamento di lCU'tOLlCOL, ehe in 
alcuni easi ne antieipano l'annessione, ma ehe in altri possono eostituire frange frontaliere di 
sfruttamento eeonomico aneora in assenza di una preeisa definizione legale deI suol0, oppure 
form are comunita insediate sul territorio di un altro stato, eui pagano una forma di imposta sul 
red dito agrario, cosliluiscono una ituazione non eceezionale nei rapporti tra le poleis in Greeia 
C sono aUestale aneora in eta ellenisLiea25 . 

21 Schol. ad. Horn., Il. II 519; Steph. Byz., s. v. Kyparissos. Limitatamente al bacino flu
viale dei Cefiso: Pind., 01. XIV vv. 1-15. 

22 Hyampolis era la polis degli Hyantes, scacciati da rebe con l'arrivo di Cadmo: Paus. X 
35, 5; Strab. IX 2, 3. Panopea era stata fondata dai Phlegyai che abitavano Orcomeno prima dei 
Minii: Paus. IX 36, 2-3; X 4, 1-2. Queste tradizioni si ritrovano in altre testimonianze: 
Pherekyd., [r. 102; Schal. nd. Hom., ll. XITI 302; Schol. nd Hom .. Od. XI 262- 264; Serv. in 
Virg., A CI1. VI 618; Apoll. Rhod. I 735. Cr. Fo~ ey. Easlcrn Pllokis (v. n. 5) no. 20; LauCrer, 
Griechenlal/d (v. 11. 5) 271 "So 507ss. Queste fondazioni vanno pcraltro avvicinate a testimoni
anze analoghe in merito aHo stanziamento in Focide di grupp i di esuli, costretti a lasciare la pa
tria a seguito di rivolgimenti politici, sconfitte militari, ai quali la configurazione naturale della 
regione offriva una sorta di asilo naturale. COSt, ad esempio, Elatea, fondata dagli Arcadi giunti 
in Focide cort Elatos (Paus. X 34, 1-2), Stiris da esuli ateniesi dei demo di Stiria scacciati da 
Egeo (Paus. X 35, 5), Abai dagli Argivi guidati da Abas (Paus. X 35, 1). In merito aUa Focide 
come zona di rifugio si vedano le considerazioni di Dor, Jannoray e van Effenterre. anche se gli 
insediamenti pennanenti, attestati da queste fondazioni di citla, devono essere considerati diffe
renti dalle fasi transitorie di permanenza che essi individuavano negli spostamenti di popolazioni 
nel corso degli ampi movimenti migratori delle eta pill remote dal nord verso il sud deHa Grecia. 
Ved. L. Dor. J. J:lIlIloray, H. et M. vnn Erfenlcrre, Kirra . Etude de pflJlzisloire phocidienne, Paris 
1960, 16ss. Questo tema e stato sviluppato piu compiutamente da chi scrive neUa relazione 
«Strutture urbane e centralismo politico nel koinon focese di eta classica» tenuta nel corso dei I 
Cojlgresso internazionale sul tema Federazioni e fedcralismo nell'Europa anlica. Bergamo 21-25 
set1embre 1992, e in corso di stampfl negli attirelativi. 

23 Strab. IX 3, 13 . 
24 FGrH ist II B 115 F 385: IIapa1to--cuJ.ltot 0' dat lCa"totlda nc; lC--cr... 
25 Rimando in proposito ad akune mie considerazioni esposte in Daverio Rocchi (v. n. 

17) 59ss.170ss.205ss. 
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In partieolare la lCU1:0tldu nella rcuPU1'C01:UlltU y~ sembra allinearsi eon la rieea easistiea 
raeeolta da M. Casevitz, dalla quale appare eome le lCU1:0tlCtUt si distinguano da altre forme di 
insediamenti eoloniali per la specifiea figura giuridiea dei lCa1:0tlCOt, spesso eostretti a laseiare 
forzosamente la patria d'origine26. 

Un'iniziativa eoloniale beotiea in territorio foeese puo essere rieonoseiuta anehe 
neH'episodio di eonflittualita ehe Giustino inserisee nel raeeonto deHa fondazione di Eraclea 
Pontiea27. I Beoti, prostati da una pestilenza, si rivolsero all'oraeolo di Delfi perehe suggerisse 
un rimedio; questi eonsiglio di fondare una eolonia nella regione pontiea, ma i Beoti, timorosi 
dellungo viaggio denso di perieoli, vi rinuneiarono e si trovarono eoinvolti in una guerra eon i 
Foeesi. Poiehe anehe su queste versante i risultati erano negativi, consultarono di nuovo l'ora
eolo e la risposta fu ehe il rimedio per la guerra sarebbe stato 10 Stesso ehe per la pestilenza. 

In sostanza la guerra rieordata da Giustino sembra configurare una soluzione alternativa, 
piu immediata e meno risehiosa, aHa eolonizzazione oltremare. 

Alla luee della documentazione in merito alla presenza beotiea in territorio foeese e tenendo 
eonto dei modi atlraverso eui se ne e eonservata la memoria nella tradizione mitistoriea, e pos
sibile inlerrogarsi sulla provenienza della eomunita residente nella rcupurc01:UlltU ~, sui suoi 
rapporti eon una penetrazione beotiea risalila lungo il eorso deI Cefiso, sui tempi e suHe forme 
deUa evoluzione in un insediamento urbano. 

3. 3. La storia della rcupurc01:UlltU ~ foeese presenta earatteri di speeularita eon quella 
dei territorio situato aUa frontiera meridionale deHa Beozia, ehe, in quanto bagnato dal fiume 
Asopo, gli antichi ehiamavano Parasopia28 . 

Strabone spiega ehe il pereorso fluviale divide i Parasopii, ovvero gli abitanti dei distretto, 
in numerose lCU1:0tlCtat ed e fondato ritenere ehe questo fosse 10 statuto originario delle 
loealita ehe Strabone eita eome appartenenti a queste territorio, Hyria, Skolos, Skarphe. 
Rieorda inoltre proeessi di metonimia, movimenti di eolonizzazione nelle aree limilTofe ehe 
[anllo eonoseere eambiamenti nella geografia poliliea deHa regione e fenomeni di mobilita 
sociale29. 

Le vieende della Parasopia non possono essere separate da una piu generale situazione di 
instabilita ehe earatterizza un ampio tralto della frontiera aUieo-beotiea, dove sussiste il rieordo 
di distretti oggetto di tentativi di annessione da parte sia di Atene ehe deHa Beozia 0 

regolamentati da eonvenzioni tra le part i intesi ad eliminare 0 a ridurre le oeeasioni di 
eontestazione 0 di eonflittualita30. Sostanzialmente sono documentabili nel bacino dell' Asopo 
situato alla frontiera eon I' AtLiea aspetti di fluidita non diversi da quelli attestati neHa regione 
dell'alto eorso dei Cefiso. 

26 M. Casevitz, Le vocab,,/aire de la COIQflisation en grec äflcien, Paris 1985, 163 s. 
27 Just. XV] 3, 4-6. La nolizin non interfcrisce con le versioni alternative conservale daHa 

tradizione storiografica in merito aHa provenienza dei coloni: Beoti in generale, esclusivamente 
di Tanagra, con ° senza l'apporto di coloni megaresi. Per la questione rimando, limitatamente ad 
alcuni tra gli studi piu recenti in proposito, a: J. Ducat, La Con[ederation beotienne et 
[' expansion thebaine a l' epoqlle archaique, BCH 97 (1973) 59-73; D. Asheri, Über die Friillge
schichte von Herakleia Pontika, ETAM 5, Wien 1972; S. M. Burstein, Outpost of Hellenism: The 
Emergence of Heraclea on tlle Black Sea, Berkeley 1976; id., Heraclea Pontica: The City and Sub
jects, AncW 2 (1979) 25-28; J. Malkin, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden 
etc. 1987, 73-77; A. Schachter, Boiotia in tlle SiXtll Centllry B. C., in: Boiotika (v. n. 18) 73-
86. 

28 Cf. Wagner, s. v. Asopos, RE II (1896) 1705-1708. 
29 Strab. IX 2, 12, 23-24. Skarphe si chiamava in prccedenza Eteonos. Hyria fondo una 

an:otlcta neUa ,.u:ooyala Erythrai. 
30 Cf. Daverio Rocchi (v. n. 17) 180ss. 
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11 eonfronto eon Ia situazione antiea della Parasopia, in particolare il riferimento strabo
niano ai Parasopii divisi in KCI,'COtKtat, mi sembrano eonfermare, nel loro eomplesso, 
l'originario earattere sparso degli insediamenti dei Parapotamioi31 . Le indieazioni di Strabone 
possono inoltre mettere in evidenza il earattere preurbano e prepolitieo delle Ka'WtKtm, perehe 
nel testo e ehiaramente distinta la eollocazione geografiea (nella Parasopia) dalla afferenza poli
tiea delle singole loealita. Seeondo 10 serittore, Hyria, ehe ai suoi tempi era una loealita della 
xropa di Tanagra, nel passato era stata un insediamento della Tebaide, mentre sulla base di due 
versioni divergenti raeeolte dalla tradizione Ietteraria preeedente, Skolos ed Eteonos/Skarphe 
erano state 0 sottoposte a Tebe, 0 appartenute alla xropa di Platea32. 

In generale appare ehe i territori fluviali delle aree frontaliere meridionali e settentrionali 
eostituirono Ia prima e naturale via di espansione beotiea ehe in tempi diversi e in ragione di 
imperativi differenti portarono allo sviluppo di insediamenti stabili. Cio ehe si eonosee dei 
YE(OpyoVV'tE~ insediati sulle rive deI Cefiso, unitamente alle leggende di fondazione di aleune 
eitta foeesi, eonsente di eoncludere ehe nella sua fase piu antiea il baeino dell 'alto eorso deI Ce
fiso, insieme alle aree pedemontane limitrofe, rappresento la meta di una penetrazione agrieola 
o funziono eome rifugio per grupp i di Beoti ehe volontariamente 0 forzatamente Iaseiavano Ia 
Ioro patria e ehe formarono il nucleo originario di alcune delle poleis della regione. 

3. 4. Nena Parasopia, in eta storica, si eonoseono tentativi di espansione tebana. Agli 
inizi deI V seeolo risale Ia prima attestazione Ietteraria in questo senso, ehe eoinvolse i rapporti 
eon Atene, ehe provoeo di riflesso il rieorso ad un arbitrato eorinzio eon Ia stabilizzazione di 
una delimitazione uffieiale e ehe, per reazione ad un attaeeo proditorio dei Tebani, indusse gli 
Ateniesi ad abbattere gli ÖPOt fissati dai giudici di Corinto e aspostare il eonfine lungo il eorso 
dell' Asopo, donde si evinee una preeedente penetrazione tebana in direzione dell' Attiea al di la 
di entrambe le rive deI fiume33 . L'interesse per questa regione ad un seeolo di distanza e eonfer
mato dall'annessione di Skolos, ehe insieme a Skaphai e ad Erythrai si staeearono dalla aUJl

rcOA,t'tEta eon Platea per andare a form are uno dei quattro distretti 0 JlEP'l posti sotto il diretto 
eontrollo di Tebe in seno al KOtvOV beotieo34. 

Le rieorrenze neUa storia della Parasopia edella Parapotamia mettono in Iuee una eostante 
dena politiea tebana deI IV seeolo. Devono essere viste eome il risultato di un programma 
coerente dove interessi economiei e obiettivi strategiei indussero ad annettere 0 almeno aporre 
sotto Ia propria sfera di influenza i territori bagnati dai fiumi Asopo e Cefiso. 

Nella guerra eombattuta eon Ia Foeide per la rcaparco'taJlia yfJ, Ie rivendicazioni tebane 
potevano trovare il fondamento di Iegiuimazione nel rieordo degli originari insediamenti 

31 Non sarei pertanto disposta ad aceogliere eompletamente la tesi di F. Gsehnitzer, ehe 
non eselude la possibilita ehe la denominazione di Parapotamioi potesse gia fin dall'inizio desi
gnare un insediamento unitario. Cf. Gsehnitzer, Slammes- und Orlsgemeinden (v. n. 8) 120ss. = 
Gsehnitzer, Staatskunde (v. n. 8) 271ss. 

32 Strab. IX 2, 12: Hyria; IX 2, 24: Skolos ed Eteonos/Skarphe. In merito agli sposta
menti nelle afferenze poliliche si vcda anchc sOllo n. 34. 

33 Hdt. VI 108. Cr. L. Piceirilli. Gli a,.bitrali inlerSlalali greci I, Pisa 1973 no. 9. 
34 Secondo le Elicll icJw di Os i!·illco. queste Ioeali tll. durante Ia guerra deI Peloponneso. per 

ragioni di sieurezza, in quanta prive di mura, si erano unite tramite sineeismo a Tebe. Cf. Hell. 
Oxyrh. XVII (XII) 3. Anehe nel eapitolo preeedente (XVI [XI] 3) 10 stesso testo, deserivendo la 
organizzazione in distretti (/-lepTl) della Beozia spiega ehe Tebe deteneva il eontrollo di quattro di 
essi, due per se stessa, due per Platea, e tutte le altre 10ealit1t, tra eui eita esplieitamente Skolos, 
Erythrai e Skaphai, un tempo legate a questa da atl/-l1tOAltElCU e ehe ora inveee diventavano 
aUVtl::Ael~ di Tebe. In merito a questi rapporti di aUVtEAElu si vedano le riserve di M. Moggi (I 
sinecismi interstatali greci, Pisa 1976, no. 30) e alcune eonsiderazioni di ehi scrive in Le poleis 
megalai e mikrai come lema lellerario, motivo politico e rapporto giuridico, Aeme 44, 3 (1991) 
53-71, spee. 60ss. 
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beotiei e l'egemonia di Tebe in seno allCowov giustifieava iniziative a norne di tutte le poleis 
della Beozia, 0 quanto meno l'appropriazione di diritti ehe appartenevano aUa storia pio 
limitata dei rapporti di vieinato tra loealita frontaliere. La guerra di confine per il distretto 
fluviale poteva funzionare anehe eome il preleslo legale per eontrollare la fortifieazione ehe nei 
deeenni preeedenti i Foeesi avevano predisposto nella eitta di Parapotamioi e ehe in posizione 
strategiea dominava la E)lßOA-f) tra la Focide e la Beozia. 

4. Complessivamente il baeino dell'alto eorso deI Cefiso appartiene a queUa easistiea atte
stata eon relativa ampiezza di documentazione in pio parti e in epoche diverse in Greeia e ehe si 
riflette nella storia delle fron tiere meridionali della Beozia, di terre epruwL 0 lCowui , annullate 
o ridotle in seguito alI'annessione da parte di uno degli stati eonfinanti. In ragione delloro in
teresse eeonomieo e/o strategieo, momenti di tensione 0 di eonflittualita potevano eostituire 
l'oeeasione per rimettere in eausa la situazione esistente35. 

Alla luee di questi dati merita attenzione il fatlo ehe, ai tempi di Silla, l'aeropoli di 
Parapotamioi eonservava aneora il norne di <l>LAOßOLOOtOC;, seeondo una testimonianza 
eonservata dalla biografia plutarehea36 , anehe se e diffieile dare un eontenuto storicamente 
eireostanziato aHa formazione delI' epiclesi. 

Aggiunge peraltro un'ulteriore eonferma in direzione di un inquadramento di Parapotamioi 
all'interno di una prospettiva beotiea. 

Il eambiamento neUo statuto giuridieo e politieo eon il passaggio da lCUtOLlClU beotiea a 
polis foeese appartiene aHa storia interna della Foeide e ha le sue premesse nell'assestamento 
dell'ethnos entro i quadri territorial i e sociali ehe eostituirono la base della futura formazione 
statuale federale e ehe trasformarono la 1tUpmtotU)llU y~ neHa Xropu nOALtLlC-f) della eitß di 
Parapotamioi. Nella evoluzione da insediamento agrieolo a presidio frontaliero sono visibili gli 
effetti ehe mutate funzioni nell'uso deI territorio hanno prodotto nel paesaggio della frontiera 
focese-beotiea e ne derivano informazioni eomplementari: 

a. in ordine alle forme della presenza beotiea in Foeide a partire dalle eta pio remote e ai 
modi eon eui furono utilizzate dalla potenza tebana nel quadro di una politiea di eonsolidamento 
delle sue fron tiere; 

b. nella geografia politiea deI territorio, ai rapporti tra i YEOOPYOUV'"CEC; delle rive deI Cefiso 
ei lCUtOLlCOL beotiei, tra l'insediamento coloniale e la polis focese. 

Attraverso la storia dei YEOOPYoUVtEC; stanziati sulle rive deI Cefiso e Ia loro evoluzione in 
una eomunitit politiea faeente riferimento ad un eentro urbano e possibile eogliere le eonver
genze e le differenze delle version i riportate dallo seolio demostenieo e da Teopompo in ordine 
al eonflitto in atto durante la III guerra saera tra Tebani e Foeesi, rispettivamente per la nu
punotu)ltu yil 0 per la eitta di ParapotamioijParapotamia. Lo seolio riferisee il eontenuto cir
eostanziato della eontestazione frontaliera, seeondo eriteri eonformi a quelli ehe di norma ispi
rano le vertenze eonfinarie in ordine alla (ri)aequisizione di suolo rivendieato eome proprio, ri
faeendosi, molto probabilmente, ad una fonte loeale. Teopompo pensa ad un episodio inserito 
in un piano strategieo pio generale, in funzione deI eontrollo degli aeeessi al territorio, eonfer
malo dall'importante sviluppo di sistemi permanenti di fortifieazione su entrambi i versanti dei 
eonfine foeese-beotieo nella prima meta deI IV secolo. 

Cattedra di Antichita greche e romane 
UniversitA degli Studi di Milano 
Via Festa dei Perdono 7 
I-20122 Milano 

Giovanna Daverio Rocchi 

35 Per considerazioni di ordine generale mi permetto di rimandare ancora una volta al vo
lume Fronlicra e confini (v. n. 17) 31ss. 

36 Plul., Sull. 16. 


