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JULIA TAITA 

Gli Ai'tffi/"'Ot di Olimpia 
L'identita etnica delle comunita di vicinato deI santuario olimpico* 

Pindaro, ai VV. 9-l3 della III Oli11lpica, rievoca sinteticamente un momento della 
cerimonia d'incoronazione olimpica, quando l'(hPtKlj~ 'EAAavoöiKa~, il "giusto 
giudice di gara", designato Ai'tCOAO~ a.v~p, "uomo d'Etolia", adempiendo le E<pE'tIl(~~ 
'HpaKAEo~ 1tpo'tEpa<;, "le antiche norme di Herakies" - considerato dal poeta il fon
datore dei giochi olimpici - depone sul capo dei vincitore il yAauKoxpoa KOO~OV 

* Questo articolo presenta parte dei risultati delle ricerche condotte dall'autrice nel qua
dro dei Dottorato di Ricerca svolto all'Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde und Epi
graphik dell'Universita di Vienna. Rivolgo un cordiaIe ringraziamento a chi ha reso e rende 
possibile il mio soggiorno di ricerca, il "Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr" 
della Repubblica d' Austria ("Austauschstipendium" semestrale); l'Istituto di Storia Antica 
(ora Sezione di Storia Antica dei Dipartimento di Scienze dell'Antichita) deU'Universita 
degli studi di Milano ("Premio di studio Clementina Gatti"); la "Commissione d' Ateneo -
Comitato d' Area nr. 12: Scienze deU' Antichita" deUa medesima Universita, in particolare la 
Presidente di Commissione, Prof.ssa L. Nissim, e la mia referente, Prof.ssa G. Daverio 
Rocchi ("Borsa di studio per il perfezionamento all ' Estero" biennale). 
Le traduzioni da Pausania sono di Maddoli 1995 e Maddoli 1999. 
Abbreviazioni dei testi piu frequentemente citali: 

Antonetti = C. Antonetti, Les Etoliens. Image et Religion, Paris 1990. 
Bultrighini = U. Bultrighini, Pausania e le tradiziolli democratiche. Argo ed Elide, Padova 

1990. 
IvO = W. Dittenberger, K. Purgold, Olympia. Die Ergebnisse. V. Die Inschriften von 

Olympia, HaUe, Gotha 1896. 
Jaeoby, FGrHist = F. Jaeoby, Die Fragmente der griechischer Historiker, Berlin, poi 

Leiden 1923 ss. 
LSJ = H. G. LiddelI, R. Seott, H. S. Jones, R. Mekenzie, A Greek - English Lexicon. With a 

Revised Supplement, Oxford 1996. 
Maddoli 1995 = G. Maddoli, V. Saladino (a eura di), Pausania. Guida della Grecia. Libro V. 

L'Elide e Olimpia, Milano 1995. 
Maddoli 1999 = G. Maddoli, M. Nafissi, V. Saladino (a cura di), Pausania. Guida della 

Grecia. Libro VI. L'Elide e Olimpia, Milano 1999. 
Schachermeyr 1980 = F. Schachermeyr, Ägäische Frühzeit IV. Griechenland im Zeitalter der 

Wanderungen. Vom Ende der mykenischen Ära bis auf die Dorier, Wien 1980. 
Schachermeyr 1983 = F. Schachermeyr, Die griechische Rückerinnerung im Lichte neuer 

Forschungen, Wien 1983. 
Schachenneyr 1984 = F. Schachenneyr, Griechische Frühgeschichte. Ein Versuch, frühe 

Geschichte weningstens in Umrissen verständlich zu machen, Wien 1984. 
Swoboda = H. Swoboda, s.v. Elis, RE V 2 (1905) 2373-2432. 
West 1985 = M. L. West, The Hesiodic Catalogue of Women. fts Nature, Structure, and 

Origins, Oxford 1985. 
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EAata~, il "grigio ornamento d'olivo". Di tenore analoga e l'auspieio rivolto da 
Baeehilide al destinatario dell'VIII epinieio, eui viene augurato di riportare pros sima
mente anehe una vittoria alle olimpiadi, definite EV rreA01tO~ <DpuytOU KAEtvO'i~ 
ae8AOt<;, "le famose gare di Pelope frigio", ricevendo il YAauKov Al1;COAtOO~ äV01Ul' 
EAata~, "la grigia eorona di olivo etolico" (vv. 28-29). Colpisee la presenza della 
singolare qualifiea di "etolieo" in relazione ai giochi olimpiei, applieata da Pindaro 
all'arbitro di gara e da Baechilide alla corona. Piu giustificata sarebbe apparsa l'ovvia 
designazione di "olimpico" 0 anche quella di "eleo"; seeondo l'interpretazione generaI
mente aeeettata, il santuario di Olimpia sarebbe stato infatti sottoposto, dal seeondo 
quarta deI VI seeolo fino ad eta imperiale avanzata, all'esclusivo controllo amministra
tivo della eitta di Elidel . 

Erodoto pero nell'VIII libro, delineando un rapido quadro degli ethne ehe abitano il 
Peloponneso, ricorda eome quattro dei popoli ivi insediati fossero non autoctoni, bens! 
immigrati; tra essi, i Dori, ehe, all'epoea dell'autore, oeeupavano molte e famose 
poleis, egli Etoli, presenti soltanto nella eitta di Elide: A l1;COAmV OE 7HAt~ llouvll 
(VIII 73, 2). 

In queste testimonianze risalenti alla prima meta deI V seeolo l' elemento etolieo 
risulta eonnesso, da un lato, al solo ambito olimpico, dall'altro, alla sola eitta di 
Elide; maneano pero indicazioni esplieite - ad eeeezione dell'allusione di Erodoto 
all , oeeupazione di Elide a seguito di una migrazione - sulle ragioni di tal i connes
sioni. Seopo di questa rieerca e ehiarire il ruolo ehe, stando alle fonti presentate, 
avrebbero giocato gli Etoli in Olimpia ed in Elide; l'esame di questo aspetto, ehe 
finora non ha rieevuto suffieiente attenzione dalla eritiea2, consentira di proporre 

1 Rassegna delle posizioni della eritiea in merito: J. Taita, Un'anjizionia ad Olimpia? 
Un bilancio sulla questione nell'interpretazione storiograjica modema, in: D. Forabosehi 
(a eura di), Storiograjia ed erudizione. Scritti in onore di Ida Calabi Limentani, Milano 
1999, 149-186, part. 150-154. 

2 Sebbene i passi citati di Pindaro, Baechilide ed Erodoto ed altri ehe verranno diseussi 
menzionino esplieitamente l'esistenza di un rapporto tra l'elemento etolieo e I'Elide ed il 
santuario di 0limpia, non e stato tuttavia finora sistematieamente indagato il signifieato 
assunto da tale eomponente etniea all'esterno dell'Etolia, in ambito peloponnesiaeo ed, in 
partieolare, eleo-olimpieo. Nei eommenti ai brani dei tre autori citati si allude generiea
mente al miLo dei "ritorno di Qxylos' in Elide, riportato da Strabone e PauSBnia: R. Baladie, 
Le Pelopolll1.eSe de Sirahon. Elude de geographie historique, Paris 1980, 337-338; Maddoli 
1995, 182-183. L'analisi ehe verra eondotta nell'artieolo eonsentira perb di inquadrare 
questa tradizione in una eorretta prospettiva eronologiea, evineendo anche le implicazioni 
ideologiche ad essa sottese. Tra le piu recenti trattazioni monografiche dedicate agli Etoli 
qua1che cenno al prablema si trava in Antonetti, 58-62, 130-131, ma non in: S. 
Bommelje, The Aetolians: a Greek Ethnos, in: S. Bommelje, P. K. Doorn, et alii, Aetolia 
and the Aetolians. Towards the Interdisciplinary Study oj a Greek Region, Utrecht 1987, 
13-17, ne in: P. Funke, Polisgenese und Urhanisierung in Aitolien im 5. und 4. Jh. v. ChI'. , 
in: M. R. Ransen (ed.), The Polis as an Urban Centre and as a Political Commllnity, Sym
posium August, 29-31 ]996, CPC Acls 4, Copenhagcn 1997, 145-188. Discussa e la 
questione deI trattato stipuJalo tra gU Spartani e i cd. EloH Erxadieis (M.-L. 19882: 312, nr. 
67 bis; prima meta dei V secolo), soprattutto in merito all'identificazione ed aHa colloca
zione geografica di questi ultimi: mentre la tesi preva1ente li individua in una subunita 
deli' ethllos etolico, ubicata in Etolia (ad es. M. Sordi, Il trattato jra Sparta e gli Etoli e La 
gllerra d'Elide, Aevum 65 (1991) 35-38), significativa e l'interpretazione di F. Gschnitzer, 
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alcune eonsiderazioni sulle forme di elaborazione soggettiva dell'identita etnica da parte 
delle popolazioni dell'area nordoeeidentale deI Peloponneso in eta arcaiea e nella prima 
eta classica. 

1. La tradizione letteraria e la qualifiea di "etolico" per l' ambito olimpico. 

1.1. Pindaro e Bacchilide: l' "uomo etolieo" e la "corona etolica". 

Punto di partenza della rieerca e 1'analisi delle espressioni ehe eompaiono in Pin
daro e Bacchilide; ci si interroga sulle ragioni ehe indussero i due poeti all'impiego 
della qualifica di "etolico" per la definizione dell' hellanodikas edella corona olimpica: 
se essa risponda alle esigenze eulogistiche proprie della poesia celebrativa e sia quindi 
da intendersi come un'allusione in omaggio ai committenti dell'ode; oppure se si rife
risca all'occasione pubblica e cultuale dell'esecuzione dell'epinicio; 0 se, infine, il suo 
significato venga chiarito alla luce deI contesto propriamente olimpico3. 

La III Olimpica, composta per Terone, tiranno di Agrigento, vincitore col carro 
nelle olimpiadi deI 476 a.C., venne eseguita in occasione di una festa pubblica tenuta 
non ad Olimpia, ma nella patria deI celebrando, molto probabilmente durante la ceri
monia delle Theoxenia civiche in onore dei Tyndaridai e di Elena4. Dal momento che 

Ein neuer spartanischer Staatsvertrag und die Verfassung des Peloponnesischen Bundes, 
Meisenheim am Glan 1978, 23-24 e nt. 47, che identifica gli Erxadieis con una scheggia 
degli Etoli deI nord giunta nel Peloponneso, evento riflesso anche dalla tradizione mitolo
gica (il cd. "ritorno di Oxylos") e cui alluderebbe anche la citazione, da parte di Androzione 
in Stefano di Bisanzio, s.v. Al1:roA.ia., di una 1t6AtC; IlEAo1tovvftcrou recante questo norne, i 
cui abitanti sarebbero nel tempo divenuti perieci di Sparta. Per una panoramica sulle diverse 
interpretazioni dei trattato cfr. ora G. Panessa (a cura di), Philiai. L' amicizia neUe relazioni 
interstatali dei Greci, I. Pisa 1999, 108-111, nr. 30. Una piu esplicita presa di posizione 
sul ruolo dell'elemento etolico in Olimpia si trova in: P. Siewert, Eine archaische Rechts
aufzeichnung aus der antiken Stadt Elis, in: G. Thür (ed.), Symposion 1993. Vorträge zur 
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Graz-Andritz, 12.-16. September 
1993, Köln 1994, 17-32, part. 29; Id., Symmachien in neuen Inschriften von Olympia. Zu 
den sogenannten Periöken der Eleer, in: L. Aigner-Foresti, A. Barzano, C. Bearzot, L. 
Prandi, G. Zecchini (edd.), Federazioni e federalismo neU'Europa antica, CISA 20, Milano 
1994, 257-264, part. 258-259; J. Ebert, P. Siewert (non menzionato da Ebert nell'indice 
in qualitil di collaboratore), Eine archaische Bronzeurkunde aus Olympia mit Vorschriften 
für Ringkämpfer und Kampfrichter, in: J. Ebert, Agonismata. Kleine philologische Schrif
ten zur Literatur, Geschichte und Kultur der Antike, Stuttgart 1997, 200-236, part. 221-
222, ora in: A. Mallwitz (t), K. Herrmann (edd.), Xl. Bericht über die Ausgrabungen in 
Olympia. Frühjahr 1977 bis Herbst 1981, Berlin 1999, 391-412. AIl'interpretazione di 
Siewert si richiama anche F. Gschnitzer, Diskussionsbeitrag zum Referat Peter Siewert, in: 
Symposion 1993, 33-34, part. 34, non escludendo la possibilita di porre in relazione gli 
Etoli E/'),:a.dieis proprio eon gli "ELOli" olimpici (0 con una parte di essi). 

3 Si vcdn ad es. P. Angeli Bernardini, Milo e attualita neUe odi di Pindaro. La Nemea 4, 
l'Olimpica 9, l'Olimpica 7, Roma 1983, passim, per la discussione dei vari fattori (Ie esi
genze encomiastiche verso il committente; le "circostanze oggettive", la gara e 
l'esecuzione pubblica dell'epinicio; la necessita della ricezione dei carme da parte 
dell'uditorio) condizionanti le scelte tematiche ed il codice espressivo della lirica corale, in 
particolare pindarica. 

4 Elcmenti a favore di un'esecuzione dell'epinicio ad Agrigento e non ad Olimpia: 
AngeH Bernardini (supra nt. 3), 70-71; E. Robbins, 1ntimations of 1mmortality. Pindar 01. 
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la tradizione non attesta alcuna significativa connessione tra gli Emmenidi (la famiglia 
di Terone), la polis di Agrigento e le Teossenie, da un lato, e l'ambito etolico - cui 
riconduce l'espressione Ah(j)AO~ av~p - dall'altro, e improbabile ehe Pindaro abbia 
introdotto questa perifrasi in omaggio al committente 0 in allusione alle cireost'anze 
della peiformance. L' impiego della qualifica di "etolico" e stato determinato dalla vo
lonta di riferirsi esclusivamente agli agoni olimpici ed alla figura centrale responsabile 
della loro gestione, il giudice di gara. 

E' pero significativo ehe, accanto aUa qualifica deU'helianodikas come "etolieo", 
Pindaro designi nella II lstmica gli spondophoroi olimpici, incaricati dell'annuneio 
della tregua sacra, crJrov8oq>6pot Kpovt8a Zllv6~ 'AAElot (vv. 23-24), dunque "elei", 
non "etolici". Il confronto tra i due passi dimostra ehe la scelta espressiva operata da 
Pindaro per la designazione deI giudice di gara nella III Olimpica non possa essere 
considerata casuale ne genericamente ricondotta aUa liberta creativa 0 a semplici 
esigenze di Iiempimento esornativo5. L'esecuzione dell'epinicio di fronte ad un deter
minato uditorio, ampio ma non specialistico - la comunita civica degli Agrigentini 
celebranti le Teossenie - esclude d' altra parte ehe Ia perifrasi A h(j)AO~ av~p costi
tuisse un'allusione dotta e criptica, suscettibile di decodificazione soltanto da parte di 
un pubblico ristretto e culturalmente selezionato. Tutti gli Agrigentini dovevano 
essere immediatamente in grade di comprendere e giustificare, in base al proprio 
patrimonio conoscitivo, l'applicazione della designazione Ait(OAO~ av~p ad un refe
rente preciso e concreto, Ia figura deU' hellanodikas olimpico. Al momento 
deU'eseeuzione dell'epinicio, verso Ia fine deI primo quarta deI V secolo, doveva dun
que essere evidentem ente nota ed a livello internazionale - per la presenza di un udi
torio agrigentino, non eleo -la qualifica "etolica" dell'arbitro olimpico. 

Analoghe eonsiderazioni possono essere addotte sull'ai't(oAt8o~ äv81l1l' EAata~ di 
Bacchilide, ehe eompare nel frammentario VIII epinicio6, probabilmente destinato a 

3, 34- 35, in: D. E. Gerber (ed.), Greek Poetry and Philosophy. Studies in Honour of L. 
Woodbury, Chieo 1984, 219-228; E. Krummen, Pyrsos Hymnon. Festliche Gegenwart und 
mythisch-rituelle Tradition als Voraussetzung einer Pindarinterpretation (Isthmie 4, Pylhie 
5, Olympie I und 3), Berlin 1990, 217-266, part. 219-236 e 234, nt. 34. Contro 
quest'interpretazione cfr. inveee H. FränkeI, Schrullen in den Scholien zu Pindars Nemeen 7 
und Olympien 3, Hermes 89 (1961) 385-397, part. 394-397, ripreso da H.-J . Horn, 
Pindars dritte olympische Ode, in: S. Horlaeher, M. Islinger (edd.), Expedition nach der 
Wahrheit. Poems, Essays, and Papers in Honour ofTheo StemmleI'. Festschrift zum 60. Ge
burtstag von T. StemmleI', Heidelberg 1996, 57-78, part. 68, ehe eonsiderano autosehedia
stiche le indicazioni degli seoli sull'eseellzione dei earme durante le Teossenie agrigenLine. 

5 La stretta aderenza di Pindaro agli aspetti eonereti deHa gara - mai deseritta deuaglia
tamente e eronaehistieamente, eppure rievoeata sempre puntualmente, anehe attraverso 
immagini 0 termini allusivi e pregnanti, eome l'aggettivo "etoIieo" riferito al giudiee di 
gara - e sottolineata in partieoJare da P. A. Bernardini, L'attualita agonistica negli epinici 
di Pindaro, in: A. Hurst (a eura di), Pindare. Entretiens sur l'antiquite classique. Tome XXXI. 
Vandoeuvres-Geneve, 21-26 AoQt 1984, Geneve 1985, 117-153, passim; si veda anehe 
B. GentiIi, in: P. Angeli Bernardini, E. eingano, B. Gentili, P. Giannini (a eura di), 
Pindaro. Le Pitiche, Milano 1995, LXIV, in reJazione alle seelte tematiehe e linguistiehe di 
Pindaro: "I'immaginario non e mai astratto e fittizio, ma ha il suo fondamento nella real ta 
fenomeniea" . 

6 Estensione e strllttura deI frammentario earme: H. Maehler, Die Lieder des 
Bacchylides. I. Die Siegeslieder, 2. Kommentar, Leiden 1982, 137-139; J . lrigoin , 
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eelebrare Ia vittoria nemea di Liparione di Ceo 7 e, in assenza di elementi utili a sta
bilirne Ia preeisa data di eomposizione 0 di eseeuzione, da eolloearsi generieamente 
nella prima meta deI V seeolo. Come per il passaggio pindarieo, anehe in questo easo 
e da escludere ehe l' allusione all 'Etolia fosse stata determinata da speeifiehe esigenze 
eneomiastiehe nei eonfronti della eommittenza, di probabile matriee ioniea. Il eontesto 
in eui l' espressione ahffiAi8o~ ( ... ) eAaia~ risulta inserita ne esclude parimenti il 
earattere di rieereata allusione poetiea allinguaggio di un eontemporaneo, reminiseenza 
di tono puramente letterario, indieante la dipendenza deI passo di Baeehilide da quello di 
Pindaro. Il poeta definisee infatti le gare olimpiche "gioehi deI frigio Pelope", 
seguendo eosl una partieolare variante tra i miti eireolanti in eta classiea sulla fonda
zione degli agoni8, seeondo tale versione originariamente gioehi funebri eelebrati per 
l'eroe Pelope. Pindaro, nella III Olimpica (vv. 12-41) - integrando il mito esposto 
nella X Olimpica (vv. 23-77) - fornisee inveee una versione parallela e eoneorrente a 
quella baeehilidea, aserivendo ad Herakles I'istituzione della festa e degli agoni sportivi 
in onore di Zeus9. L'indipendenza dimostrata dai due poeti nell'aeeettazione di diffe
renti tradizioni sui miti di fondazione delle olimpiadi induee dunque ad eseludere 
I'ipotesi di un influsso linguistieo - almenD in merito alla terminologia dei gioehi 
olimpiei - esercitato da Pindaro su Baeehilide. 

La presenza, nei due poeti, di espressioni ehe attribuiseono la medesima qualifiea di 
"etolieo" a singoli elementi delI' organizzazione delle gare in Olimpia, l' hellanodikas e 
la eorona, rende pertanto probabile ehe, almeno nella prima meta deI V seeolo, gli 
agoni olimpici potessero essere definiti "etolici" non per una semplice e coineidente 
soggettiva invenzione letteraria, ma in virtu di una designazione oggettiva ed uffieiale, 
da parte dell'amministrazione santuariale, di tutto I'apparato agonistico eome "eto
lieo". Pindaro e Baeehilide si eonformerebbero ad una sorta di "propaganda istituzio
nale" promossa dai responsabili della gestione deI santuario. Rimangono pero da spie
gare le ragioni della pertinenza dell' aggettivo "etolieo" - non "eleo"- all' ambito olim
pico, non chiarite dai poeti ne nei due passaggi ne in altri punti della loro opera; signi
fieative indieazioni in questa direzione vengono da due fonti piu tarde, Strabone e 
Tzetzes. 

1.2. Strabone egli Etoli in Elide e ad Olimpia. 

1.2.1. Gli Etoli fondatori degli agoni olimpiei. 

Esponendo la mitistoria dell'Elide edel santuario di Olimpia, Strabone raeeonta ehe 
la popolazione degli Etoli, giunta in Elide sotto la guida di Oxylos, eoabito paeifiea
mente, in virtu di antichi legami di parentela, eon gli indigeni Epei (AhffiAOt ( ... ) 

J. Duchemin, L. Bardollet, Bacchylide. Dithyrambes - Epinicies - Fragments, Paris 1993, 
141-142. 

7 Maehier (supra nt. 6), 137; Trigoin, Duchemin, Bardollet (supra nt. 6), 141- J42. 
8 L' anaHsi delle implicazioni propagandistiche connesse alle differenti tradizioni sulla 

fondazione delle olimpiadi e affrontata da C. Ulf, Die Mythen um Olympia: politischer 
Gehalt und politische Intention, Nikephoros 10 (1997) 9-5l. 

9 Pindaro allude brevemente al ruolo di Herakles come fondatore dei giochi olimpici 
anche nella X Nemea, 32-33: Ulf (supra nt. 8), 13-25. 
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O"UVOtKf]O"aV'tE~ 'E1tEtot~ Ka'ta O"UYYEVEtUV 1taAauiv). Gli Etoli accrebbero la 
potenza della kaUe Elide ('I1ü~'I1O"av 't~v KotA'I1V "HAW) e privarono la Pisatide di una 
parte consistente deI suo territorio ('tll~ rItO"unoo~ UepdAOV'tO 1tOAAlJV), assumendo 
COSt il controllo sul santuario di Olimpia COAufl1tta -im' EKdvot~ EYEVE'tO):isti
tuendo gli agoni olimpici ed allestendo le prime olimpiadi: Kat o~ Kat 6 aywv 
EÜPllflU EO"nv hdvülV (= Ai'tülAWV) 6 'OAUfl1ttaK6~, Kat 'ta~ 'OAUfl1ttUOa~ 'ta~ 
1tpo)'ta~ EKEtVOt O"UVE'tEAOUV (VIII 3, 30 = C 354-355). La tradizione seguita da 
Strabone in questo passo attribuisce ag1i Etoli la 1egittima fondazione dei giochi; 1a 
circolazione di versioni alternative sull'istituzione delle gare, ben presente a Strabone 
ed aHa sua fonte, induce l'autore a sottolineare con partico1are enfasi l'iniziativa etolica 
della fondazione degli agoni (EÜp1WU eO"nv EKElVülV), polemicamente contrapposta 
alle altre varianti diffuse, da respingere in quanta prive di credibilita: ea.O"at yap OEt 
'ta 1taAata Kat 1tEpt 'ti1~ K'tiO"Eül~ 'tO'U iEPOU Kat 1tEPl 'ti1~ 8eO"Eül<; 'tO'U aywvo~ 
( ... ). 'ta yap 'tota'lha 1tOAAaxW~ AEYC't at , Kat ou 1tUVU 1ttO"'tEUE'tat. La polemica 
di Strabone e in particolare rivolta contro le tradizioni ehe riconoscevano Herakles 
(tebano 0 ideo) come istitutore dei giochi, seguite, come si e visto, anche da 
Pindaro lO. 

Il molo di amministratori deI santuario e di fondatori degli agon i attribuito agli 
Etoli dalla fonte di Strabone sembrerebbe dunque chiarire le ragioni della connessione 
dell'elemento etolico all'ambito olimpico e delle conseguenti designazioni di "etolico" 
per la corona e l'arbitro impiegate da Pindaro e Bacchilide. Per valutare le finalita ideo
logiche di tale associazione degli Etoli ad Olimpia risulta ora opportuno considerarne 
il contesto, analizzando gIi elementi caratterizzanti l'esposizione straboniana della 
mitistoria elea ed olimpica, proposta, oltre ehe in VIII 3, 30, anche in VIII 3, 33 ed in 
IX 3, 12 e X 3, 2-3; per 1a redazione di questi ultimi tre passi Strabone ammette 
esplicitamente di aver consultato ['opera di Eforo. 

1.2.2. Il mito di syngheneia eleo-etolica. 

Aitolos, figlio di Endymion re degli Elei, cacciato dall'Elide11 , si rifugio in Etolia 
e, vinti e respinti i Cureti (abitanti originari dell'Etolia) in Acarnania, diven ne sovrano 
degli Etoli, denominazione assunta dagli Epei - originari dell'Elide e giunti in Etolia 
aI seguito di Aito1os - dopo 10 stanziamento nell'area attorno al fiume Ache1oos12. 

10 Supra par. 1.1. Si noti pero ehe Strabone, in VIII 3, 33 = C 358, menzionando 
I'agonotesia olimpiea detenuta da Fidone di Argo, aserive proprio ad Herakles la fondazione 
degli agoni olimpiei. La diserepanza tra le due versioni proposte suU'istituzione delle 
olimpiadi - in VIII 3, 30, attribuita agli Etoli; in VIII 3, 33, ad Herakles - denuncia la 
probabile dipendenza di Slrabone 0 dclJa sua fonte (Eforo) da almenD due diversj autori. 

11 Diverse sono le ragiolli addouc dal1e fonti per la fuga di Aitolos dall'Elide, seeondo 
Eforo, eaeciato da Salmoneus, re degli Epei e dei Pisati (FGrHist 70 F 115 = Strab. VIII 3, 
33 = C 357); seeondo Pausania - la cui esposizione della mitistoria elea ed olimpica (V I, 
3-V 4, 6) si attiene ad una tradizione di eontenuti e tenore assai affini a quella di Eforo
Strabone (eon lievi divergenze ed alcuni elementi integrativi) - dopo un breve periode di 
regno sugli Epei d'Elide, a seguilo cli un omicidio involontario (V I, 8). 

12 Ephor., FGrHist 70 F 115 (= Slrab. VII[ 3. 33 = C 357); 122a (= Strab. X 3, 2-3 = C 
463-464); 122b (= Strab. IX 3, 12 = C 423). Dal testo di Eforo afferma esplicitamente di 
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All'impresa di Aitolos allude anche il testo di un epigramma, citato da Strabone, 
apposto sulla base di un'eikol1, probabilmente una statua, eretta dagli Etoli a Thermos 
in onore delI'eroe: ad una rapida rievocazione dell'infanzia di Aitolos, 1tUP' 'AACPEWU 
1tO'tE 8lVU1<; 8PEcp8tv'tu, cresciuto "lungo le rive delI' Alfeo", CJ'tUÖlCOV YEl'tOV' 
'OAull1ttaÖo<;, "vicino allo stadio di Olimpia", segue l'elogio deI personaggio quale 
oiK:tO"'t~p, "fondatore", della Xropu etolica (X 3, 2 = C 463). 

Oxylos, discendente di decima generazione di AitoIos13, unitosi agli Heraklidai per 
guidarne, come prescritto da un oracoIo, il ritorno nel Peloponneso, ottenne, in rico
noscimento de11a funzione svolta, il territorio dell'Elide, dove, riuscito vincitore da110 
seontro eon il sovrano loeale - diseendente di Eleo, frate110 di Aitolos - divenne il 
nuovo re eleo, cui la tradizione aseri veva anche la fondazione per sinecismo de11a citta 
di Elide. Speculare a11 , eikon eretto a Thermos in onore di Aitolos, Strabone attesta la 
presenza, nell'agora di Elide, di una statua dedieata dagli Elei ad Oxylos: il testo 
de11'epigramma onorario affiancava nel rieordo Aitolos, che, abbandonato l'mh6-
X80vu 8fjllov, "il popolo autoctono" degli Elei, aveva occupato militarmente la terra 
dei Cureti, ed il discendente Oxylos, fondatore della apxulllv ( ... ) 't~V8E n6Alv, 
de11'antica citta di Elide (X 3, 2 = C 463-464). Gli Etoli al suo seguito, ritornati in 
Elide, terra di antiea e legittima provenienza, caeeiarono, secondo la tradizione riportata 
da Eforo, gli indigeni Epei (VIII 3,33 = C 357), oppure, secondo un'altra versione, si 
unirono ad essi, dando origine agli Elei di eta storica (VIII 3, 30 = C 354)14, esito 
de11a fusione tra Epei ed Etoli, stirpi etnicamente affini per la provenienza da11'Elide 
degli occupanti de11'Etolia. Assunto il controllo sul santuario di Olimpia, gli Etoli ne 
fondarono infine gli agoni. 

L'analisi dei singoli segmenti in cui si snoda l'esposizione straboniana de11a tradi
zione mitologica ne rivela la precisa funzione ideologica e propagandistica: 

1) Nel racconto di Eforo in Strabone, Endymion, il padre di Aitolos, figura come il 
piu antico re dell'Elide, capostipite di una dinastia regnante sulla popolazione degli 
Epei, definita, nell'epigramma onorario di Oxylos, "autoctona", che si voleva dunque 
presentare come originaria deI territorio eleo e da sempre ivi insediata. Mentre Eforo 
sembra non conoscere l'ascendenza di Endymion, Pausania fa risalire di un'ulteriore 
generazione l'esistenza della monarchia in Elide, ricordando come ßUCHAEUCJC(l 
1tpoo'tov EV 'tn Yi1 'tuu'tll non Endymion, bens! il padre di costui, Aethlios, figlio di 
Zeus e nipote di Deukalion (V 1, 3). Diversa, almeno in questo aspetto, e la tradizione 
seguita dalla Biblioteca di ps.-Apollodoro15 : Aethlios e Kalyke, genitori di Endy-

dipendere anehe ps.-Seymn., GGM, I, 215, VV. 470-477, part. 473-474, ehe definisee 
I'Etolia "eolonia" delI' Elide: Ecr't' Al'tCoAta ES "HAtÖO<; Aaßoucra 'tl1V U1tOlKtaV. Per la 
presenza di Epei in Etolia efr. anehe: Hellan., FGrHist 4 F 195 a,b; Damast. Sig., FGrHist 5 
F 5; infra, nt. ~8. 

13 Diverso numero di generazioni tra Aitolos e Oxylos: illfro. nt. 20. 
14 L'oppoSIO tenore delle indicazioni fomite da Strabone nei due passi sulle relazioni 

tra Epei ed Etoli, in un eontesto narrativo in eui tutti gli altri partieolari della mitistoria 
elea ed olimpica risultano eoineidenti 0 eomunque coerentemente integrarsi, fende pfoba
bile una dipendenza diretta di Strabone da Eforo in VIII 3, 33 e, eome ritiene Bultrighini, 
176 e nt. 85, evidentemente mediata da Apollodoro di Atene, in VIII 3, 30. 

15 Ps.-Apollod., Bibi. 17, 5-7 eIl 8, 3; la Biblioteca, raceolta mitografiea tradizio
nalmente attribuita ad Apollodoro, e da ritenersi opera spuria e sueeessiva, eolloeabile at-
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mion, vengono collocati in Tessaglia; soltanto Endymion si sarebbe trasferito, per 
ragioni ignote al mitografo, insieme agli Eoli, dalla Tessaglia all'Elide e con lui 
sarebbe iniziata, co me ricorda anche Eforo, la monarchia elea sulla regione. La tradi
zione dell'esistenza in Elide di una monarchia indigena mitistorica, risalente 
all'antichissimo Aethlios 0 al figlio di costui Endymion, converge funzionalmente ed 
ideologicamente con l'affermazione, nell'epigramma di Oxylos, dell'autoctonia dei 
popolo eleo: le due indicazioni riflettono l'esigenza degli Elei di radicare nel passato 
pii! remoto la propria presenza nella regione, in qualita di originari e dunque legittimi 
occupanti deli' area. 

2) Significativa risulta inoltre, nell'epigramma di Aitolos a Thermos, la sottolinea
tura delI 'infanzia trascorsa non, genericamente, in Elide, ma in una precisa area dei 
territorio eleo, i dintomi di Olimpia, lungo le rive delI' Alfeo e vicino alle stadio 
olim pico. In un epigramma ufficiale, esposto in un luogo pubblico - dove, come 
precisa Eforo, si svolgevano anche le elezioni dei magistrati etolici (Strab. X 3, 2 = C 
463) - suona certo singolare la rapida menzione dei meriti politici di Aitolos (il suo 
ruolo di OLK10"'tl]S dell'Etolia), cui e dedicato un solo emistichio e cui si contrappone la 
relativamente ampia rievocazione della sua infanzia. Simili particolari, certo non 
riempitivi a carattere puramente esomativo, sono stati intenzionalmente inseriti per 
dimostrare la familiarita e dunque la stretta relazione tra Aitolos, antenato comune ad 
Elei ed Etoli, ed il santuario olimpico, rapporto instauratosi sin dall' epoca 
dell'infanzia dell'eroe. In proposito Pausania riferisce la tradizione, assente in Eforo
Strabone, secondo cui Endymion avrebbe indetto una gara di corsa, la prima disputata 
sul suolo olimpico, per stabilire la successione al regno fra i tre figli, Aitolos, Epeios 
e Paion: EeT)Ke öe Kat EV 'OA:UI-l1ti~ ÖpoJ.l.Otl 'tOtS 1tatatv urwva ( ... ) {J1tep 'tfjc; 
upxfjc; (V 1,4). A conferma della presenza deI sovrano eleo Endymion anche in Olim
pia, Pausania ricorda come gli Elei ne mostrassero 1a lomba proprio nell'area deHa par
tenza dello stadio (V 1, 5; VI 20, 9)16. I vari elementi esposti rifleltono chiaramentc 
l'interesse degli Elei a sottolineare la connessione antichissima, instauratasi in eta 
mitistorica a11' epoca di Endymion, tra la dinastia elea e l' ambito olimpico17. 

3) Duplice si rivela l'intento sotteso alla vicenda della migrazione di Aitolos in 
Etolia, dell'occupazione de11'area con una popolazione di matrice elea edella conse
guente genesi degli Etoli di eta storica: da un lato, radicare in una fase pre-storica il 
rapporto tra le due regioni dell'Elide e dell'Etolia e tra i due ethne; dall'altro, presentare 

torno al I 0 al Ir d.C. (F. Montanari, s.v. Apollodoros, DNP 1 (1996), nr. 7, 857-860, part. 
859; K. S. Sacks, s.v. Apollodorus, OCD3 (1996), nr. 6, 124) ed il cui racconto risulttt 
sostanzialmentc vicino a quello di Pausnnia. 

16 Cfr. anche infra par. 4.2 .3. 
17 AClhlios, il fondalOre della dinastia e1ea nella tradizione raccolla da Pausania, porla 

inoltre un significativo nome "parlante", derivato da &9/...ov, termine originariamente de
signante il "premio" di una gara, e poi, per estensione semantiea, anche la "gara" stessa. 
Anehe questo elemento, ehe allude direttamente alla sfera agonistiea, sottolinea ulterior
mente la volont1l di eonnettere i sovrani elei all'ambito olimpico: S. Laser, s.v. Aethlios, 
LFE 1 (1955) 147; West 1985, 60, nt. 67, e 141. Cfr. anche Etym. Magn., s.v. a8A1\aut, 
ehe, in relazione ad AethIios, afferma: ElttllEAEtuV Elt01Tjau'to 't1\<; 'tou 'OAUlllttuKOU 
ayoovoc; aua'taaEcoc;. 'Alto 'tou'tou o-6v ytVE'tal a8Aij)· EK Se 'tou a8Aoo, &8AU KCXt 
&8AT]'tul KUAOUV'tUt. 
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gli Etoli di eta storica come popolazione non autoctona della regione etolica, ma im
migranti e "coloni" degli Epei-Elei, suggerendo COS! una "derivazione" della cultura 
etolica da quella elea 18 . 

4) Il trasferimento di Aitolos offre inoltre gli indispensabili presupposti legitti
man ti il ritorno e la successiva occupazione deI suolo eleo da parte dell'etolico 
Oxylosl9. Il ricordo, nella tradizione, deI solo arrivo di Oxylos in Elide avrebbe infatti 
anzitutto significato un rapporto di "filiazione" degli Elei dagli Etoli, con un ribalta
mento di prospettiva rispetto alle intenzioni elee. L'insediamento sul territorio eleo da 
parte degli Etoli-Elei, pur avallato dalla legittima concessione degli Heraklidai ad 
Oxylos, sarebbe inoltre apparso un atto di violenta usurpazione, da parte di genti 
estranee all'Elide, deI diritto di occupazione dell'area ai danni degli indigeni Epei. 
L'anticipazione della presenza elea nell'area (la dinastia elea Aethlios - Endymion
Aitolos) e la vicenda della migrazione di Aitolos conferiscono invece all'impresa di 
Oxylos i contorni di un legittimo ritorno, da parte di un legittimo discendente20, nella 
propria "Ursprungsland", la patria originaria un tempo abbandonata da Aitolos, giusti
ficando cosi la presenza di elementi etolici sul territorio eleo21 . Nel quadro deI ritorno 

18 Tale prospettiva si riscontra anche nei frammenti degli storici minori. Daimaco di 
Platea (FGrHist 65 F 1, prima meta dei IV secolo) ricorda come le citta etoliche fossero state 
fondate dall'e1eo Aitolos, definito figlio di Endymion. L'affinita nei contenuti e nella 
formulazione tra il frammento di Daimaco ed il passo di Eforo (= Strab., X 3, 2 = C 463) 
sulla designazione delle citta etoliche dai nomi dei figli di Aitolos, Pleuron e Kalydon ('tou~ 
0' Ai'tOlA.OU~ ( ... ) 'ta~ apXato'ta'ta~ K'ttcrat 'tiOv EV Ai'tOlA.tct 1tOA.EOlV), rende probabile 
la dipendenza di Daimaco da Eforo 0 la derivazione della notizia dell'occupazione dell'Eto
lia da parte di Aitolos dalla medesima fonte cui attinse pure Eforo. Anche Ellanico di 
Mitilene (FGrHist 4 F 195 a,b, la cui opera va eolloeata almeno nell'ultimo quarta deI V 
secolo: Jacoby, I, Berlin 1923, 431) e Damaste deI Sigeo (FGrHist 5 F 5, fine V seeolo: 
Jaeoby, I, Berlin 1923, 475) dimostrano di conoscere la presenza di Epei in Etolia: ,,( ... ) 
quosdam ex gente Epiorum, quae pars Aetoliae est". Pur in assenza di espliciti riferimenti 
alla migrazione di Aitolos, e tuttavia evidente che la tradizione della presenza di Epei-Elei 
in Etolia presupponga un trasferimento di tali popolazioni dall'Elide, ehe soltanto le fonti 
piu tarde (Eforo-Strabone e Pausania) ricordano avvenuto sotto la guida di Aitolos. Per la 
considerazione dell'Etolia qua1e '"colonia" dell'Elide, si veda anche anche ps.-Scymn., 
supra nt. 12. 

19 F. Hiller von Gaertringen, s.v. Aitolos, RE I 1 (1894) 1127-1129, part. 1129; 
Swoboda, 2375 e 2380; Schaehermeyr 1980, 389-390; Sehachermeyr 1983, 183-185; 
Sehachermeyr 1984, 237-238. 

20 SecolJdo ps .-Apollodoro, Oxylos sarebbe stato il quarta discendente di Aitolos 
(Bibi. II 8, 3); per Pausania sarebbero intercorse tra i due otto generazioni (V 3, 6), dieci, 
secondo il testo dell'epigramma in Eforo-Strabone (X 3, 2 = C 463); sull'opportunita di 
coneiliare i dati eonflittuali delle diverse tradizioni, si veda ad es. C. F. H. Bruchmann, Bei
träge zur Ephoros-Kritik. II. Programm des König!. König-Wilhelms-Gymnasiums zu Bres
lauft"das SchuLjahr 1891/92,3-25, part. 4. 

1 Il ramo dinastico fncenle eapo ad Aitolos e terminante eon Oxylos risulta collaterale 
rispetto alla linea regnante in Elide all , epoca dei ritorno di Oxylos: Dios, l' antagonista di 
Oxylos, era infatti discendente di Eleos, fratello di Aitolos e di Epeios, tutti figli legittimi 
di Endymion. Implicazioni propagandistiche connesse al ritorno di Oxylos: E. Müller 
Graupa, s.v. Oxylos, RE XVIII 2 (1942) 2034-2040, part. 2038; H.-V. Herrmann, Olym
pia. Heiligtum und Wettkampf stätte, München 1972, 43; F. Prinz, Griindungsmythen und 
Sagenchronologie, München 1979, 307-309, soprattutto per il rapporto tra Oxylos egli 
Heraklidai. 
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deg1i E1ei-Eto1i in E1ide an ehe 1a fondazione eto1ica delle olimpiadi e I'allestimento dei 
primi agoni sarebbero quindi risultati atti pienamente legittimi, in quanta compiuti dai 
discendenti degli antichi occupanti deli' area. 

L'esposizione della mitistoria eleo-olimpica proposta da Eforo in Strabone di
mostra pertanto i tratti di un'artificiosa elaborazione aposteriori, mirante a giustificare 
la presenza dell'elemento etolico ad 01impia con la fondazione etolica deg1i agoni, da 
collocarsi nel quadro dei comp1essi rapporti di syngheneia tra l' ethnos degli Elei e 
quelle degli Etoli. 

1.2.3. La fonte di Eforo-Strabone per 1a mitistoria eleo-olimpica. 

Per determinare I'epoca cui risa1e 1a tradizione dell'istituzione eto1ica delle olim
piadi, occorre individuare 1a fonte utilizzata da Eforo (la cui opera si colloca attorno 
alla seconda meta deI IV secolo) per la rappresentazione della mitistoria eleo-olimpica. 
I tratti proelei chiaramente ravvisabili nella presentazione delle vicende degli Elei e 
degli Etoli suggeriscono la presenza pressoche certa di una fonte di matrice elea. 
R. Bilik ha dimostrato come i 1ineamenti della mitistoria edella storia e1ea ed olim
pica esposti da Eforo siano con molta probabi1ita derivati da una perduta opera storico
antiquaria, una sorta di "Cronaca di Olimpia", composta da Ippia, sofista ed inviato 
ufficiale degli E1ei in missioni diplomatiche ed appassionato di ricerche antiquarie e 
genealogiche22; la sua produzione dovrebbe essere collocata tra il 430 a.C. circa e la 
prima meta deI IV secolo. E' dunque probabile ehe la tradizione sulle connessioni eleo
etoliche e sulla fondazione etolica degli agoni olimpici, presente in Eforo-Strabone, 
risa1ga alla "codificazione" ippiana, da porsi non prima dell'ultimo quarta deI V 
secolo. 

Lo scarto ravvisabile tra la cronologia dei carmi di Pindaro e Bacchilide (prima 
meta deI V a.C.), ehe definiscono l' hellal10dikas "uomo etolico" e la corona olimpica 
"etolica", e quella di Ippia (ultimo quarta deI V - prima meta deI IV a.c.), la probabile 
fonte che documenta, in Eforo-Strabone, il ruolo degli Etoli come fondatori degli 
agoni, apre ora due diverse possibilita esegetiche: 1) la tradizione della fondazione eto
hca degli agoni olimpici, cui si sarebbero riferiti i due poeti, deve essere stata attestata 
anche in fonti anteriori a Ippia ed almeno della prima meta deI V secolo; 2) la defini
zione di "etolico" deve essersi fondata su un'altra tradizione e / 0 su altri elementi di 
propaganda miranti a sottoIineare la connessione dell'elemento etoIico all'ambito ago
nistico olimpico. 

1.3. Tzetzes, Chil" XII 364-369: Ia provenienza etolica degli hellanodikai olimpici. 

Per verificare quale delle due ipotesi prospettate sia valida, occorre ora esarninare un 
passo delle Chiliades (XII 364-369), opera storica deI grammatico bizantino Tzetzes, 
in cui vengono brevemente delineate 1e competenze e I'origine deg1i hellanodikai 

22 R. Bilik, Hippias von Elis als Quelle von Diodors Bericht über den elisch-spartalli
schen Krieg?, AncSoc 29 (1998-1999) 21-47, part. 34-35 e 41-43; per la definizione 
della personalita e dell'opera di Ippia, si veda anche Bultrighini, 199-211. 
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0limpiei23 . Tzetzes afferma ehe (Hcrav 'EAAaVOOtKat) oi AhWAOt OE ,.H.lAtcr'ta 
Kat cruv a{)'tot<; 'HAEtOt, ,,(gli hellanodikai) erano per la maggior parte Etoli e eon 
essi Elei". L' origine etoliea dei giudici di gara viene ehiarita dall' introduzione di un 
aition mitistorieo, ehe informa sul passaggio della direzione degli agoni da Herakles 
all'etolieo Oxylos: '0 'HpaKA11<; 0 JlEya<; yap a1talpwv e~ av8po)1twv / 't ep 
A hWAep Ka'tEAt1tEV 'O~UACP 'tov aywva / OiKOVOJlEtV, OtEu8E'tElV, 1tav 1tEpt 
'tOu'tou KptVEtV. La qualifica etolica di Oxylos si sarebbe estesa anche ai suoi eredi 
storici, gli hellanodikai responsabili dell'organizzazione delle gare, giustificando COS! 

la matrice etolica deli' hellanodikia olimpica: 'E~ o{) JlE'tilv 'tOt<; A i'tWAot<; 't11<; 
'EAAavoOtKla<;. 

Sebbene non esplicitamente affermato, in questo passo Tzetzes sembra tuttavia 
seguire la tradizione, gia recepita da Pindaro, ehe riconosceva Herakles quale fondatore 
dei giochi24. L' ottima conoscenza di Tzetzes della poesia pindarica edel relativo cor
pus scoliastico rende assai probabile la diretta derivazione da Pindaro dei mito di fonda
zione delle feste e delle gare olimpiche ad opera di Herakles25 . Nella III Olimpica 
Pindaro accoglie pero una tradizione ehe ricordava come I'eroe, prima di salire 
all'Olimpo, avesse affidato la direzione degli agoni ai Tyndaridai26 . La sostituzione, 
nel testo di Tzetzes, della figura di Oxylos a quella dei Tyndaridai quale erede di Hera
kies e l'assenza, nell'intera produzione pindarica, di cenni ad Oxylos suggeriscono 
l'ipotesi di una fusione dei dati di due diverse fonti - la X Olimpica, per la fonda
zione dei giochi da parte di Herakies; un'altra fonte, per la successione di Oxylos ad 
Herakies - operata da Tzetzes per la mitistoria olimpica. Le versioni presenti in Ps.
Apollodoro, la cui Biblioteca venne pure epitomata da Tzetzes27, e Flegonte di Tralle 
non conferiscono ad Oxylos a1cun ruolo di amministratore degli agon i e suceessore di 
Herakles28 . Soltanto Strabone, nel brano esaminato (VIII 3, 30 = C 354), afferma 

23 Sull'intero brano (Chi!. XII 354-369), ehe afferma anche una provenienza anfi
zioniea degli arbitri olimpici, e in corso di preparazione un artieolo da parte dell'a.; ad esso 
si rinvia per una valutazione generale sulla validita della metodologia di lavoro di Tzetzes e 
sull' attendibilita storica delle indicazioni da lui fornite. 

24 Tzetzes segue questa versione anche in uno scolio all'Alexandra di Licofrone (ad v. 
41, ed. Scheer), dove perb Herakles figura non solo quale fondatore degli agoni (come in 
Pindaro), ma anche prima vincitore nella disciplina della lotta (neHa X Olimpica Herakles 
non prende invece parte alle gare). Nello scolio citato non compare perb alcuna allusione al 
pass?g10 della djrczione dcgli agoni da Herakles ad Oxylos. 

2 Per la conosccnza tzclziana deI repertorio mitico antieo, in particolare deI complesso 
di tradizioni olimpiche, mediata dal1e odi pindariche e dai relativi scoll, cfr. anche uno 
scolio al Pluto di Aristofane, ad v. 586 (140 d., ed. Massa Positano), dove, essendo stata 
menzionata la corona d'olivo, premio degli olympionikai, Tzetzes ricorda il trasporto, 
eompiuto da Herakles, della pianta d'olivo dal paese degli Iperborei, 00<; CPT]CH IIiv8apo<; 
nella III Olimpica. Per la dipendenza di Tzetzes da Pindaro, si veda an ehe C. Harder, De 
Ioannis Tzet'ute Histol'iartllll jOll tibus quaestiones selectae, Kiel 1886, 51. 

26 Una I1lpida allllsione a laie ruolo dei Tyndaridai compare anche nella X Nemea, 51-
53. 

27 K. Wendel, s.v. Tzetz.es, RE VII A 2 (1948) 1959-2010, parI. 1987. 
28 Flegonle di TralJe, FG rf(is l 257 F 1, attribuisce I'isliluzione delle feste e delle gare 

oJimpiche alla collaborazione fra l'cJeo Iphitos, il pisate Kleosthenes e 10 spartano Licur
go: per gli intenti propagandistici sottesi a questa versione, si veda Ulf (supra nt. 8), 35-
38. 
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eome tutti gli Etoli dovessero essere ritenuti responsabili deH' eÜPTJI-ux delle olimpiadi, 
pur senza attribuire alcuna particolare funzione aUa figura di Oxylos. Il raeeonto di 
Eforo-Strabone, pur non pienamente coincidente eon l'esposizione tzetziana, ne rap
pl'esenta tuttavia il piu vicino paraHelo e rende dunque probabile Ia eonsultazione da 
parte di Tzetzes, dell' opera dello storie029• da clli sarebbe stata tratta la norizia dl un 
eoinvolgimento dell' elemento etolieo neU' organizzazione dei gioehi olimpiei. 

Rimane pero da ehiarire da dove Tzetzes abbia delivato l'idea deHa trasmissione 
dell'agonotesia da Herakles ad Oxylos. L'assenza di tale indieazione non solo 
daU' opera di Eforo, ma anehe da tutte le altre fonti antiehe oeeupatesi dell'istituzione 
delle olimpiadi (eompresi gli scholia vetera di Pindaro) depone a favore di un'arbitraria 
invenzione da parte di Tzetzes 0 forse, piuttosto, di una sua involontaria eonfusione. 
E' infatti probabile ehe la lettura di dati originariamente distinti - da un lato, la eom
ponente etoliea eome responsabile deU'istituzione degli agoni; daU'altro, la posizione 
centrale di Oxylos neUa mitistoria elea, sebbene non speeifieamente olimpiea - si 
siano eonfusi, al momento deUa stesura dei passo, nel rieordo di Tzetzes, spesso pri
vato deHa possibilita di puntuali controlli testuali, indueendolo eos! aUa falsa eonclu
sione ehe Oxylos avesse assunto un ruolo ehiave anehe in Olimpia eome sueeessore di 
Herakles neUa direzione dei gioehi. La eonfenna deHa genesi tarda di questa indieazione 
viene offerta dal signifieativo eommento di uno degli seoll aUa III Olimpica a ehiari
mento dell'espressione AhülAO~ ciVTJP. La maggior parte degli scholia vetera, aderendo 
aUa versione ippiano-eforeo-straboniana, giustifiea la qualifiea di A i-tülA6~ 
deli' hellanoclikas semplicemente in vir(u deHa discendenzl'I degli Elei, dunque anche dei 
giudici di garel, daU'etolico Oxylos emigrato in Elide30. Uno degli scholia rece/1(;a 
afferma perö ehe Oxylos sarebbe stato 6 KCltClPxa<; ngeJlEVO\l 'tOl> uyrovo<; 'EAACl
VOOilCTJ~ KCltClO'1:a~ U<jl' 'Hpa.K'AEOU~, "l' lzeUallodikas ehe intraprese ad allestire 
l' agone, essendovi stato inearieato da Henikles··31 . 11 eontenuto deJlo seolio coincide 
esattamente eon la formulazione deI passo di Tzetzes; la cireostanza ehe anehe il 
grammatieo eontribul aUa formazione, in eta bizantina, deI corpus degli scholia 
recentia pindarici32 rende piuttosto probabile l'attribuzione dello seolio in esame pro
prio a Tzetzes, ehe, eommentando l'espressione "uomo etolieo" della III Olimpica, 
avrebbe tiproposto la medesima rieostruzione "personalizzata" della mitistoria olim
pica presentata anehe al tennine deI passaggio delle Chiliades in esame. 

I diversi dati di Chi!. XII 364-369 devono essere dunque ritenuti il probabile esito 
di una contaminatio tra la notizia pindarica (Herakles fondatore delle olimpiadi), il 
passo eforeo-straboniano (gli Etoli responsabili dell'istituzione dei gioehi) e la perso
nale e eonfusa rieostlUzione tzetziana deI segmento maneante neUa tradizione mitogra
fiea, il passaggio dell'agonotesia da Herakles all'etolico Oxylos. Anehe la eonsidera
zione dei brano di Tzetzes non eonsente pero di rispondere all'interrogativo, sopra 

29 Harder (supra nt. 25), 70. 
30 Schal. Oi. lll, 22a,b,c,d, ed. Drachmann; in due dei quattro scholia vetera (22a,c) la 

versione di Oxylos viene affiancata a quella della migrazione di Aitolos in Etolia: cfr. anche 
infra, nt. 40. 

31 Schal. Oi. 1Il, 22, p. 94 ed. Böckh. 
32 A. Gudeman, s.v. Scholien, RE II A I (1921) 647-652, part. 648; Wendel (supra nl. 

27) 1971-1972. 
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enunciato, sui fattori ehe determinarono l'impiego, da parte di Pindaro e Baeehilide, 
della qualifiea di "etolieo" per l'arbitro e la eorona olimpiea. Tzetzes definisee infaUi 
gli hellanodikai corne etolici soltanto perehe ha presente il brano di Eforo-Strabone 
sulla fondazione etolica degli agoni, dunque la tradizione di Ippia, posteriore al 
mornento in cui eompongono i due lirici. Oceorre dunque ora valutare se, anche in 
fonti preeedenti 0 contemporanee a Pindaro e Bacehilide, siano ravvisabili ed in quali 
forme traeee dei mito - eireolante almeno all'epoea di Ippia - ehe connette gli Etoli 
all'oeeupazione dell'Elide ed all'amministrazione dei santuario di Olirnpia. 

1.4. Le piu antiehe attestazioni letterarie dei mito di syngheneia eleo-etoliea. 

Uno seolio alle Argonautiche di Apollonio Rodio (IV 57-58) eita il verso di una 
eomposizione perdu ta di Ibieo, in cui veniva menzionato - in un eontesto peraltro 
impossibile da ricostruire per la brevita della testimonianza - anehe Endymion: 
"IßUKO<; ÖE EV r/ "HA1ÖO<; a\l'tov ßaatAEuO'ai <1'110'1, "Ibieo, nel prima libro, afferma 
ehe egli (= Endymion) fosse sovrano dell'Elide". Il particolare tradito dallo scolio e di 
estremo interesse, in quanta attesta la ricezione da parte di Ibieo di una tradizione cireo
lante gia aHa sua epoea, dunque almeno verso la meta deI VI secol033, ehe attribuiva 
esplicitamente ad Endyrnion la qualifica di re deH'Elide. La brevita dei framrnento non 
consente per<'> di aeeertare se, nel componimento di Ibieo, fossero gia presenti anehe 
gli altri elementi abitualmente connessi, nella suecessiva tradizione da Ippia a 
Pausania, aHa figura di Endymion, eioe il rapporto di filiazione rispetto ad Aethlios e 
di paternita ad Aitolos e I'istituzione di agoni "preolimpici". 11 medesimo scolio ad 
Apollonio Rodio attesta inoitre che, seeondo Acusilao e Ferecide, 'tov öe 'Evöu~irova 
( ... ) 'AE8Aiou WU ~10<; Kat KaAUK11<;, Endymion sarebbe stato figlio di Aethlios; le 
opere di questi due autori, collocabili tra Ia fine deI VI e Ia prima meta deI V secol0, 
accolgono dunque una tradizione ehe conosce gia la linea genealogica Aethlios -
Endymion34. 

La probabilita che un ulteriore segmento di questa genealogia fosse rappresentato, 
gia in tradizioni circolanti in eta arcaica dalla discendenza di Airolos da Endymion e 
offerta daJ fr. 10a West delle Eoie 0 Calalogo delle donn.e di ps.-Esiodo35, in cui 
Endymion figura corne figlio della coppia Aethlios - Kalyke e come padre di 

33 Cronologia della produzione letteraria di Ibieo: E. Robbins, s.v. lbykos, DNP 5 
(1998) 880-881. 

34 Aeus., FGrHist 2 F 36; Phereeyd., FGrHist 3 F 121. Lo seolio ad Apollodoro attesta 
ehe questa versione venne ripresa, in eta elJenistiea, anehe da Pisandro (FGrHist 16 F 7), 
Nicandro (fr. 6 ed. Schneider) e da Teopompo l'epieo (E. Diehl, s.v. Theopompos, nr. 7, RE 
V A 2 (1934) 2176). 

35 In merito nlla paternita delle Eoie, L. Hallof, K. HalJof (a eura di), Hesiod. Werke in 
einem Band, Berlin 1994, XXXV-XXXIX, ritengono ehe la valutazione di eriteri strutturali 
ed artistieo-stilistici eonsenta di attribuire l'opera all'autentiea produzione esiodea, eollo
eandola dunque nell'VIII seeolo. L'indirizzo interpretativo prevalente, rappresentato da 
West 1985, 125-128, seguito anehe da R. L. Fowler, Genealogical Thinking, Hesiod's 
Catalogue, and the Creation of fhe Hellenes, PCPS 44 (1998) 1-19, part. 1-2, eonsidera 
invece il Catalogo delle damle un ' opera spuria, da aseriversi ad un tardo epigono di Omero 
ed Esiodo. 
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Aitolos36. Sebbene la laeunosita dei frammento ps.-esiodeo lasei intravedere soltanto 
singoJi elementi dei sueeessivi sviluppi genealogiei, una soddisfaeente e probabile in
tegrazione al brano e offerta dalla Biblioteca di ps.-Apollodoro, ehe risulta in ampia 
misura parafrasare il testo di Esiodo37 . Il eonfronto tra il brano esiodeo ed il cor
rispondente passaggio della Biblioteca (I, VII 5-7) eonsente infatti di evineere i se
guenti ulteriori dati, ehe devono aver fatto assai probabilmente parte della tradizione 
recepita da ps.-Esiodo: 

a) l'ubieazione in Elide, non in Etolia, delle vieende di Endymion, ivi trasferitosi 
dalla Tessaglia: 'Evoufllmv ( ... ) EK 0ECHYUAiuS ( ... ) ?HAtV qlKtcrE (Bibi. I, VII 5). 

b) la migrazione di Aitolos in Etolia: ps.-Esiodo tieorda ehe i due figli di Aitolos 
si chiamavano Pleuron e Kalydon (vv. 63-64), ma ps.-Apollodoro aggiunge ehe da 
es si trassero il norne le due eitta etoliehe fondate da Aitolos: A itmAou OE KUt 
ITPOVOllS ( ... ) ITAcupffiv Kat KUAuoffiv ErEVOV'to, aep' cbv U\. ev AitmAitt nOAEtS 
wvof1.<J.cr81lcruv (BibI. I, VII 7) . La presenza dei figli di Aitolos in ps.-Esiodo deve 
dunque implieare il trasferimento deI padre in Etolia. 

e) la menzione di Oxylos, diseendente di Aitolos: la citazione, nella Biblioteca, di 
Agenor, figlio di Pleuron (I, VII 7), suggerisee ehe anehe le Eoie dovessero prose
guire, ai vv. 65 ss. -la parte piu laeunosa - eon l'indicazione dei figli di Pleuron e 
Kalydon, dunque dei nipoti di Aitolos. In questo eontesto viene anehe menzionata, da 
entrambe le fonti, la figura chiave di Ares (v. 69 e BibZ. I, VII 7): mentre il passaggio 
ps .-esiodeo non lascia evincere ulteriori elementi, ps.-Apollodoro ricorda che 
dall'unione tra Ares e Protogeneia, una figlia di Kalydon, naeque Oxylos, elemento da 
presupporre evidentemente anche nellaeunoso passo ps.-esiodeo. Meno probabile e il 
dato dei ritorno di Oxylos in Elide; la circostanza ehe anche ps.-Apollodoro ne tratti in 
un altro punto della Biblioteca (Il, VIII 3) ed alluda ad una genealogia di Oxylos 
diversa da quella proposta in I, VII 7, induce ad ipotizzare ehe, nel brano in esame, 
l' autore fosse dipeso da un' altra fonte ehe avrebbe esplieitamente trattato la vicenda dei 
ritorno di Oxylos. 

Il eonfronto tra il brano delle Eoie e la corrispondente sezione della Biblioteca 
consente di ritenere ehe ps.-Esiodo dovesse molto probabilmente gia conoseere il mito 
ehe eonnetteva all'Elide Ja dinastia facente eapo ad Endymion e che ricordava Ja migra
zione di Aitolos in Etolia e la discendenza di OxyJos da Aitolos. 

Le tradizioni riportate da ps.-Esiodo, Ibico, Acusilao e Fereeide attestano pertanto il 
collegamento fra le tre figure di Endymion, Aitolos ed Oxylos nel quadro di una narra
zione mitologiea organiea e relativamente artieolata nei reciproei rapporti genealogici. 
Questo corpus mitologieo risulta eireolare gia in eta arcaica, almenD dalla meta deI VI 
secolo, stando alla testimonianza di Ibico; alla medesima eronologia rieondueono 
anehe i risultati della rieerca di M. L. West, ehe data la redazione seritta deI Catalogo 

36 Hes., fr. 245 ed. Merk.-West; fr. lOa, VV. 58-63 ed. West. 
37 Struttura della Biblioteca di ps.-Apollodoro, fonti utilizzate (soprattutto il Catalogo 

delle donne) e utilita dei testo quale modello-guida per la ricostruzione dell'articolazione 
complessiva e delle singole genealogie delle Eoie: A. Söder, Quellenuntersuchungen zum 1. 
Buch der Apollodorschen Bibliothek, Würzburg 1939, part. 79-84; West 1985, 53 e 58; 
Hallof, Hallof (supra nt. 35), XXXII-XXXIII; P. Dräger, Untersuchungel! zu deI! Frauenkata
logen Hesiods, Stuttgart 1997, 43-66 e 158; Fowler (supra nt. 35), 2. 
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delle donne, nella forma oggi nota, agli anni tra il 580 ed il 520 a.c.38 . I dati di 
questa versione pili antiea dei fiilO di syngheneia eleo-etoliea offrivano dunque i pre
supposti per una legittimazionc della presenza degli Elei in Elide, risalente ad 
Endymion. 

In queste piii an lieo nucleo delle tradizione manea pero qualsiasi indizi.o di 
un'esplicita !1ssociazione deli'elemento etolico ad Olimpia e soprattulto alla fondazione 
degli agoni presente invece neUe lradizioni cireolanti dall'ultimo quarta del V secolo. 
Questa signifie!1tiva assenza il1duce a ritenere ehe "il mito di propaganda eleo" debba 
aver eonosciuto almeno due distinte e successive fasi di elaborazione. Un primo 
nucleo, costituitosi attorno alla meta dei VI secol0 (ps.-Esiodo, Ibico, Acusilao e 
Ferecide), puntava a sottolineare soprattutto l' arcaicita delI 'insediamento degli Elei in 
Elide, con Ia Iinea dinastica Endymion - Aitolos. Tale nucleo originario, almeno 
dall'ultimo quarta dei V secolo (Ippia e poi Eforo-Strabone), venne sviluppato ed 
arricchito di ulteriori particolari e segmenti nanativi, miranti ad associare l'elemento 
etolico non pili, soltanto e genericamente, all'Elide, ma, pili specifieatamente, 
all' ambito olimpico. 

1.5. Conclusioni. 

La probabile costituzione "in elue tempi" dei roilO di propaganda eleo, eui ha eon
dotto l'flnalisi delle indicazioni Ieuerarie, non consente dunque di chinrire Ie ragioni ehe 
indussero Pindaro e Bacchilide, nella prima meta deI V secolo, ad applicare la qualifica 
di "etolico" all'ambito agonistico olimpico. Il mito deI ritorno di Oxylos in Elide e 
della fondazione degli agoni olimpici ad opera degli Etoli sorse infatti soltanto verso la 
fine dei V a.c., per la prima volta assai probabilmente proposto da Ippia e poi con
fluito in Eforo-Strabone, e non poteva quindi essere gia nota ai due poeti. 

L'estraneita di questa tradizione al patrimonio conoscitivo di Pindaro e Baechilide 
viene confermata da due ulteriori considerazioni. I due poeti dimostrano di seguire, 
eome aceennato (par. 1.1.), due differenti versioni sulla fondazione delle gare olimpi
che, attribuendola Pindaro ad Herakles in onore di Zeus ed alludendo Bacehilide agli 
athla per Pelope. Nessun cenno, neUa poesia pindarlca 0 bacchilidea, alla figura ed alle 
imprese di Oxylos 0 ad un'jstituzione etohca delle oJimpiad i. 11 contesto in cui 
Pindaro e Bacehilide in eriscono le espres ioni .. uomo etoUeo" e "eorona elolicn" rende 
inoltre chi ara la distinzione operata dai poeti tra due diversi piani temporali, com
prescnti nel tessuto espositivo dell'epinicio. Pindaro, rievocando il momento delJ'in
eoronazione, ricorda ehe l'(hpf,1ci]~ 'EAAavo8{"oo;, I' AhwAbt; av~p, adempiendo le 
€,CPf,'t}la.~ 'HpaKAEo~ 1tpo'tEpa~, "Ie antiehe norme di Herakles", depone Ia corona 
d'ulivo sul capo dei vincitore: i particolari descrittivi relativi all' hellanodikas, com
presa la qualifica di Ai'twA.O~ av~p, appartengono al momento presente, quelle della 
eontemporaneita in cui I'arbitro olimpico continua ad operare, rinnovando un gesto
e solo a questo punto si apre uno squarcio sul passato mitico - un tempo compiuto 
da Herakles39. Parimenti in Bacchilide Ia corona, ora "etolica", viene conferita come 

38 Cfr. infra nt. 68. 
39 A. Hurst, Aspects du lemps chez Pindare, in: Entre/jens sur Z'antiquite classique 

(supra nt. 5), 155-205, part. 163. 
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premio ad agoni un tempo istituiti in onore di Pelope. Queste osservazioni rendono 
evidente ehe l'impiego dell'aggettivo "etolieo" neHe due espressioni non avesse alcuna 
aeeezione mitiea e ehe l' "uomo etolieo" e la "eorona etoliea" non potessero rappresen
tare un'eeo della diffusione, a livello panellenieo (per la provenienza degli uditori, 
Agrigento e Ceo, dei due earmi), nella prima meta deI V seeo10, deI mito di fondazione 
etoliea degli agoni olimpici40. 

L'ipotesi ehe rimane ora da valutare e se la qualifiea di "etolieo" avesse assunto 
un'aeeezione piil. specifieamente e teenieamente istituzionale, potesse essere eioe inter
pretata eome un riflesso della denominazione uffieiale assunta dall' apparato ammini
strativo olimpico - responsabile dell' organizzazione degli agoni - nella prima meta 
deI V seeolo. Ci si ehiede quindi se 1'amministrazione deI santuario di Olimpia fosse 
uffieialmente nota, presso i eontemporanei, eon Ia denominazione "gli Etoli". Si 
rieorda, in proposito, ehe l' analisi di alcune testimonianze epigrafiche, letterarie ed 
areheologiche ha consentito di offrire una nuova ehiave di lettura delle modalita 
gestionali deI santuario olimpico in epoca tardo areaica e nella prima eta classiea. 
Contro la tesi eomunemente accettata - dal secondo quarta deI VI seeolo, la citta di 
Elide avrebbe detenuto il controllo esclusivo sull'amministrazione dei eulti e dei 
giochi olimpici - e stata infatti dimostrata I'esistenza di un'anfizionia preposta aHa 
gestione santuariale, la cui attivita risulta documentabile almeno dal secondo quarta deI 
VI seeolo fino al terzo quarta deI V seeolo. A questa assoeiazione cultuale avrebbero 
preso parte le comunita poste nella valle deH' Aifeo, in Pisatide e in Trifilia settentrio
nale, dunque nell'area circostante il santuario; soltanto all'interno di tale consiglio 
anfizionico avrebbe operato, probabilmente assumendo la sovrintendenza amministra
ti va, anche la eitta di Elide41 . Occorre quindi stabilire se anche I' anfizionia olimpica, 
al pari di altre associazioni cultuali e leghe militari greche, avesse avuto una designa
zione ufficiale e se questa fosse stata proprio "gli Etoli". 

40 Non pertinenti ed anaeronistiehe risultano dunque anehe le spiegazioni seoliastiehe 
ad locum ehe affermano ehe, in virtu della diseendenza degli Elei dall'etolieo Oxylos, 
l'aggettivo "etolieo" sarebbe qui impiegato co me sinonimo di "e1eo" (22b,d, ed. 
Draehmann). Altri scholia (22a,e, ed. Draehmann), oltre al riferimento ad Oxylos, propon
gono perb anehe la variante seeondo eui gli Elei sarebbero Etoli in quanta diseendenti di 
Aitolos, versione ehe effettivamente eoneorda eon i dati della tradizione di syngheneia 
eleo-etolien circolanle nella prima meta dei V secolo. Da rcspingere sono nnche le interpre
tazioni deli;} qualifica di "etolieo" in Pindaro offerte da gran parte deHa crilica moderna e 
fondale soprattutto sul dato, neUa prima meta deI V secolo ancora assente, deHa diseendenza 
degli Elei da Oxylos: ad es. A. Böckh, Pindari opera quae supersunt, II, 2, Leipzig 1821, 
137; R. L. Farn eil , Critical Commentary 10 fhe Works 01 Pindar, London 1932, 25; L. 
Lehnus (a eura di), Pindaro. Olimpiche, Milano 1981, 64; W. J. Verdenius, Commentaries 
on Pindar, I, Leiden 1987, 17; Horn (supra nt. 4), 74. 

41 La tesi dell'esistenza di un'anfizionia ad Olimpia, suggerita da U. Kahrstedt, Zur 
Geschichte \lall Elis und Oiympia. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft ZII 
Götrillgell, 1927, Berlin 1928, 157-176, e stata poi ripresa da P . Sicwert, SUwtliche Wei
hungen von Kesseln und anderen Brollzegeräten in Olympia, MDAI(A) 106 (1991) 81-84; 
su questo tema e in corso di preparazione una tesi di Dottorato da parte dell'a. Per le diverse 
posizioni della eritiea in merito all'esistenza di un'associazione eultuale olimpiea, efr. 
Taita (supra nt. 1). 
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Verra ora eondotta un' analisi mirante a definire il profilo dell' identita etniea delle 
comunita dell'Elide, in particolare deHa kaUe Elide edella Pisatide, partecipanti aHa 
COlTIUne amministrazione dei santuario olimpico, verificando anzitutto se esistano i 
presupposti oggettivi per l'attribuzione dell'area elea ad un ambito etnico-culturale 
effettivamente etolico. 

2. La matrice etolica della eultura elea. 

2.1. La cultura materiale. 

r risultati delle indagini archeologiehe condotte in Elide per il periodo compreso tra 
il Submiceneo e la fine dei Protogeometrico (meta XI-fine X secolo) rivelano la diffu
sione, in tutta I' area, di indicatori di una cultura materiale ehe si differenzia marca
tamente daHa preeedente civilta mieenea. E' stata in particolare eonstatata la presenza 
di tombe a eista ed a fossa, ehe riflettono nuove pratiehe di sepoltura, diverse daHa 
tipica inumazione micenea in tombe a eamera ed a eupola42. Tra gli elementi dei 
eorredo delle tombe affiorate sul sito di Elide spieea inoltre la presenza di ceramiea 
dalla fatrura molto modesta, estranea aHa tradizione mieenea e specifieamente earatte
rizzante la fase di transizione dal Mieeneo al Geometrieo. La diffusione di tali manu
fatti si riscontra in tutra l'area deI golfo di Patrasso e di Corinto, in Elide ed anche 
nelle vicine regioni delI' Aeaia, della Messenia e delle isole ioniehe (ad es. a Itaca), e 
risulta tipologicamente ed iconogra.fiC<'lmente assimilabile alJa contemporanea ceramica 
della Grecia nOl'doccidenlale, precisamente quella eLolica43. La comparsa di quesLi due 
signifieativi contrassegni di matrice nordoccidentale, speeificatamente etoliea, nella 
cultura materiale dell'Elide edel Peloponneso settentrionale ed occidentale tra Sub
miceneo e Protogeometrico (protraendosi in qualche caso fino al Geometrico) pre
suppone un'importazione da nord, avvenuta a seguito delle migrazioni delle popola-

42 Simili tombe sono state rinvenute anche a Kafkania, a nord delI' Alfeo (dunque in area 
pisate) e sopratlu llo, piUllOSIO nlllllcrosc, sul silO della futura polis di Elidc. La lIuova tipo
logia di scpol lum proscguc unche nei Geometrico, con la consistentc attcstnziolle - ud es. 
a Salmone, presso Olilllpin, ma in generale in tulta I aren deI Pcloponneso occidentule - di 
tombe a pithos (semplicemeil le ililcrratc 0 ripostc in "Plallellgräberh

), anch'esse segnali dj 
modalita di deposizionc diverse da quelle miccllec: efr. infra, nt. 43. 

43 Questa cemmicn (vasi dalla superficie I'icoperta, spesso in maniera uniforme, da una 
vernice monocroma), collocantesi tra Submiceo ed inizio dei Geometrico, viene definita da 
Sehachermeyr 1980, 242, "Zwischen ware", per la cui diffusione in Elide si vedano anche: 
Schachermeyr 1983, 177; Sehachermeyr 1984, 234-235. Indicazione di altri elementi 
connotanti l'omogeneita delIa eultura materiale in area elea ed etolica (spade bronzee; perle 
d'ambra): V. R. d'A. Desborough, The Greek Dark Ages, New York 1972,74,91 e 339. Per 
un quadl;o generale dei repeni emcl'si sul sito di Blide da.1 Submiceo alla fine deI IX secolo si 
vcdano: B. Edel', V. MÜsopoulos-Leon. Zur Gesc/'Iichte der Stadt Elis vor dem SYlloikismos 
VOll 471 v. ehr.: die Zellgnisse deI' geometrischen lind arclwischell Zeit. ÖJh 68 (1999) 
Beiblatt 1-40; B. Eder, Allcienl ELis in tlte Dark Ages, in: H Trepupepelcx tOv j.LV/cI/VCXi'KOU 
ICO<1f./OV. A' LheBviq L1leTrl<1'C/7f./OVIICO LVf.l1~o<1w, Aaf./la. 25-29 Eelf'!ef.1ßpiov 1994, 
Lamia 1999, 263-268. 
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zioni etoliehe verso sud (isole ioniehe, Elide, Messenia settentrionale e Aeaia) durante 
la Dark Age44. 

L'appartenenza della cultura materiale elea - della eosiddetta "grande Elide" (koile 
Elide, Pisatide e Trifilia) - ad un "Kulturlandschaft" nordoceidentale e un fenomeno 
pero non limitato aHa sola fase piii antiea della storia dell'Elide, ma archeologieamente 
ben documentabile anehe in epoea sueeessiva, eome dimostra la diffusione, in eta 
classiea, delle lekythoi cd. "elee" ed, in eta ellenistica, dei rilievi funerari, riseontra
bili, oltre ehe in Elide, anche in Etolia, Acarnania ed Epiro45 . 

Le affinita ravvisabili tra la cultura materiale elea e quella nordoccidentale di
mostrano che i movimenti migratori attuatisi tra Grecia settentrionale e Peloponneso 
si svolsero esclusivamente in direzione nord-sud, senza essere stati anticipati da alcuna 
precedente forma di occupazione massiccia e permanente in area etolica da parte di 
popolazioni di provenienza peloponnesiaca. La vieenda della migrazione di Aitolos e 
deI suo seguito in Etolia si conferma eos!, anehe alla luce dell'esame areheologico, 
una fittizia retroproiezione a scopo legittimante, creata dalla posteriOl'e propaganda elea 
e successivamente reeepita dalla storiografia loeale. Piu vieino al reale svolgimento 
degli eventi nella Dark Age puo essere considerato l'episodio deI "ritorno di Oxylos", 
peraltro anch' es so ehiaramente infieiato da intenti di legittimazione dell' occupazione 
territoriale dell'Elide da parte dei nuovi invasori. 

2.2. La doeumentazione linguistica. 

Il quadro offerto dagli elementi della cultura materiale viene confermato dai conso
lidati risultati della ricerca linguistica, ehe, pur con lievi divergenze interpretative, 
ascrive il dialetto eleo al gmppo dorico, precisamente a quelle nordoccidentale, giunto 
in Elide con le migrazioni delle popolazioni provenienti dalla Grecia nordoeeiden
tale46. La diffusione di questo dialerto risulla epigraficamente testimoniata non solo in 
koile Elide, ma anche in Pisatide ed in Trifilia settentrionale47: l'area attorno al fiume 

44 Schachermeyr 1980, 242-243, 251-253, 388 e 391; Schachermeyr 1983, 176-177; 
Schachermeyr L984, 234-235. 

45 Lekythoi: U. Sinn, Elische Lekyten, MDAI(A) 93 (1978) 45-82; C. Rogl, Hellwi· 
stische Reliefbecher alls der Stadt Elis, ÖJh 65 (1996) Beiblatt 113-158; U. Sinn, Recen· 
sione a: N. Yalouris, Anciellt Elis. Cradle oi the Olympic Games, Athens 1996, Nikephoros 
11 ~1998) 233- 235, pllrl. 235, anche per i rilicvi runerari, con relativa bibliografiu. 

6 Si vedano ad es.: Swoboda. 2380; C. D. Buck. The Greeks Dialects. Grammar. Selec· 
ted J/lscriptions. Glossary, Chicago 19552 , 159-160; N. G. L. Hammond, The End oi 
Mycenea/1 Civilisatiol1 and the Dark Age. b) The Llleracy Traditioll Jor the Migmtio/ls, 
CAH Il 23, Cambridgc 1975, 678-712, part. 700-701; Schachcrmeyr 1983, 179; 
Schachermeyr 1984, 234; J. Mendez Dosuna, Los dialectos dorios deZ noroeste. Gramatica 
y estudio dialectal, Salamanca 1985, 306-311; A. Thevenot-WareIle, Le dialecte grec 
d'Elide. Phonerique et phollologie, Nancy 1988, 19; R. Schmitt, Eil//iihr/IJzg in die griechi
schen Dialekte. Darmstndl 1991 2, 62-66; J. Garcia Ram6n, S.v. Doriscll-NoftMesfgrie
chiseh, DNP 3 (1997) 782-785; Y. Lnfond, S.v. Elis, DNP 3 (1997) 993- 995. part. 994. 

47 P. Siewert, Die neue Bürgerrechtsverleihung der Triphylier aus Masi bei Olympia, 
Tyche 2 (1987) 275-277: le forme dialettali dell'iscrizione documentano che anche 
neU'area di Masi, a 7 km a sud-est di Olimpia, veniva parlato un dialetto nordoccidentale 
etolico, come neUa regione a nord dei fiume. 
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Peneo e I' intero baeino dell' Alfeo, settentrionale e meridionale, erano dunque abitati da 
gen ti parlanti un dialetto nordoeeidentale. L'affinita dialettale tra la Grecia nordoeciden
tale e l'Elide e eomunque doeumentabile non solo a livello fonetieo e morrologieo, ma 
anehe lessicale, per la signifieativa eoineidenza di "termini teeniei", afferenti a deter
minati ambiti eulturali ed istituzionali, attestati in entrambe le aree. 

2.2.1. Il ealendario eleo. 

Come emerge dal reeente studio di C. Trümpy48, la denominazione dei me si deI 
ealendario elen (8 testimoniati epigrafieamente) eoineide in parte eon quella dei mesi 
etolici CA8ava'toc;, Ll 'toC;49) 0 ne risulta eomunque ravvisabile l' origine nordoeeiden
tale CEAaqnoc;); i nomi di altri mesi rinviano inveee ad uguali formazioni attestate in 
area eoliea, specifieamente tessalo-beotica (eUlO<;, 'A1tOAAcOVlO<; ed anehe la eorrotta 
forma ewou8ta<;). A questi si affianeano infine un paio hapax legomena, doeumentati 
soltanto in Elide, da rieondursi dunque a particolarita loeali, probabilmente feste in 
onore di divinita indigene CAAqnoloc; e Dap8evlO<;). 

Aparte i due hapax, la denorninazione degli altri mesi dei ealendario eleo denuncia 
una eommistione di elementi onomastici deI ealendario nordoeeidentale etolieo e di 
quelle eolieo tessalo-beotico; tale fenomeno si riseontra, nel Peloponneso, nella sola 
Elide, ed, in area extrapeloponnesiaea, solamente in Etolia, a Tauromenio ed a Tebe 
Ftiotide. Una simile singolare eontaminazione onomastiea presuppone, sul piano 
storico, un "incontro - scontro", avvenuto in Etolia nel quadro delle migrazioni 
postmieenee, tra popolazioni nordoecidentali e popolazioni eoliehe, sfociato nella 
formazione di una nuova "Stammeseinheit", ehe avrebbe condotto aBa parziale oblite
ruzione di specificira onomasliche (alcuni nomi deI rispettivQ calendario), da parte di 
ciaseuno dei due gruppi, a favore deU'aeeettazione di denominazioni comuniSO. Non 
soltanto i nomi di aIcuni mesi, ma anche la struttura eomplessiva deI calendario eleo 
rappresentano dunque una signifieati va traceia della diffusione in EIide della eultura 
etoliea. 

2.2.2. La titolatura di due magistrature olimpiche: il diaitater ed il theokolos. 

La III Olimpica di Pindaro, v. 12, (476 a.C.) e [vO 2, 5 (475-450 a.C.) offrono le 
piu anti ehe attestazioni deI titolo ufficiale di hellanodikas per la designazione 
dell'arbitro olimpieo. E' quindi improprio l'impiego di queste termine anehe per la 
fase anteriore al seeondo quarta deI V seeolo, quando, come risulta da tre iscrizioni 
olimpiche risalenti al VI seeolo, la denominazione dei giudiee olimpico era Ötat-

48 C. Trlimpy, Untersuchungen zu den altgriechischen Monatsnamen und Monats
folgen, Heidelberg 1997, 199-203, cui si rinvia anche per le fonti attestanti i nomi dei 
mesi elei. 

49 Il nome ßto<; viene documenlülo dall'iscrizione di Masi (supra nt. 47). 
50 Trümpy (supra nt. 48), 202-203. 
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'tCt'tEP, equivalente all'attico oWl'tT]'t~C;51. La forma elea e quella attica di questo 
nomen agentis derivano dal verba owmJ.oo, una delle cui aceezioni e "essere arbitro ° 
giudiee" e ehe risulta composto dalla preposizione ~ha., con valore distributivo, e dalla 
radice indoeuropea Cth / Cti (presente anche nel sostantivo CttcrCt, "parte") ehe allude al 
eoneetto di "divisione", in questo easo alla distribuzione metaforiea della giustizia52. 
11 termine pertiene dunque ad un eampo semantieo prettamente giuristico e, nel quadro 
dell'amministrazione olimpiea, e stato impiegato esclusivamente in ambito agonistieo 
per design are la speeifica funzione deI giudiee di gara. 

Dna forma hapax LHAITO! viene doeumentata alla 1. 2 di un arbitrato deI II a.c. 
proveniente da Delfi e relativa aHa citta focese di Daulis; il termine viene ehiarito 
dall'editore, sulla seorta della glossa di Esiehio OW1'tOC; . Kpl't11C;, co me forma plurale 
dei sostantivo OlCtl'tOC;, indieante, nell'area dialettale nordoccidentale, la figura arbi
trale; una traeeia dell' atti vita giudiziaria deI diaitos si coglie anzi nel verba deHa 1. 17, 
KpivOIlEv53. In un responso oracolare di Dodona, risalente forse al V seeolo a.C., 
compare alla I. 1 il termine 'tOI. OlCtl'tOl, secondo A. Wilhelm "einheimische Bezeich
nung" di magistrati consultanti l'oracolo e corrispondenti agli attici OlCtl'tT]'tCti54. 
Queste due testimonianze, di provenienza focese ed epirota, denunciano Ia matrice 
nordoccidentale dei tema OlCtl't- per la designazione di funzioni di carattere giudiziario 
e / 0 arbitrale. Anche la piu antica titolatura ufficiale dei giudice di gara olimpico, 
OlCtl'tCt'tEP, conferma quindi l'appartenenza dell'EIide all'area culturaIe-linguistica 
nordoccidentale. 

Un'ulteriore significativa pro va della familiarita, in ambito olimpico, all'uso dei 
verba OlCtna.oo e derivati per l'indicazione di attivita arbitrali e offerta dall'epigramma 
esplicativo di una delle scene raffigurate sull'area di Cipselo, il "giudizio di Paride" 
(Paus. V 19,5): aIl'eroe troiano sarebbe spettato OlCtl'tllv 'tou etOOUC;, "giudicare Ia 
bellezza" delle tre dee. L'areaieita dei termine e le conseguenti difficolta di eompren
sione deI suo signifieato in eta sueeessiva sono dimostrate dalle varianti dei ma
noseritti, ehe riportano forme "normalizzate" dell'infinito OlCtl'tllv55. La provenienza 
eorinzia dellamax di Cipselo (primo quarta dei VI secolo56), attestata daHa tradizione 

51 Delle tre iscrizioni menzionanti il diaitater olimpico e stata pubblicata soltanto 
quella risalente all'ultimo quarto deI VI secolo in Ebert, Siewert (supra nt. 2) ; ibid., 208 e 
214, vengono citate anche le due epigrafi ancora inedite, 8 1291 e 8 6901. 

52 LSJ , s.v. OtaL1:<XOO e ow.t1:ll1:i)c;, 396; per l'etimologill dei lermine, si vedano anche: 
E. Boisaq, Dictionnaire etimoLogiqlle de La langue grecque etudiee dans ses rapports avec 
les autres langues illdoeuropeennes, Heidelberg 1916, s.v. OUlnclOl, 184; H. Frisk, Grie· 
chisches Etymologisches Wörterbuch. Hcidelberg 1960, S.V. OiQ:L1:U, 384. 

53 G. Daux. Notes epigraphiqlles, BCH 59 (1935) 92-100, part. 96·99. Nessuna propo
sta interpretativa era stata invece offerta da H. Pomtow, Delphische Neujullde. IV. Die Be· 
jreiung Delphis durch die Römer, Klio 16 (1920) 109-177, part. 167. nr. 130a. 

54 A. Wilhelm, Orakeljragell und Orakelantwortell, APF 15 (1953) 71 - 79, part. 75-76; 
Wilhclm accelta In crollologia proposta dal responsabilc degli scavi D. Evangelidis. 

55 Macldoli 1995, LJ 8: la forma öuwdlv e auestata dal codiec VenClllS Marcianus gr. 
413 ' OICX1CPlVEIV "lJv, dal LaUrellliul1l1s S6 11; KPlVEIV OUX -rf]V, dal 'Parisinus gr. 1410. 

56 La datazionc deJ lol'llux al prima quarta dei VI secolo si fonda su analogie iconografi
ehe e stilistiche con manufatti artistici contemporanei: H. S. Jones, The Chest oj Kypse
los. JHS 14 (1894) 30-80, part. 48; W. von Massow, Die Kypseloslade, MDAI(A) 41 
(1916) 1-117, part. 13-15; S. Casson, G. Richter, M. Vickers, s.v. Chest ojCypselus, 
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letteraria, e 1a probabile distribuizione su1 fondo dei rilievi delle epigrafi a carattere 
didascalico-esornalivo, analogamenle a quelle dei vasi corinzi arcaici57, depongono a 
favore di una redazione delle iscrizioni in dialetto corinzio, anch'esso appartenente al 
gruppo nordoccidenta1e58. L'impiego della fOrIDa verbale OtattllV da parte dell'artista 
corinzio presuppone ehe il suo significato potesse essere correttamente decodificato in 
01impia non solo dai visitatori deI santuario, ma anzitutto dalle autorita responsabili 
della sua amministrazione, proprio in virtu delle affinita dialettali tra l' area elea e 
quella corinzia edella consuetudine dell' ambito cu1turale-1inguistico nordoccidentale 
all'impiego di ouxnaro e derivati per l'indicazione di procedure giudiziarie. 

Si consideri inoltre il tito10 di 9wK:OAOs, designante un funzionario olimpico do
tato di un'autorita in ambito eminentemente cultua1e e documentato per via epigrafica 
e 1etteraria dall'eta arcaica a quella imperiale59. Questa tito1atura, pur di significato 
generico - indicante semp1icemente "chi si occupa della divinita" - non risu1ta 
tuttavia diffusa in tutta la Grecia, ma soHanto nell'area cu1turale nordoccidentale, con 
attestazioni in Etolia, a Zacinto, in Locride Ozolia, in Acaia e ad Olimpia60. In area 
eto1ica la funzione di theokolos risulta essere stata rivestita soltanto da personale 
femmini1e, in re1azione a divinita ctonie; anche una dedica deI II a.C., rinvenuta nella 
citta di Elide, non ad Olimpia, menziona quale dedicante una donna di nome Phila che, 
in veste cli Iheokolos cli Afrodile, offl'e 1a dedJca alla divinita61 . La sLrelta analogia 
nella funzione della theokoleia tra varie citta dell'Etolia e la polis di Elide costituisce 
un' ennesima prova dell' omogeneita dell' area culturale nordoccidentale, in merito alla 
denominazione e, come attesta quest' ultimo caso di una theokoleia femminile, anche 
ai contenuti di alcune istituzioni62. 

OCD3 (1996) 421; E. Wolzt, Die Kypseloslade, Diplomarbeit, Wien 1996; R. Neudecker, 
s.v. Kypseloslade, DNP 6 (1999) 997-998. Al secondo quarta dei VI a.c. datano l'arcn: 
J. B. Carter, The Chests of Perial/der, AJA 93 (1989) 355-378, part. 373-374; R. Splitter, 
Die .. Kypseloslade" in OIYl7lpia. Form, FUI/ktio/l und ßildschmuck: eine archäologische 
Rekonstrllktioll, Mainz 2000, 53-54; p.iu alta (metll VII a.C.) e la cronologia propo~la da E. 
Brümmer, Griechische Truhellbehälter, JdI 100 (1985) 1-168, part. 88. 

57 F. Lorher, Inschriften auf korintischen Vasell. Archäologisch-epigraphische Unter
suchungen zur korintischen Vasenmalerei im 7. und 6. Jh. v. Chr., Berlin 1979, 104-105; 
Maddoli 1995, 294. 

58 GardR Ram6n (supra nt. 46), 782-785. 
59 Si vedano Je leges J'acrae IvO 1 e 4, ehe disciplinano la condotta dei theokolos, e IvO 

58-141, elenchi dei personale saeerdotale responsabile deII'esecuzione dei sacrifici men
sili; cEr. inoltre IvO 214, 404, 419, 468, 936, e Palis. V 15, 10. 

60 Singole attestaz.ioni: L. Ziehen, s.v. tlleokolos, RE V A (1934) 1998-1999 (la 
funzione viene testimoninla anche ad Atene, ma sohanto in eta imperiale); C. Antonetti, 
Le tavole di Locri: nuovi contribufi ai dibattito storico, Ostraka 4 (1995) 351-363, part. 
355-356, ehe ricorda la presenza deI theokolos anche neIIa colonia di Locri Epizefiri, 
evidentemente per influsso deIIa madrepatria. 

61 E. Papakonslantinou, 1:-tOlXElIX 'tTJ<; uropa<; 'tTJ<; 'HAlou<; cr'to 7tUpoX8w 'tou 
nT]VEtOU, in: A. D. Rizakis (ed.), Achaia und Elis in der Antike. Akten des I. Internatio
nalen Symposil/II/s, Athen, 19-21 Mai 1989, Athen 1991, 329-334, part. 331, dove aHa 1. 
3 compare eEOlcoAeocrcrlX 'Aq>POOL't«t; Ead., ., ... 6 OE opoq>o<; lm'tEPPUT]1CE tq, vaq, ... ", 
AAq>t:l6~ 1 (1994) 56-62, parl. 57-58. 

62 Un ulteriore signil'icativo paraIIelo e rappresentato dal singolare termine tecnico 
1tEV'taIlEPOt, indicante i "magistrati dei cinque giorni", attestato in un'epigrafe dei III a.C. 
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2.3. Conc1usioni. 

Gli elementi archeologici e linguistici discussi dimostrano l' esistenza di un' area 
culturale relativamente omogea, definibile nordoccidentale, coinvolgente diverse re
gioni della Grecia nordoccidentale e, nel Peloponneso, anche tutto il territorio della 
"grande Elide". La matrice nordoccidentale, specificamente etolica, dei "Kulturland
schaft" eleo, documentabile ininterrottamente dal Submiceneo, offre dunque i presup
posti oggettivi per il riconoscimento e la designazione complessiva di quest'area, in 
senso prettamente culturale, come "etolica". 

Rimane ora da definire il risvolto "soggettivo", la cosiddetta identita etnica, di tale 
facies etolica. Ci si chiede se, a fronte di una cultura etolica oggettivamente condivisa 
da tutta l' area elea in esame - ivi comprese le comunita della kaUe Elide, Pisatide ed 
almeno Trifilia settentrionale partecipanti all'anfizionia olimpica - esistano indizi 
che alludano a forme di ascrizione soggettiva ed autonoma, da parte dei vari membri 
anfizionici, all'ethnas degli Etoli. L'esistenza di simili processi rifletterebbe infatti la 
misura dell'effettiva consapevolezza, da parte di tali comunita, della matrice etolica 
della propria cultura e la sua eonseguente espressione ed affermazione nel quadro 
dell' elaborazione della propria identita etnica. A tal fine occorre verificare se la docu
mentazione archeologica, epigrafica e letteraria offra significativi elementi di connes
sione - sul piano mitico, con la ereazione di mirati sistemi genealogici; sul piano 
rituale, con la pratica di determinati eulti - tra i singoli membri dell'anfizionia egli 
Etoli e, soprattutto, in relazione a quali comunita siano ravvisabili simili indizi. 

3. L'elaborazione di tradizioni mitiehe eleo-etoliche. 

3.1. Le tradizioni arcaiche alternative aHa versione elea. 

Si e visto che al nuc1eo piu antico dei mito di syngheneia eleo-etoliea, attestato da 
ps.-Esiodo, Ibico, Acusilao e Fereeide, risultano noti la linea genealogica Aethlios -
Endymion - Aitolos, il regno di Endymion in Elide e la migrazione di Aitolos in 
Etolia; tali elementi sono mirati alla dimostrazione di una presenza arcaica degli Elei 
in Elide, in grado di legittimare la loro occupazione deHa regione in eta storica. Alcune 
indicazioni letterarie documentano per<'> l' esistenza e la circolazione, in eta pressoche 
contemporanea alla tradizione facente capo alle Eaie, di miti che inseriscono i 
medesimi personaggi in differenti sviluppi narrativi, corrispondenti a diversi intenti 
ideologici. 

della citta loerese di Halai (H. Goldman, Inscriptions from the Akropolis 01 Halae, AJA 19 
(1915) 438-453, part. nr. 3, I. 14, 446: l'a. cita anehe il parallelo eon SGDI, 2561 D 16, I. 
5, l'iserizione dei Labiadi a Delfi, dove eompare il participio 1I:Ev'ta~apt'tE'lJcov), da eon
frontare eon la formula EV 'ta'i~ 1I:ev't' a~apat~ relativa aHa disposizione eultuale di 
un'inedita lex sacra olimpiea eitata da P. Siewert, The Olympic Rules, in: W. Coulson, H. 
Kyrieleis (edd.), Proceedings 01 an International Symposium on the Olympic Games, 5.-9. 
September 1988, Athens 1992, 113-117, part. 116. 
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Ateneo (XIV 619, d-e) ricorda che un poema di Stesicoro oggi perduto, Kalyke, 
avrebbe cantato l'amore infelice tra Kalyke ed il giovane Euathlos, considerato variante 
onomastica di Aethlios63 ; a questa tradizione risulta ignota la linea Aethlios -
Endymion, dato che concorda con una versione riportata da ps.-Apollodoro secondo cui 
A.EY0'\leH (oo.) 'tlVEC; - senza precisazioni sulla paternita 0 l' antichita di questi miti -
che Endymion fosse figlio non di Aethlios, ma di Zeus (17,5). Altri anonimi autori, 
come riferisce il citato scolio alle Argonautiche (IV 57-58, ed. Wendel), avrebbero 
addirittura sostenuto che Endymion fosse spartano, non eleo: <pao1. (oo.) alJ'tov 01 IlEV 
~7tap'tla:tllv. Queste tradizioni, ignorando le connessioni genealogiche di Endymion 
ad Aethlios, Kalyke ed Aitolos ed il suo ruolo di sovrano dell'Elide. 10 cono cevano 
soltanto eome amante di Selene e / 0 per iI suo proverbiale sonn064. Una tradizione 
reeepita da Eeateo di Mileto, colloeabile dunque almenD verso la meta dei VI seeolo, 
faceva inoltre di Aitolos il figlio di Oineus e il nipote di Orestheus, capostipite giunto 
in Etolia E1tl. ßaO'tA.dat: la linea genealogiea diseendente da Aitolos, priva di eonnes
sioni eon l'Elide, sarebbe stata COS} loealizzata in Etolia gia originariamente, non in 
seguito ad un trasferimento di Aitolos in quella regione65 . I dati esposti attestano 
l'esistenza, gia nel VI seeolo, di filoni di tradizioni alternativi rispetto a quello eleo, 
ehe rieonducono le tre figure di Aethlios, Endymion ed Aitolos ad almenD tre distinti 
nuc1ei narrativi, senza alcuna relazione eon l'ambito eleo e eon agganci a differenti reti 
di relazioni parentelari ed etniche. 

L'assenza, nel Catalogo delle donne ps.-esiodeo, di tali tradizioni induee pertanto a 
ehiarire le ragioni della ricezione, da parte deI poeta, propria della "versione elea", 
imperniata sulla syngheneia eleo-etoliea, a seapito di quelle alternative. La questione si 
eollega alla definizione dell'epoea di ereazione e diffusione della genealogia eleo
etoliea, eon l'individuazione della temperie politiea e eulturale ehe avrebbe fornito i 
presupposti aBa sua elaborazione66. 

63 D. A. Campbell, Greek Lyric. I/l. Stesichorus, Ibycus, Simonides. and Others, 
London 1991, fr. 277, 192-193; equivalenza onomastica e sovrapposizione tra le due 
figure di Euathlos ed Aethlios: CampbeH, 193, nt. 4; A. M. Biraschi, KaAvx.-a 1f1JY11 in 
Pausania VI 6, 11? A proposito deI dipinto di Temesa, pp 51 (1996) 442-456, part. 447, 
nt. 25. 

64 AHa figura di Endymion venivano infatti connessi nelle tradizioni piii antiehe, talora 
ripresi an ehe da fonti successive, numerosi particolari anedottici: I' amore con Selene 
(Sapph., fr. 83 ed. Loebel; Nie., fr. 24 ed. Schneider; ps.-Apollod. 17, 5; Paus. V 1, 4); il 
proverbiale lungo sonne (Schol. Apoll. Rhod. IV 57-58, ed. Wendel, ehe, accanto alla 
testimonianza di EVtot, cita l'autorita di Theoc. III 49-50; per altre fonti, cfr. J. G. Frazer (a 
cura di), Apollodorus. The Library, London 1976, 61, nt. 2); l'ascesa all'Olimpo e l'amore 
con Hera (Hes., fr. 260 ed. Merk.-West; Epim., 3 B 14 ed. Diels-Kranz); il dono 
dell'immortalita ricevuto da Zeus (Hes., fr. 245 ed. Merk.-West e fr. lOa. vv . 61-62 ed. 
West; Acus., FGrHist 2 F 36; Pisand., FGrHist 16 F 7; Pherec., FGrHist 3 F 121; Nie., fr. 6 
ed. Schneider; ps.-ApoHod. L 7, 5). 

65 Hecat., FGrHist I F 15; per j'interpretazione dei passo, cfr. Antoncui, 59-62. 
66 West 1985, Li, dcfilliscc il Gmalogo delle darme "one particular construction made 

at a particular epoch from a particular vantage-point". 
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3.2. La eronologia deI eielo genealogieo "messenieo-eleo-etolieo". 

L'analisi eondotta da M. L. West sulla eomplessa struttura deI Catalogo delle 
dOlIne ps.-esiodeo ha rilevato l'originaria indipendenza e l'appartenenza ad un ambito 
strettamente Ioeale di eiaseuno dei nuclei genealogiei poi organicamente inserito neHa 
tessitura dell'opera. Quasi ogni regione dena Greeia avrebbe elaborato, al piu tardi nel 
VII seeolo, un ciclo epieo Ioeale a earattere genealogieo, prevalentemente eireolante in 
forma orale. Soltanto in un seeondo tempo, almeno dal seeondo quarta dei VI seeolo, 
le singole genealogie sarebbero state assorbite nel Catalogo ed innestate sullo 
"Stammbaum" di Hellen67 ; la redazione seritta delle Eoie, neUa forma oggi nota, 
viene eolIoeata da West tra il580 ed il520 a.C.68 . L'elaborazione deI eiclo cd. "eleo
eto.lico-piJlo", imperniato sulle gesta delle dinaslie elea. etoliea e messeniea, anch 'esso 
originariamente indipendente e circolante soltanto in ambito loeale69, viene datata da 
West, soprattutto in eonsiderazione della eomponente messeniea, aHa meta delI'VIII 
seeolo cirea70 ; ma gia verso il 730 a.c. sarebbe stato eonnesso allo stemma dei 
Deukalionidai. Per detelminare la eronologia di tale eiclo non risulta pero soddisfaeente 
un approeeio fondato sulla eonsiderazione della sola sezione messeniea; parimenti 
importante e la valutazione dei polo eleo-etolieo della genealogia. 

I reeenti studi sulle forme di elaborazione dell'identita etniea in Greeia hanno di
mostrato ehe I'esigenza, da parte di un ethnos, di radicare in un remoto passato la sua 
presenza nen' area di oeeupazione storiea - gli Elei ehe rivendicano l' antiehita deI 
proprio insediamento sul suolo eleo - rappresenta la risposta ad una eontingente 
minaeeia ai suoi intenti di eontrollo territoriale, politico e militare di una determinata 
area. In simili eireostanze I' ethnos mette eonsapevolmente e costruttivamente in atto 
alcune "strategie" tese ad autodefinire ed affermare la propria speeifiea identita etniea, 
anzitutto l'elaborazione di una tradizione genealogica loeale eomportante il rieonosci
mento, per tutti i membri delI' ethnos, di un eomune antenato, preseelto in via puta
tiva e di eui potersi eredere e presentare, di fronte agli altri ethne, quali legittimi 
discendenti. Tale eapostipite viene inoltre generalmente eonnesso, nonostante possibili 
vicende di migrazioni, alI'oeeupazione di una "Ursprungsland", legittimando eosi il 

67 West 1985, 137-138 e 166. 
68 West 1985, 136 e 164. 
69 11 carattere originariamente indipendente dei ciclo "eleo-etolico-messenico" e dimo

strato da due elementi: 1) Je forzose connessioni parentelari escogitate per saldarlo allo 
"Stammbaum" di Hellen: Aethlios, capostipite della genealogia eleo-etolica, non risulta 
infatti, come Aiolos, Doros e Xythos, figlio di Hellen, bensi di Protogeneia, sorella di 
Hellen e figlia di Deukalion; Kalyke, la moglie di Aethlios, figura inoltre come nipote di 
Hellen. Manca dunque una connessione diretta tra Aethlios ed Hellen (cfr. in proposito 
anche J. M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge 1997, 47, nt. 104). 2) la 
notevole estensione, in senso verticale, di questa genealogia, squilibrata rispetto alle altre 
linee derivanti da Aiolos, meno articolatamente sviluppate in termini di discendenza. 

70 West 1985, 141 e 143: questo nucleo genealogico si sarebbe costituita in un mo
menta di forte presenza messenica ad Olimpia, quella attestata dalle liste degli olympio
nikai per gli anni 768-736 a.C., anteriormente aHa tradizionale data d'inizio (736 a.c.) 
della prima guerra messenica. 
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controllo in eta storica, da parte dell'ethnos, di quella determinata area71 . Questi due 
espedienti miranti a definire, in chiave soggettiva, 1'identita etnica di una stirpe - la 
discendenza da un comune antenato e 1'associazione ad una comune terra d'origine
riflettono relazioni ed intenzioni politiehe e culturali generalmente contemporanee 
all'epoca di formazione delle tradizioni, proiettate pero retrospettivamente nel passato e 
riferite ad antenati mitici 0 pseudo-storici per offrire un' antica e nobile base di legitti
mazione alle stato presente 72. Anche l' elaborazione, da parte degli Elei, di un eiclo 
genealogico - che, con Aethlios ed Endyrnion, connette la loro stirpe quasi autocto
nicamente all'Elide - puo dunque probabilmente risalire ad un momente in cui essi, 
sentitisi minacciati nella propria presenza in Elide ma determinati a proseguirne 
l'occupazione, abbiano dovuto crearsi un mito a scopo legittimante. Ci si chiede ora 
quale momente della storia elea arcaica abbia imposto simili esigenze di difesa e di 
affermazione ideologica e propagandistica dell'identita etnica degli Elei. 

Gli scontri tra Elei e Pisati per la detenzione dell' agonotesia olimpica vengono 
ricordati, dai divers i filoni di fonti letterarie, come elemento caratterizzante la storia 
eleo-olimpica nell 'VIII e nel VII secolo 73, epoca accettata da West per la cronologia 
della formazione deI nucleo genealogico in esame. La discrepanza delle indicazioni 
offerte, spesso influenzate da differenti mire propagandistiche, non consente pero di 
individuare, nei secoli VIII e VII, Ia contingenza concreta che indusse all'elaborazione 
di un mito di syngheneia eIeo-etolica. 

Per gli an ni 580-570 a.c. Ie fonti ricordano invece concordemente l'inasprimento 
dei conflitti tra Elei e Pisati per l'assunzione della prostasia, sfociati nella definitiva 
sconfitta pisate 7 4. Come accennato 75, nel primo quarta deI VI secolo il santuario di 
Olimpia sarebbe stato sottoposto ad un' amministrazione anfizionica, cui avrebbera 
partecipato varie comunita dell'area eleo-pisate. Sebbene manchino specifiche indica
zioni sull' epoca di ingresse di ciascun membra nell' associazione cultuale olimpica, e 
tuttavia probabile che gli anni 580-570 a.C., su cui la tradizione letteraria insiste, 
abbiano rappresentato una fase di svolta nella definizione deI rapporto tra gli Elei ed il 
santuario, nei termini di: a) un ingresse ufficiale degli Elei neH' anfizionia olimpica, 
cui essi fino ad aHora non avevano partecipato; oppure, b) l'assunzione di una posi-

71 J. M. Hall, The Role of Language in Greek Ethnicities, PCPS 41 (1995) 83-100, 
part. 84 e 91; Hall 1997 (supra nt. 69), 32-33, part. 33, punto c, ed anche 37, 182-185; 
T. S. Scheer, Mythische Vorväter. Zur Bedeutung griechischer Heroenmythen im Selbst
verständnis kleinasiatischer Städte, München 1993, 47: l'autodefinizione dell'identita da 
parte delle poleis greche con il rinvio ad antenati mitici rimane una costante dei "Selbst
verständnis" civico fino ad eta tardo antica. Sull'importanza dellegame con una terra patria 
si veda: E. Carter, J. Donald, J. Squires (edd.), Space and Location. Theories of Identity and 
Loco/io/!, London 1993, in part. VI1-XV. 

72 Fowlc~ (supra nt. 35), I , 13, 16-18. 
73 Cfr. supra nt. 1. 
74 Africano in Busebio attesla ehe la 52. 01. (572 a.c.) sarebbe stata l'ultima presieduta 

dai Pisati (Chron. I 198, ed. Schoene); con questa indicazione concordano Pausania (VI 22, 
4), che ricorda la sfortunata spedizione condotta da Pirro - ultimo sovrano pisate succeduto 
al trono al fratello Damofonte dopo la 48. 01. (588 a.c.) - contro gli Blei, e Flegonte, 
FGrHist 257 F 7, che data alla 48. 01. I'ultimo olimpionica pisate. Si veda E. Meyer, s.v. 
Pisa, Pi.falis, RE XX 2 (1950) 1732-1755, part. 1751. 

75 Cfr. supra par. 1.5. 
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zione privilegiata in senD all'organismo anfizionico in cui, gia da qua1che tempo, 
erano presenti; oppure, c) l' entrata ex nova nell' anfizionia olimpica accompagata dal 
contemporaneo rivestimento deI ruolo di leader rispetto agli altri membri anfizionici. 
La considerazione deI secondo quarta deI VI secolo come momento chiave nello 
sviluppo delle relazioni fra gli Elei ed Olimpia ehiarisee le ragioni della ereazione deI 
mito di syngeneia eleo-etoliea. L'elaborazione di una tradizione ehe radicava gli Elei al 
propria territorio gia da tempi antichissimi doveva infatti probabilmente fondare e 
legittimare, evidentemente di fronte alle altre comunita anfizioniehe, le aspirazioni 
degli Elei ad un ingresso nel eonsiglio anfizionico e / 0 all' assunzione di una posi
zione direttiva al suo intemo, configurandosi dunque eome uno strumento di lotta ideo
Iogica contro eoloro ehe si opponevano - riduttivamente designati dalla tradizione 
"Pisati" - alle pretese elee. 

La prova della forza edella eonvinzione eon eui la propaganda elea seppe sostenere 
e diffondere il proprio mito genealogieo e rappresentata dalla sua rieezione nelle Eoie, 
dove -Iungi dal rimanere eireoseritto all , ambito ristretto di una diseendenza soltanto 
loeale - risulta connesso al prestigioso ed antieo "Stammbaum" dei Deukalionidai, 
legittimando COS! ulteriormente, in funzione "antipisate", la volonta degli Elei di pre
sentarsi come detentori di antiehissimi diritti all'oceupazione dell'Elide. La considera
zione delle modalita di agganeio dei diversi cieli genealogici allo stemma di Hellen in
duee West ad ipotizzare ehe il loro progressivo aeeorpamento avrebbe seguito una 
preeisa linea geografica, dalla Loeride orientale a quella oeeidentaIe, fino all'Etolia ed 
all'Elide; Ia eonnessione della genealogia eleo-etoliea allo Stammbaum di Hellen viene 
attribuita da West ad un'iniziativa etoliea76. La deeisione, da parte deIl'autore delle 
Eaie, di aeeogliere Ia variante elea della genealogia di Aitolos, a seapito della pure con
temporanea e parallela ma antagonista versione etolica, riflette perb la chiara inten
zione ideologica di connettere Endymion ed Aitolos anzitutto al1' area elea, a quella eto
lica soltanto in eonseguenza della migrazione di Aitolos, non in virtu di un'originaria 
sede etolica della sua dinastia. La centralita, in questo eiclo genealogico, deI motivo 
"antiehita degli Elei in area eIea" rende dunque molto probabile, aceanto ad un influsso 
etolico, anehe un eontemporaneo e decisivo apporto eleo. 

L'individuazione deI eontesto storieo della genes i deI mito di propaganda eleo e 
della sua eonnessione alla genealogia di Hellen induce pertanto ad abbandonarne la ero
nologia alta proposta da West (meta dell'VTII secolo circa), seendendo ad una datazione 
attorno all'inizio deI VI secolo, piu vicina all'epoea della definitiva redazione scritta 
deI Cataloga (580-520 a.C.)77. Verso la meta deI VI secolo il mito genealogico eleo 

76 West 1985, 166-169, part. 168. 
77 Una conferma della da ta di elaborazione relativamente bassa della genealogia eleo

etolica viene offerta anche dall'onomastiea: gli eroi "eponimi", eoloro ehe danno il norne 
ad una regione e load un popolo - in questo caso, Aitolos, eponimo dell'Etolia - rappre
sentano uno "strato" storicamente reeente neUa costituzione deU'apparato eroico greeo. Le 
Eoie, in particolare, menzionano circa trenta eponimi, soprattutto per Ie regioni periferiehe 
deUa Greeia (come I'Etolia), assenti neU' epos omerieo, evidentemente nuove creazioni 
letterarie della fine dei VII ° dell'inizio dei VI a.C. CL. Famell, Greek Hero Cults and ldeas of 
Immortality, Oxford 1921, 19; G. Lorenz, Die griechische Heroenvorstellung in früh
archaischer Zeit zwischen Tradition und Neuerung, in C. VIf (ed.), Wege zur Genese 
griechischer Identität. Die Bedeutung der früharchaischen Zeit, Berlin 1996, 20-58, part. 
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sarebbe probabilmente gia useito dall'ambito loeale, eonoseendo una diffusione relati
vamente ampia in area panelleniea, eome dimostra la sua rieezione nelle Eoie ed anehe 
in opere di autori di diversa provenienza (Reggio, per Ibieo; Argo, per Aeusilao; 
Atene, per Fereeide). A fronte della eonstatazione, in relazione agli Elei deUa koile 
Elide e per I'inizio dei VI seeolo, di un mito di syngheneia strumentalizzato aUa defi
nizione ed all'affermazione della propria identita etniea - i legittimi diseendenti degli 
antiehissimi oeeupanti deI territorio eleo, eonnessi agli Etoli tramite la figura ehiave 
di Aitolos - non si riseontra pero per il medesimo periode a1cun indizio ehe sugge
risea un'altrettanto soggettiva e eonsapevole eonnessione all'elemento etolieo da parte 
delle altre comuniill anfizioniehe deU'area pisate. 

3.3. Lo sviluppo deUa genealogia eleo-etoliea. 

La tradizione doeumentata da Eforo in Strabone, molto probabilmente risalente ad 
Ippia, dunque aU'ultimo quarta deI V seeolo, riprende i eardini deUa genealogia eleo
etoliea gia cireolante daU'inizio deI VI secolo, inserendoli pero in un'esposizione della 
mitistoria eleo-olimpica piu artieolata ed arrieehita di nuovi elementi: una giustifiea
zione per la migrazione di Ailolos in Etolia e la sottolineaLUra dello status degli Etoli 
quali eoloni degli Elei78; illegittimo ritomo degli Etoli neUa terra patria al seguito di 
Oxylos, legittimo diseendente di Aitolos, e la eoabitazione, in virtu dei leg ami di 
palaia syngheneia, eon gli indigeni Epei; la eonquista, da parte degli Etoli, della 
Pisatide edel santuario di Olimpia e la fondazione degli agoni. L'introduzione di questi 
dati e propagandisticamente mirata all'affermazione deU'autoetonia degli Elei non solo 
in kaUe Elide, ma anzitutto ad 01impia, ereando e sottolineando ora, per la prima 
volta, una eonnessione tra la dinastia elea e [' ambito olimpieo, assente nella tradizione 
piu antica. 

NeII' analisi dei fattori storiei e eulturali ehe soUeeitarono l' esigenza di rivitalizzare 
ed aggiomare la tradizione genealogiea elea ampliandone il nuc1eo originario, la eritiea 
si e prevalentemente soffermata sull'interpretazione dei eontenuto degli epigramm i 
onorari per Aitolos ed Oxylos, la eui storieita viene generalmente aecettata e ehe, in 
quanta testimonianze seritte, avrebbero eorroborato la eredibilita delle tradizioni cireo
lanti sulla syngheneia eleo-etolica. L' oecasione ehe avrebbe fomito i presupposti 

50-52). Mentre infatti neU'/liade non e rara Ja citazione degli AhwAOi (Il 638, 643; V 
843; IX 529, 531, 549, 575, 597; XIII 218; XV 282; XXIII 633; menzione di singoli eroi 
etolici: IV 527; XXIII 471), e invece assente I'eponimo Aitolos, a dimostrazione della 
recenziorita della sua creazione puramellle lettcraria. 

78 Eforo, FrGrHist 70 F 122, polemizza npertamente contro 'tou<; q>&cr1covmc; 'toov IlEV 
Al'tWAOOV a1tOilCou<; dVUl 'toue; 'HAtlOU<;, Ill, IlEV'tOL 'toov 'HAtlWV 'toue; Ai'tWAOUe;, 
"coloro che sostengono che gli Elei siano coloni degli Etoli, ma non che gli EtoH siano 
coloni degli Elei", una corrente di tradizioni cui era nota la migrazione di Oxylos daU'Etolia 
in Elide, ma non l' anticipazione dei legami tra le due regioni gia all , epoea di Aitolos. 
All'inizio deI VI secolo, come notato (par. 1.4.), circolavano infatti tradizioni che inseri
vano Aethlios, Endymion ed Aitolos in tre distinti nuc1ei genealogici, privi di connessioni 
con I'Elide. Le tradizioni cui allude Eforo - ascritte da F. Lasserre (ed.), Strabon. 
Geographie. Tome VII (Livre X), Paris 1971, 128, nt. I, ad un antieo ed ignoto mitografo 
- avrebbero comportato l'abbassamento deU'inizio della dinastia elea, ricondotta non ad 
Aethlios ne ad Endymion ne ad Aitolos, ma solamente al piu tardo Oxylos. 
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all'erezione delle due statue ed alla redazione degli epigrammi viene individuata da 
F. Jacoby e da M. Sordi nell'aiuto militare prestato dagli Etoli agli Elei contra gli 
Spartani nel 40211 a.c., durrulte la campagna deJ secondo anno della guerra d'Elide, 
eonclusasi con la vittoria elee-eloliea 79; tale alleanza i sarebbe richiamala ai leganti 
di syngheneia tra i due ethne. F. Schachermeyr anticipa invece l'occasione delle due 
dediche e, parallelamente, dello sviluppo deI nucleo originario deHa tradizione ad una 
piu antica aHeanza eleo-etolica, costituitasi nei primi anni deHa guerra dei Pelopon
neso, quando Etoli ed Elei si schierarono in frante compatto contra i nemici attacchi 
ateniesi nell'area deI golfo di Corinto80. 

La citazione eforea dei due epigrammi riflette pero probabilmente una contem
poraneita delle due dediche: se l' appoggio militare etoIico agli Elei durante il conflitto 
eleo-spartano puo giustificare la dedica etolica, ad es so non si allude pero nel parallelo 
epigramma di Oxylos, sebbene in quest'impresa, come ricorda Diodora, avessero avuto 
parte detemünante anche nOAAOI. lWV nOAt1WV elei (XIV 17, 10). NeI medesimo epi
gramma manca inoltre qualsiasi riferimento alla realta contemporanea, a favore deI 
ricordo dell'occupazione antica (non:), da parte di Aitolos, dell'Etolia edella fonda
zione di Oxylos dell'apxatTlv 'tT]VÖE n6Alv. Si consideri infine, nell'epigramma di 
Aitolos, ac canto aHa breve allusione al valore militare degli Etoli, il ricordo piu in
sistito dell'infanzia "olimpica" di Aitolos, trascorsa lungo le rive dell' Alfeo. La pre
senza di tali riferimenti, estranei alla pura celebrazione di una vittoria militare contem
poranea, e l'enfasi data piuttosto alle connessioni genealogiche eleo-etoliche ed 
aH'antichita dei leganli tra i membri deHa stirpe regale elea ed OIimpia suggeriscono 
ehe, accanto all' opportunita di rieordare la proficua collaborazione eleo-etolica, anche 
altri fattori debbano aver sollecitato la dedica delle due statue e degli epigramnli nonehe 
la ripresa e l'ampliamento deHa geneaIogia eleo-etolica. 

Indicazioni significative offrono in proposita gli elementi diseussi a dimostrazione 
dell'esistenza di un'anfizionia ad Olimpia. La dedica delle suppellettili eultuali a carat
tere funzionale da parte delle eomunita di vicinato olimpiche si interrompe verso 
I'ultimo quarta deI V secolo; l'attivita dei proxenoi olimpiei, rappresentanti anfizio
niei, viene testimoniata fino, al piu tardi, al 450 a.C. circa; al terzo quarta deI V se
cola risalgono le ultime dediche di armi nel santuario, forse da questa data sostituite 
dalle "barre" branzee a carattere votiv081 . Si tratta di ehiari segnali di cesura, ehe 
molto prababilmente riflettono l'avvento di un cambiamento, attuatosi verso l'ultimo 
quarta deI V secolo, nelle modalita amministrative santuariali: aHa gestione anfizio
niea di Olimpia si sostitui la direzione, agonistica e cultuale, assunta dal solo stato 

79 Diod. XIV 17, 9-11; Jaeoby, FGrHist, He Komm., Berlin 1926,5; Sordi 1991 (supra 
nt. 2), 35; M. Sordi, Strabone, Pausania, e Le vicende di Oxilo, in: A. M. Birasehi (a eura 
di), Strabone e La Grecia, Napoli 1994, 137-144, part. 140-141, riehiamandosi 
aH'epigramma di Aitolos a Thermos (Strab. X 3, 2 = C 463), sottolinea ehe la presenza 
deHa formula 10VÖ' ave9r\1<(Xv AhroMv, crcpE'tepw; IlVllll' apE'tllC; ecropav suggerirebbe 
il earattere ufficiale della dediea e l'intento di un'esplicita eelebrazione deI valore militare 
degli EtoU. 

80 Schaehcrmeyr 1983, 184. 
81 Kahrstedl (supra nt. 41), 160-161, 163 e 166-167; Siewert (supra nt. 41); P. Siewert, 

Votivbarren Ulid das Ende der Waffen- und Geräteweihullgen in Olympia, MDAI(A) 111 
(1996) 141-148. 
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eleo. Come aU'inizio deI VI secolo 1'ingresso di Elide nell'anfizionia olimpica e / 0 la 
sua assunzione della supremazia nel consiglio anfizionico erano stati legiUimati dal 
mito dell'antica dinastia elea discendente da Endymion, COS!, neU 'ultimo terzo-quarto 
deI V secolo, le pretese elee alla detenzione deI controllo esclusivo sul santuario, di 
fronte ai membri delI' anfizionia ed a tutti i Greci, si sarebbero fondate sui nuovi 
elementi propagandisticamente inseriti nella tradizione, la presenza antichissima degli 
Etoli, in particolare di Aitolos, ad Olimpia e la fondazione etolica degli agoni82. I due 
segmenti in cui si snoda l'elaborazione della complessa mitistoria genealogica elea 
non offrono dunque nessuna traccia ehe rifletta una qualche forma di rapporto consape
volmente e soggettivamente creato dalle varie comunita dell'anfizionia olimpica, pisati 
e trifilie, con 1'ambito etolico. La syngheneia eleo-etolica venne strumentalizzata dai 
soli Elei della kaUe Elide a difesa dei propri interessi di affermazione politica in 
Olimpia. 

3.4. Gli altri tasselli della propaganda elea. 

Le fonti letterarie offrono altre indicazioni - in parte, relative all'articolata ge
nealogia appena esaminata, in parte, afferenti a cicli mitici di diversa matrice - ehe 
dimostrano l' esistenza di connessioni con l' ambito etolico, inducendo a verificare se 
esse coinvolgano, nuovamente, soltanto Elide oppure an ehe aHri membri dell'anfi
zionia olimpica. 

Pausania ricorda la raffigurazione, sulla terza fascia dell'arca di Cipselo, di 
O"tpa:ttol'ttKa (V 18, 6), scene militari, interpretate, secondo una delle due esegesi 
proposte dagli exegetai olimpici, co me 1'incontro tra gli Etoli al seguito di Oxylos, al 
momento deI ritomo in Elide, e la popolazione indigena epea dell'area elea, nell'atto di 
dimostrarsi reciproca benevolenza in ricordo della comune stirpe originaria: yevou<; tE 
IlV~Il11 tOU E~ apxf\<; Kat EÜVOt<XV EvÖEtKVullevou<;. Importante, per la nostra analisi, 
non e la detenninazione deI significato originario e reale della scena, ma la lettura pro
elea ehe, in un certo momento, ne venne proposta, sulla cui validita dubita peraltro 10 
stesso Pausania83. Nessun elemento della descrizione, iconografico e / 0 epigrafico, 

82 L'analisi eondotta eonsente di respingere anehe l'ipotesi alternativa formulata da 
Sehaehermeyr 1980, 390, e Sehaehermeyr 1983, 184, seeondo eui i due testi troverebbero 
la propria giustifieazione ideologiea anehe negli anni immediatamente sueeessivi al sine
cismo eleo dei 471 a.C.: la eostituzione della eapitale Elide, relativamente reeente rispetto 
ai sinecismi di altre poleis greehe, avrebbe indotto gli Elei a nobilitare la propria origine e 
la propria presenza neU'area, faeendo risalire all'epoea di Oxylos la prima oeeupazione 
della eitta. AHa proposta di Sehaehermeyr - solo per l'elaborazione della tradizione, non 
per la ereazione degli epigrammi, posta alla fine dei V 0 all'inizio dei IV a.C. - si allinea 
anehe P. Funke, Untersuchungen zltr Geschichte und Struktur des aitolischen Bundes, Habi
litationsehrift, Köln 1985, 18 e nt. 51-52 (non vidi, ma cfr. Antonetti, 60-61, ehe am
mette ehe anehe gli Etoli avrebbero eontribuito alla diffusione della tradizione elea, in 
quanta offriva loro una legittimazione ideologiea alle mire di espansione politico-territo
riale nell' urea dj Calidone e Naupatto). 

83 Si veda anche Sordi 1994 (supra nt. 79), 141. La provenienza eorinzia dell'offerta in
durrebbe infatti a ritenere non pertinente, ad un eiclo ieonografieo di matriee eorinzia, un 
episodio mitieo di ambito estraneo, eleo-etolieo (V 18, 7). Bultrighini, 178, sottolinea 
giustamente eome 10 seetticismo razionalizzante di Pausania sia dettato da una perplessila 
sull'aspetto puramente iconografico della rappresentazione: "non e eerto rispetto aUa 
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depone infatti esplicitamente a favore dell'identificazione dei due eserciti con quelli 
degli Etoli e degli Epei, come anzi dimostra la circolazione di un'interpretazione alter
nativa della scena. La lettura di una generica rappresentazione militare venne dunque 
strumentalizzata dagli Elei per confennare la tradizione sulla coabitazione pacifica in 
Elide tra i sopraggiunti Etoli e la popolazione indigenena epea, secondo quanta ripor
tato da Eforo in Strabone, AhwA.ot ( ... ) o"uvotK"ftauv'te~ 'En:etot~ KU'tCt a'U)'YEvewv 
(VIII 3, 30 = C 354), e riproposto anche da Pausania (V 4, 2). Meno facile e pero 
determinare il periodo in cui sorse tale interpretazione' la sua assenza dall'esposizione 
di Ippia-Eforo-Sl.rabone indul'febbe a ritenerla post.eriOl·e alla fine dei V secolo84. 

Mancano parimenti indizi per accertare i1 momento deH'introduzione nel corpus 
mitologico eleo di un'altra tradizione riportata da Pausania, secondo cui i::8TJKe Öe KUt 
EV 'OA.'UIln:iq. Öpoll0'U tOts n:atatv aywvu 'EvÖ'Ulliwv un:ep tTlS apXTlS, "Endymion 
bandl anche una gara di corsa in Olimpia tra i suoi figli per I'assegnazione dei regno" 
(V 1,4; V 8, 1). Questa tradizione, anch'essa assente dalla versione deHa rnitistoria 
elea di Ippia-Eforo-Strabone (ehe cita soltanto di passaggio Endymion come padre di 
Aitolos) e dunque probabilmente ad essa successiva, e comunque chiaramente finaliz
zata a rirnarcare la connessione Fra la sola dinastia elea e l'ambito olimpico, rappresen
tando quasi un precedente ehe anticipa e giustifica la successiva fondazione etolica dei 
giochi olimpici (Strab. VIII 3, 30 = C 354). 

Per chiarire il significato deI norne della localita di Pisa, uno scolio aUa I Olimpica 
di Pindaro precisa ehe wv6llua'tut Öe mau ano 'tTl~ mal)~ 'tTl~ 'EvÖ'Ullirovos 
8'Uyu'tp6c;, "Pisa trasse il norne da Pisa, la figlia di Endymion"85. Con questa indica
zione coincide anche quanta affermato da uno scolio al IV Idillio di Teocrito, ehe, 
accanto aHa derivazione da Pisos, figlio di Aphareos, propone in alternativa anche 
quella an:o rriaTJS tTlS 'EvÖ'Ulliwvos 8'Uyu'tpoS86. Secondo la tradizione riportata dai 
due scoIl, Endymion avrebbe avuto una figlia, Pisa, ehe risulterebbe COS! sorella di 
Aitolos, la cui esistenza viene pero ignorata dai due segmenti piu antichi deUa miti
storia elea (ps.-Esiodo e Ippia-Eforo-Strabone), cui e noto soltanto Aitolos, ed anche 
da Pausania, peraltro ben informato suBa restante discendenza maschile (oltre ad 
AiLOlos, an ehe Epeion e Paion) e femminile (Eurykyda) di Endymion (V 1,4). E dun
que difficile indi viduare ia fonte da cui venne tratta questa tradizione87 . II norne di Pisa 

sostanza delle tradizioni loeali espresse dagli esegeti ehe egli prende le distanze: su di esse 
non diseute". L'assenza, nel fregio, di partieolari earatteristiche ieonografiehe e di epigrafi 
nonehe il paraHeIo eon analoghe seene vaseolari eontemporanee al larnax depongono a 
favore di una Iettura deHa seena in ehiave storiea: von Massow (supra nt. 56), 75-76 (i 
80pucp6pot di Periandro); E. Simon, s.v. arca di Kypselos. EAA 4 (1961) 427-432, part. 
429 ("un esercito deIl'epoea dei Cipselidi"); T. HöIseher, Griechische Historienbilder des 5. 
und 4. Jh. v. ehr., Würzburg 1973, 232, nt. 48 (una generiea ed anonima parata di guerrieri 
deIl'eta arcaiea), seguito da Splitter (supra nt. 56), 37-38. 

84 Sordj 1994 (mpra nt. 79), 141, ne anticipa inveee Ia genesi di quaIche anno, riferen
dola aIla eampagna deI seeondo anno della guerra d'Elide, il medesimo periodo eui viene 
rieondotta anehe Ia dediea delle due statue eon i reiativi epigrammi. 

85 Schol. 0/. I 28d, ed. Draehmann. 
86 Schol. Theoc. IV 29-30b, ed. Wendel. 
87 C. Wendel, Überlieferung und Entstehung der Tizeokrit-Scholien, Berlin 1920, 120, 

ritiene ehe Ia menzione, in un aItro seolio al medesimo verso, di Polemone di Ilio - ehe 
avrebbe trattato la eolloeazione topografiea di Pisa - suggerisea ehe eostui possa essere 
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rinvia eomunque ad un'eroina afferente ad un gruppo di tradizioni pisati origina
riamente estranee ed anzi eoneorrenti rispetto alle genealogie di ambito epeo-eleo
etolico.11 rapPolto di filiazione artificiosamente stabi.lito tra iI sovrano eleo Endymion 
e Pisa rappresenla quindi mollo probabilmente I'esito di una manipolazione della pro
paganda elea, lesa, {ra I' al Lro, ad inglobare organicarnente Je figure e i dati di un patri
monio mitieo , rivale" in un corpus mi lologieo di segno eleo, eanceliando cosl le 
traece di preeoci relazioni tra Pisa ed Olimpia a favore delle presunte arcaiche con
nessioni al santuario vantate daHa stirpe regale elea. 

Pausania ricorda infine che il secondo pretendente di Ippodamia a soccombere per 
mano deI padre, il re pisate Enomao, [u, 1\u'tO: ,<0: E-nTJ 't0:~ 'U:y6.Ao:~ 'HOlCXC;, 
,secondo quanto Ilarrano le Grandi Eoie', I'etolieo Alkathoos figlio di Porthaon, 
SQvrano delle due cittä etoliche Pleuron e Kalydon (Vr 21, 10). L'attendibilita delIa 
citazione di Pausania viene confermata dalla tradizione diretta: un frammento papiria
ceo aserivibile a ps.-Esiodo menziona infatti un ALkalhoos figlio di. PorthaOll inserito 
nel probabile contesto di una lista dei pretendenli di Ippodamia88. Le indicazioni 
letterarie relative alla figura di Alkatlloos ne colloeano abilualmente le vieende in 
Etolia89; singolare e signifieativa risulta dunque In sua compar a nel miLo delle nozze 
d! Pelope ed lppodamia, di malTice ed ambientazione propriamente olimpico-pisaLi, 
non eiei. La coonessione di Alkathoos all'area olimpico-pisate, per Ja prima volLa 
attestata daHe Grandi Eoie, dimostra ehe la tradizione annoverante la presenza dell'eroe 
etolico in Pisatide tra i pretendenti di Ippodamia dovesse essersi eostiluita e diffusa 
almenD dall'inizio deI VI secolo circa90. Bsponendo le diverse spiegazioni eircolanLi 
suHa natura dei cosiddetto Taraxippos, il punto di maggiore pericolosita deHa pista 
nell'ippodromo olimpico (VI 20, 15-18), PauSalua afferma inoltre di aver sentiro 
(~KO,\)(j(X) - evidentemente da una fonte orale, un exegetes dei santuario - ehe 
Alkalhoos, cb~ ev'tuu9a )lEP11 Aa.ßOt Yll<;, sarebbe tato sepolto nel punlO 
deH'ippodromo suceessivamente identificato eon il Taraxippos, donde, per vendetta, 

idcntificato con la fonte deHn notizia sulla derivazione dei norne di Pisa dall'omonima 
figlla di Endymion. 11 problcma si spo terebbe pero sull'individuazione della fonte consul
ta ta dal tardo Polemone. 

88 R. Merkelbach, M. L. West, Fragmenta Hesiodea, Oxford 1967, nr. 259b, I. 4 = P 
Oxy 2499 cd. L-oobel; la cilazione, alln linea suecessiva, di Ull altro pretcndcnte, Marmax, 
rende poco probabile ehe il frammcnto fosse ineenlrato sul1a soln esposizione delle vieende 
della dinastia etollea. Da questo passo delle Megalai Eoi(li dipendcrcbbcro Pausauia VI 21, 
10--11, Epimcnide, FGrHist 457 F 14, e Schal. 01. I, 127b,c,d, cd . DraehmullD. 

89 Ps. -ApoUod ., Bibi. I. VIl 10; Diod. rv 65; F. Biller von Gaertringen, .v. 
AlkOlhoos nr. 2, RE 12 (1894) 1511-1512; H. Geiß, s.v. Alkathoos, nr. 2, LFE I (1955) 
491: F. Gmf, s.v. Alka/hoos, DNP J (1996) 498. DistiOlO dall'etolico Alkathoos in eSllme 
e l' omoni01o figUo di Pelope, anlieo sovrano ed eponimo di una delle duc acropoli di 
Megara (Paus. J 42, I), ehe, g.iunlo a Megllra dall'Elide (I 41. 6), invio unO dei suoi figli a 
collaborure a ll'impre~a dell'ueeisione dei einghinle eal idonio (I 42. 6). E' probabile ehe 
lali tradjz,ioni siano sorte in una fase in eui ern [orte I'csigenza dei Megarcsi di eOllncltere 
parte della protostoria deHa propria citta ad una figura con agganci all' aren elea ed etoliea. 

90 Definizione deHa strultllra, deI contenuto edella datazione delle Grolldi Eoie: U. von 
Wilamowitz-Mällcndorff, Lesefrüchte, Hermes 40 (1905) 116--153. part. 123--124; A. 
Rzaeh, s.v. Hesiodos. RE VIII 1 (1912) 1167-1240, part. 1204--1205; West 1985, 1-2; G. 
Arrighetti, s.v. Hesiodos, DNP 5 (1998) 506--510, part. 509. 
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avrebbe continuato ad incutere teITore ai cavalli ed agli aurighi in gara (V 20, 17). Non 
stupisce Ia connessione di una delle eziologie sull'origine deI Taraxippos91 al nota 
mito olimpico della gara dei caITi per Ia mauo di Ippodamia. E' pero signifieativ3 Ia 
sce]ta, da parte della tradizione, tra i numerosi pretendenti92, proprio deU'etolico 
Aikathoos, privo di particolari elementi di distinzione rispetto agli aHri, se non la 
menzione deI patronimico (da cui si ricostruisce la provenienza etolica) e la circostanza 
di aver eoncorso per secondo contro Enomao. 

Le due indicazioni offerte da ps.-Esiodo e da Pausania sulla figura di Alkathoos, 
attestanti Ia reiazione tra un personaggio di origine etolica e I'ambito olimpico-pisate, 
si rivelano di segno ben diverso rispetto agli altri tre elementi sopra esaminati. La 
scena dellarnax corinzio raffigurante il presunto ineontro tra Etoh ed Epei, la fonda
zione di agon i "preolimpici" da parte di Endymion e la menzione di Pisa quale figlia 
deI re eleo Endymion adombrano infatti l'intervento manipolatore della propaganda 
elea filoetolica, interessata ad elaborare tradizioni ed interpretazioni miranti ad enfatiz
zare 10 stretto rapporto tra l' elemento eleo-etolico e I' ambito olimpico. La circolazione 
in forma integra, senza traccia di interventi correttori di matrice elea, ancora in piena 
eta imperiale, della tradizione annoverante l'etolico Alkathoos fra i pretendenti di 
Ippodarnia riflette probabilmente una posizione in qualche modo particolare assunta da 
Alkathoos, in quanta etolico, rispetto alle altre piu anonime figure di pretendenti. Al 
di la deI eodice espressivo deI mito, la tradizione conserva cos! la consapevolezza 
dell' esistenza di un qualche Iegame tra l' area pisate e I' ambito etolieo, adombrato 
dall'introduzione di un pretendente di origine etolica nel mito delle nozze di Pelope ed 
Ippodarnia. 

Questa tradizione costituisce I'unica traccia di una diretta connessione dell'ambito 
olimpico-pisate a quelle etolico, il cui rapporto viene altrimenti sempre mediato -
come dimostra l'esame dei dati della tradizione mitologica - dal coinvolgimento di 
personaggi della dinastia elea (Endymion ed Aitolos). E' inoltre significativo ehe, per 
nessuna delle comunita che risultano aver partecipato alla gestione anfizionica deI 
santuario, siano attestati miti di fondazione da parte di eroi della genealogia eleo
etolica: quando testimoniato, il ruolo di ktistes viene rivestito da figure afferenti al 
patrimonio mitologieo indigeno di matrice pisate93 . Prescindendo dalla figura di 
Alkathoos, l'assenza, in Pisatide, di personaggi el 0 segmenti della tradizione mitolo
gica etoliea dimostra il ruolo ben modesto ehe la consapevolezza delI' appartenenza ad 
un ambito culturale etolico, pure oggettivamente riscontrabile, deve aver giocato nel 
processo di formazione dell'identita etnica delle comunita anfizioniehe della valIe 
delI' Alfeo. La vantata "etolicita" degli Elei della koile Elide, vigorosamente propa
gandata con l'elaborazione di una composita tradizione rnitologica, non cOITisponde a 

91 Maddoli 1999, 346-347, anche per la probabile derivazione di tali spiegazioni da 
tradizioni locali. 

92 Diverse eifre tri'ldite dalle fonti sul numero dei pretendenti di Ippodamia: Maddoli 
1999, 362-363. 

93 Fra le comunit1i pisati, Letrilloi vantava come eroe fondatore Letreus, figlio deI 
pisate Pelope (Palis. VI 22, 8); Dyspontion, Dysponteos, figlio deI re pisate Enomao (VI 
22,4); Harpina, I'omonima madre di Enomao (VI 21, 8). 
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fonne analoghe di soggettiva autodefinizione etniea da parte dei Pisati e degli insedia
menti della Trifilia settentrionale quali "Etoli". 

Un ulteriore elemento eoagulante l'espressione deH'identita etniea e perb rappresen
tato dai culti: oeeorre ora esaminare, passando dal piano mitologieo a queHo rituale, 
l'eventuale presenza e la loealizzazione di eulti di origine etoliea nella "grande Elide", 
stabilendone, se possibile, anehe l'epoea d'istituzione ed il signifieato assunto dal1a 
loro introduzione in ambito eleo. 

4. I eulti etolici in area elea. 

4.1. I eulti etolici nella eitta di Elide. 

4.1.1. I mnemata di Oxylos. 

Si e gia notato eome l'<lvOpta<; dedieato dagli Elei ad Oxylos nen'agora di Elide, 
sulla cui base si trovava l'epigramma onorano riportato da Eforo-Strabone (X 3, 2 = C 
463), risalga probabilmente all'ultimo quarta deI V seeolo e sia da porre in reiazione 
aHa rivilitalizzazione deI mito geneaologieo eleo-etolieo, solleeitata dalla dupliee 
esigenza elea di celebrare l'alleanza militare eon gli Etoli e, soprattutto, di legittimare 
le variazioni intervenute nell'amministrazione santuariale. Nessuna forma di eulto 
viene perb attestata in eonnessione all , andrias di OxyIos, semplice statua onoraria, 
ehe, quale riscontro conereto alle tradizioni mitologiche elee, ne favoriva la credibilita 
e la propulsione. 

Sebbene Pausania non menzioni questa statua nel quadro della deserizione dell'agora 
di Elide (VI 23-26, 2) - forse perche, aHa sua epoca, gia rimossa - vi ricorda tutta
via la presenza di una singolare costruzione, dalla struttura simile a quella di un 
tempio (vaou Oxn)1Oi), eon eolonne in legno a sorreggere il offiuo, ma senza pareti: 
1:o\ho dvat I.Ü:v Q)10Aoyoucrt Ol. enlx,roplOt JlVTHW. Ö1:0U OE OU )1Vnl.l.OVEUOU01V • ';l Oe 
o yepoov övnva ljpoJlllV dnEv <lAllen 'A6yov, 'O~UA.oU 'tou'to ä.v JlvftJla Etll (VI 24, 
9). La eircostanza ehe, in ambito epieorieo, non fosse stata eonservata nessuna tradi
zione sieura sull'ascrizione di tale mnema, attribuito solo eon ineertezza ad OxyIos, 
rende poco probabile ehe gli Elei di eta imperiale eonsiderassero questo monumento 
come la reale tomba dell' eroe. La struttura areaizzante 0 forse realmente areaica 
dell'edificio (eon eolonne in legno) indusse perb signifieativamente la memoria collet
tiva degli Elei - cli eui si fa qui portnvoce U geron interrogato da Pausania - ad 
attribuirlo alla figura ehiave, in quanto eroe fondatore, nella storia della eitta94. 
Sebbene Oxylos non risulti essere stato oggetto di uno specifico eulto tributatogli 
dagli EIei, Ia presenza di questi due monumenti e di altri particolari dell'assetto 

94 C. Bursian, Geographie von Griechenland, Leipzig 1868, II, 305, nt. I, e H. Hitzig, 
H. Blümner, Des Pausanias Beschreibung von Griechenland, Leipzig 1904, I1, 2, 669, 
ipotizzano ehe, ad un:! data impreeisata, I' andrias di Oxylos fosse stato sOSliluito dal 
mnema pseudOlemplarc; e pero evidente ehe una struttura anonima, senza aleun riferimenlo 
esplicito ad Oxylos, fosse assai meno funzionale alla propaganda elea della statua effigi
ante l'eroe aeeompagnata dalla relativa iserizione illustrativa. 
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architettonico ed urbanistico della citta, corredati di un' eziologia connessa ad 
Oxylos95, dimostra tuttavia la centralita della sua figura nella mitistoria elea. 

4.1.2. La tomba deI giovane Aitolos. 

Aitolos, figlio di Oxylos - omonimo dell'antenato fuggito dall'Elide in Etolia
morto prematuramente, venne sepolto, in ossequio ad un responso, all'interno della 
porta della citta posta sulla strada collegante la polis di Elide ad Olimpia. Pausania 
ricorda come, E'tt Kat E<; EflE, ancora alla sua epoca, il ginnasiarca eleo offrisse an
nualmente ad Aitolos EvaYlGflot (V 4, 4), gli usuali sacrifici eroici. L'introduzione in 
Elide deI culto tributato ad Aitolos viene fatta risalire dal periegeta alla fase mitistorica 
della polis, sottolineandone COS! l'ininterrotta continuita fino ai suoi tempi. L'unico 
elemento disponibile per determinarne l'effettiva origine e pero rappresentato dalla 
collocazione della sepoltura dell'eroe in una delle porte della citta, che evidentemente 
presuppongono l'esistenza delle relative mura; Ia data di erezione delle mura di Elide 
verrebbe quindi a costituire un probabile terminus postquem per Ia creazione di questa 
tradizione e per l'istituzione deI culto in onore di Aitolos. 

Senofonte ricorda come, durante Ia campagna deI secondo anno della guerra eleo
spartana (402/1 a.c.), l'acropoli di Elide fosse ancora U'tElX1G'tO<; (Hell. III 2, 27)96; 
una delle clausole della pace stipulata a conc1usione deI conflitto prevedeva infatti che 
fossero abbattute Ie mura non della citta, bens! di Pheia, insediamento sulla costa 
pisate97. AHa situazione descritta da Senofonte si allinea anche un passo di Diodoro 
Siculo: Telesforo, navarca di Antigono, penetro nel 312 a.C. in Elide e 'tl] v 
UKp67toA,tV EVE'tElXtGE, "fortifico l'acropoli", neHo stesso anno peraltro smantellata da 
ToIemeo, generale di Antigono ('tl]v EV'tE'tE1XlGfl€vllv UKp67toA,tv Ka'taGKU\jfa<;: 
XIX 87, 2-3). Contro l'indicazione dell'erezione di mura ad Elide soltanto aHa fine deI 
IV secoIo, Pausania cita, tra le condizioni della resa al termine deI conflitto eleo
spartano, anche 'tou ÜG'tEW<; Ka'tEpE'i\jfat 'to 'tE'iXO<;, l' abbattimento delle mura 

95 Una via della citta portava ad es. la curiosa denominazione di böor; Ltroltilr;, la "Via 
dei Silenzio", in ricordo di un momento chi ave dell'occupazione di Elide da parte degli Etoli 
al seguito di Oxylos (Paus. VI 23, 8). 11 tenace legame degli Elei a questa figura centrale nel 
loro patrimonio mitologico e nell'immaginario propagandistieo si riverbera anche, sul 
piano onomastico, nella vitalita, aneora in eta imperiale, dei norne Oxylos, attestato per 
membri di famiglie dell'aristocrazia elea convinte della propria discendenza dal fondatore 
della cittli. In IvO 85, I. 6 (214. 0 215. 01. = 77 d.C. 0 81 d.C.), ad es., il prima spanda
pharos citato e un tale Oxylos, figlio di Samippos; nell'epigrafe onoraria IvO 456, 11. 5-6 
(meta 11 d.C.) si ricorda esplicitamente come la dedicataria, Antonia Baebia, fosse figlia di 
un Samippos diseendcnte altO 'O~UAOU 'tou K't tcr~V1:0r; 't~v ltOAtv. 

96 Agide pote ill fa tti devastare i quartieri perifer ici ed i ginnasi di Elide, posti, eome 
ricOl'da anche Pausania (VI 23, 1-7), nell'agora, ma non volle eonquistarne l'acropoli, pur 
facile preda in quanta priva di mura (Hell. III 2, 27). Di carattere prettamente propagandi
stieo e la spiegazione addotta da Eforo per l'assenza di fortifieazioni in Elide (Kat 'tour; 
K'ticrav'tar; 't~v 'HAelrov ltOAtv Ücr'tEPOV a'telXtcr'tov eucrat: Strab. VIII 3, 33 = C 358), a 
seguito della proclamazione dell'inviolabililil dei terrilorio eleo. 

97 11 termine Illeac; deriva pero da un 'emendazione de·} pas so, i eui eodiei tramandano la 
forma cr<pEUr;; contro tale emendazione ed a favore dell'interpretazione dell'abbattimento 
delle mura di Elide, non di Pheia, cfr. Bultrighini, 254-255 e nt. 314. 
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dell'asty (III 8, 5). L'evidente contrasto tra i due passi di Senofonte e Pausania ha 
determinato opposti indirizzi interpretativi: da un lato, si attribuisce credibilita 
all' affermazione senofontea, suggerendo la possibilita di un errore di Pausania, ehe, 
nella sua sintetica presentazione degli eventi, avrebbe riferito la fortificazione 
all'acropoli di Elide anziehe al sito portuale di Pheia98 ; dall'altro, seguendo Pausania, 
si am mette il rapido approntamento di una cinta muraria d'emergenza, realizzala nel 
giro di un anno (tra 400 e 399 a.C.)99. La scarsa e non ancora sistematicamcnte pub
blicata documentazione archeologica non consente di chiarire definitivamente la 
questione lOO. I lirniti dei dati letterari e materiali inducono pertanto a lasciare momen
taneamente aperta la definizione dei momento in cui venne istituito in Elide il culto di 
Aitolos lOl . 

La singolare circostanza della collocazione di una tomba eroica proprio nella porta 
o comunque in una struttura afferente al complesso murario di una polis trova con
ferma, letteraria e talora anche archeologica, in altri casi analoghi 1 02. Vna simile 
sepoltura in [imine assume una funzione anzitutto protettiva ed apotropaica a favore 
della comunita civica posta al suo interno, allontanando il rischio di attacchi nemici, 
ma delimita an ehe contemporaneamente Ia sfera di estensione dei controllo politico 
esercitato da quella comunita 1 03, legittimandone, con l' appoggio divino-eroico, 

98 E. Curtius, Peloponnesos. Eine historisch-geographische Beschreibung der Halb
insel, H, Gotha 1852, 99, nt. 23; A. Philippson, s.v. Elis, nr. 2, RE V 2 (1905) 2432-
2433

9 
part. 2432; Y. Garlnn, Recherehes de poliorcetique grecque, Paris 1974, 93 e nt. 4. 

9 Bultrighini. 255. 
100 Curlius (supra nt. 98), 31, menziona la presenzn, sotto la fortificazione franea, di 

traeee di una cinta muraria antica, senza precisarne pero posizione e datazione. O. Walter, 
Vorläufiger Bericht über die Grabungen in Elis 1914, ÖJh 18 (1915) Beiblatt 61-76, part. 
76, regi~tra il rinvenimento di parte di un "Um!ClssuTlgmauer" nelle pendici occidentali 
dell'noropoli, atlribuendoJo alla forlificazione di Telesforo. N. Yalouris, H apxa{a 'HAu;. 
To AlK"VO 't'wv OAVPTrw/cwv Ayrovwv, Athfna 1996, 104, cita la scoperta di un'ampia (32 
m) sezione muraria, affiorata nel!' area delle pendici settentrionali deli' asty, an eh ' essa rife
rita alla fortifieazione ellenistiea. Sul problema si veda anehe W. Kendrick Pritehett, 
Pausanias Periegeles. 1I., Amsterdam 1999, 67-70. 

101 Non convince I'ipolesi di Curtius (sl/pra nt. 98),31-32, ehe interpreta la porta dove 
era stato sepolto Aitolos non come una comune porta civiea, inserita in un'organica strut
tura muraria, bensl quale portale isolato, punto d'ineontro e di partenza solenne della pro
cessione verso iI sanluario, forse posto al centro dell' nmpliato sito di Elide. 

102 H. Abramson, Greek Hero-Shrines, Ph.D. University of Cnlifomia. Berkeley 1978, 
74-75, adduce esempi di culti eroici connessi alle fortificazioni civiehe, ad es. neH'area dei 
Chersoneso ed a Priene. 

103 J. Frazer, Pausania's De.rcriptio/l, 0/ Greece, IlI. London 1898.468; Hitzig, BlUmner 
(sI/pm nt. 94) n, 1, 1901, 291; M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, r2, 
Mllnchen 1955, 189: N. D. Papachnlzis, llavuavlOu EAilaöo~ nepl11Y11C1II; BIß/da 4., 5. 
K"a! 6. MeaaT}v!a/Ca /Ca! HA!aK"O:. Athfna 1979, 202, nt. 1; E. Kearns, Between God and 
Man: Status and Function of Heroes and their Sanctuaries, in: A. Schachter, J. Bingen 
(edd.), Le sanctuaire grec. Entretiens sur I 'antiquite classique. Tome XXXVI!, Vandoeuvres. 
Geneve. 20-25 Aoat 1990, Geneve 1992, 65-107, part. 73-74; Maddoli 1995, 198; M. 
Weißl, Torgottheiten. Studien zum sakralen und magischen Schutz von griechischen Stadt
und Burgtoren unter Einbeziehung der benachbarten Kulturell, Dissertation, Wien 1998, 
187-188. Signifieativo e il parallelo, funzionalmente eonvergente, tra la tomba di Aito
los, colloeata neHa porta della citta, al confine dello spazio civico, e la tomba dell'eleo e 
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l' occupazione terri tOliale. Anche il culto tributato nella ciWt di Elide ad Aitolos si 
rivela dunque un ulteriore strumento della propaganda elea, aUo asostenere, questa 
volta sul piano rituale, la forza impositiva deI mito di syngheneia eleo-etolica. Ideolo
gicamente ben mirata e inoltre la scelta di collocare la tomba di Aitolos non in una 
qualsiasi porta della citta, ma proprio all'interno di quella da cui si dipmtiva la strada 
collegante la citta ad Olimpia: la localizzazione strategica della sepoltura edel culto 
dimostrano e confermano la volonta degli Elei di enfatizzare, anche in queste modo, la 
connessione della componente etolica alla citta di Elide e, soprattutto, all' area santua
riale. 

4.2. I culti etolici ad Olimpia. 

4.2.1. Gli eroi e le mogli di eroi etolici. 

Al termine della rassegna degli altari dell'Altis olimpieo edella descrizione dei 
sacrifici ivi mensilmente offerti dagli Elei, Pausania rieorda ehe 'HAelOl 810 Kat ~POO<H 
Kat 'Y1lVat~t O'1rEv801l<HV ilPWOOV, ÖCiOl "eE EV Tll XWP<;t "eil 'HAet<;t Kat ÖCiOl napa 
Al"COOAO'iC; 'tt!lac; EX01lCilV, "gli Elei offrono libagioni anche ag li eroi ed alle mogli di 
eroi che ricevono onori nel territorio dell'Elide e presso gli Etoli" (V 15, 12). Sebbene 
non vengano esplicitamente preeisati il luogo ed il momente delI' esecuzione di tali 
spondai, la loro menzione in una digressione dedicata alle libagioni nel Pritaneo 
impliea tuttavia ehe anche queste culto fosse tributato propria in quell' edificio, eon 
modalita di esecuzione evidentemente affini a quelle in uso per le spondai sugli altari 
(V 15, 10)104, forse parimenti a cadenza mensile. 

Pausania non indica la singola identita degli eroi venerati; e comunque significativa 
l'attestazione di un culto in onore di figure eroiche, non divine, eomuni all'Elide ed 
all'Etolia, evidentemente fondato sulle tradizioni genealogiche esaminate, tese a stabi
lire, a fini politico-propagandistici, una connessione fra le due regioni. Dunque una 
koine cultuale, attestata almeno per il II secolo d.C., sorta sulle basi di una alme no 
parziale koine mitologica. Signifieativa e anche la formulazione degli ambiti in cui 
tal i eroi vengono venerati: all'espressione napa Ai"eooAolC; "presso gli Etoli", non 
eorrisponde un napa 'HAeto'iC;, "presso gli Elei", bens! la precisazione EV "eil XWP<;t 
"eil 'HAet<;t, nell'intera regione dell'Elide, alludendo ad una diffusione di tali culti in 
tutta l' area. In questa prospettiva il culto ad essi tributato in Olimpia si eonfigura 
quindi come una focalizzazione, a livello centrale, di un "indirizzo cultuale" ehe, piu 0 

meno capillarmente, parrebbe permeare tutta la "grande Elide"; il rito olimpico rinnova 
COS!, periodicamente ed ufficialmente, il rieordo della posizione di rilievo assunta dagli 
eroi e dalle eroine etolici nel quadro deI pantheon eleo. 

prima olympionikes Koroibos (Paus. V 8, 6; VIII 26, 4), pos ta sulla frontiera della chora 
della koile Elide: Abramson (supra nt. 102), 75-76; Papachatzis III, 202, nt. 1; Weiß!, 
189. 

104 Si veda anche Antonetti, 130. 



Gli AitcoAOi di Olimpia 183 

4.2.2. L'altare di Apollo Thennios. 

Pausania menziona Ia presenza, dietro l'Heraion, di un altare consacrato ad Apollo, 
ivi venerato con Ia singolare epic1esi di Thermios, interpretata dal periegeta come 
forma dialettale elea equivalente all'attico Thesmios (V 15,7). L'epiteto, attribuito ad 
Apollo, viene testirnoniato, oltre ehe ad Olimpia, soltanto nella eitta etolica di 
Thermos, il cui tempio di Apollo Thennios costituiva anehe la sede delle adunanze dei 
koinon etolico105. I noti legami di syngheneia eleo-etolica non rendono dunque 
casuale Ia presenza, anche nel santuario olimpieo, di un altare dedicato ad Apollo 
Thermios, epiclesi molto probabilmente derivata dal toponirno elolico106. 

4.2.3. La tomba di Endymion nello stadio. 

IIpor; OE 'tou O''taöiou 't</> TCEpan, TI 'tOtr; 0''taOtaOp6!lotr; ücpf.O'tr; TCf.TCOlll'tat, 
"all'estremita dello stadio, dove si trova la linea di partenza per i corridori", Pausania 
rieorda ehe 'HAf.10l ( ... ) aTCocpatVOumv 'EVOU/llrovor; /lvfj/la, "gli Elei mostrano la 
tomba di Endyrnion" (VI 20, 9 e V 1,5). L'impiego del verba aTCocpalvro "mostrare", 
indica ehe si dovesse trattare di una prova tangibile, di un rnonumento presentato dagli 
exegetai ai visitatori deI santuario eome "tomba di Endymion". La presenza di un 
segnaeolo eonereto eui connettere la sepoltura deI sovrano eleo in area olimpica rap
presentava d'altra parte uno strumento essenziale aHa rivendieazione dell'appartenenza 
di Endyrnion all'ambito mitologieo eleo-etolico, dunque anehe olimpieo, in antago
nismo alle tradizioni di matrice asiatica circolanti su Endyrnion, ehe ne ponevano la 
sepoltura in un adyton sul monte Latmo, presso Erac1ea, in Asia Minore (Paus. VI, 
5)107. 

La colloeazione della tornba di Endymion proprio nello stadio olimpieo e rieon
dueibile all'istituzione, da parte dei re eleo, della prima gara di eorsa in Olirnpia per 
determinare la successione al regno (Paus. V 1,4). Partieolarmente signifieativa e pern 
la posizione della sepoltura, non in un punto qualsiasi dello stadio, bens!, preei
samente, presso la linea di partenza. Analizzando la documentazione archeologiea, epi-

105 G. Kruse, s.v. Thermios, nr. 1, RE V A 2 (1934) 2393-2394; la medesima eplc1esi 
riferita a11' Apollo di Therme, presso Mitilene (lG XII 2, 104), sarebbe probabi1mente 
influenzata dall'epic1esi Thermia con cui vcniva ivi vcnel'3ta Artemide. 

106 J. de Keitz, De Aetolorum et Aca/'llOlwm sacris, Disse[lation, Halle 1911,28; O. 
Höfer, s.v. Thermios, nr. 2, LGRM V (1916-1924) 656-657; Kruse (supra nt. 105), 2393; 
Antonetti, 130; Maddoli 1995, 277: il toponimo etolico e l'epiclesi divina sarebbero 
derivati dal termine 9EO"1l0C; / 'tE9IloC;, "regola, ordine"; Thermios I Thesmios ben si addice, 
come nota Maddoli, ad Apollo, "tutore per ecceUenza dell'ordine edella legalita". Cfr. 
invece R. F. Rossi, Studi sull'Etolia, I, Trieste 1970, 35-42, part. 41-42: Thermios 
sarebbe stato originariamente un eroe 0 una divinita deHa fertilita edella vegetazione, 
"risalente aUa religione dello stadio culturale preceralicolo", venerato separatamente in 
Etolia e ad Olimpia e solo successivamente identificato, per importazione olimpica in 
Etolia, con Apollo, designato quindi Thermios. Si ricordi infine ehe, secondo una tradi
zione riferita da Pausania (V 3, 7), Thermios sarebbe stato anche il norne dei fratello di 
Oxylos, involonturi,amente da lui ucciso. 

107 Cfr. supra par. 3.1., per gli e1ementi connessi aHa figura di Endymion estranei aHa 
tradizione elea. 
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grafica, letteraria ed iconografica, E. P. McGowan ha constatato la diffusione, in tutta 
l' eta arcaica, di una particolare tipologia di nmemata sepolcrali, costituiti da una 
colonna isolata 0 da un capitello, talora recanti anche un'epigrafe funeraria, collocati 
negli stadi 0 negli ippodromi e dotati della duplice funzione di "tomb markers" e 
"turning posts", mete della pista indicanti il punto da doppiare durante la corsa108. La 
frequente collocazione di un monumento funerario come turning post sarebbe stata 
determinata dal maggiore rischio di incidenti passibili in quest' area dello stadio e 
dell'ippodromo, ehe richiedeva dunque una protezione eroica. Anche la presenza dena 
"tomba di Endymion" presso la linea di partenza depone a favore della duplice valenza 
da essa assunta: un arcaico ma comune segnacolo, probabilmente in forma di colonna 
ed originariamente soltanto spina deno stadio, venne in un secondo tempo accorta
mente interpretato, in virrn dena sua posizione strategica edella conseguente funzione 
protettiva ad esso ascritta, quale presunta tomba di un eminente personaggio della tra
dizione mitologica locale, il sovrano eleo ehe aveva organizzato i primi agoni sul 
suolo olimpico109. La fissazione dena linea di partenza dello stadio nel punto in cui 
la vide anche Pausania soltanto con la cd. fase III A, risalente a poco prima deI 450 
a.c. 110, suggerisce ehe la lettura mirata di tale segnacolo debba essere probabilmente 
sorta dopo la meta deI V secolo, forse proprio nella seconda meta, in quella medesima 
temperie propagandistica ehe porto all'ampliamento della tradizione genealogica elea 
nell' ottica di saldare il rapporto tra la dinastia elea ed il santuario di Olimpia. La 
dimostrazione, nello stadio, punto focale dello svolgimento della vita sportiva olim
pica, di una tomba ascritta al piu antico sovrano della stirpe regale elea significava 
alludere alla presenza antichissima di Elide in ambito santuariale, evidentemente a 
scapito delle comunita anfizioniche. Ideologicamente convergente con questa inter
pretazione appare la significativa formulazione dell'epigramma onorario di Aitolos, 
cresciuto (J'tu8irov YEl'tOV' 'OA:\)I1TCta8o~, vicino allo stadio olimpico, in assonanza al 
ruolo deI padre ehe vi aveva bandito gare "preolimpiche" e la cui tomba poteva essere 
mostrata nello stadio. Nessuna specifica pratica cultuale risulta pero documentata 
presso la tomba di Endymion 111. 

108 E. P. MeGowan, Funerary Use 01 Dorie Column Monuments in the 6th Century 
Greeee, AJA 94 (1990) 303; Ead.,Tomb Marker and Turning Post: Funerary Columns in the 
Arellaie Period, AJA 99 (1995) 615-632, part. 630 per la Lomba di Endymion. 

109 Nessun reperto significa livo e perb emerse dagli scav.j: A. Mallwitz, Das Stadion, 
in: E. Kunze (ed.), VIII. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia. Herbst 1958 bis 
Sommer 1962, Berlin 1967, 16-82, part. 22, ehe peraltro sminuisee il signifieato della 
tomba dell'eroe (22, nt. 8), osserva: "Der Sandsteinhügel, den man gerne dafür in Anspruch 
nehmen möchte, gibt keinen Hinweis". 

110 Maddoli 1999, 341-342. 
111 Pausania rieorda di avere anehe visto, nel thesauros di Metaponto - citta, alla sua 

epoea, ormai distrutta - una statua effigiante I'eroe (VI 19, 11); l'impossibilita ehe si 
potesse trattare di un'offerta contemporanea ha indotto la critiea ad interrogarsi sul signifi
eato deI votivo. Alcuni interpreti hanno riferito la dediea all'epoea della fioritura di Meta
ponto, a testimonianza di una diffusione uffieiale deI eulto di Endymion anehe nella eolo
nia: E. Bethe, s.v. Endymion, RE V 2 (1905) 2557-2560, part. 2557; J. Berard, La eoZoni
:fation grccqlle de Z'1talie meridionale et de Za Sicilie dans Z'antiquite. L'hisloire el Za 
legende, 'Paris 19572, 338; G. Oi annelli, CuZti e miti della Magna Grecia. COlliriblllO aUa 
storia piu anliea delle eolonie greehe in Oecidente, Firenze 1963, 89-90: il eulto sarebbe 



GJi Ai'tOJAOl di Olimpia 185 

L'analisi dell'orientamento ideologieo motivante 1'introduzione dei vari culti etolici 
esaminati in Olimpia eonsente dunque di escludere ehe es si risalgano alla fase di 
amministrazione anfizioniea dei santuario, dovuti ad un'iniziativa eonsapevole delle 
comuniül della valle deli ' Alfeo. E' inveee piu probabi1e ricondurne la presenza alla 
successiva fase di monopolio gestionale eleo: l'enfasi attribuita, anche sul piano ri
tuale, aBa connessione della componente eleo-etolica eon Olimpia sarebbe stata eos! 
mirata a legittimare 1'esclusivo controllo direzionale assunto, dall'ultimo quarta deI V 
secolo, dagli Elei sul santuario fino ad allora anfizionico. 

4.3. I eulti etolici in Pisatide. 

4.3.1. Il eulto di Artemide Alpheiea - Elaphiea a Letrinoi. 

A Letrinoi , in origine un 7toA.tcr~a, eentro abitato della chora pisate, erano rimasti 
aIl'epoea di Pausania soltanto poehi edifiei e 'AA.<pEtafac; 'AP1:E~tOoC; ayaA.)la EV 
vaip, "un simulaero di Artemide Alpheiea in un tempio"; 1'epiclesi della divinita 
viene spiegata da un'eziologia relativa all'innamoramento deI dio fluviale Alfeo in 
Artemide (VI 22, 8-9). Pausania attesta perb anche 1'intervento di signifieativi eam
bi amen ti nel eulto tributato ad Artemide: oi oe 'HA.elOL - <ptA.ta yap G<ptcrtV \mllPXEv 
e~ apXllC; ec; M:1:ptvatouc; - 'ta 7tapa G<ptGtV 'AP1:E~tOt ec; 'tt1l~V 1:11 'EA.aqltatlt 
Ka9€cr'tT]1com ec; A€1:ptvoUc; 't€ )l€1:~yayov Kat 1:11 'AP1:ElltOt Evolltcrav 1:11 
'AA.<p€tatlt opuv, Kat 0\)1:00 1:~V 'AA.<p€tatav 8€ov 'EA.aqltaiav a.va Xpovov 
E~€viK11crEV ovollacr911vat, "ma gli Elei, ehe fin dall'inizio furono in buoni rapporti 
eon i Letrinei, trasferirono a Letrini i riti ehe si eompivano tradizionalmente in onore 
di Artemide Elaphiea e stabilirono di eelebrarli per l' Artemide Alpheiea, e eos! eon il 
tempo la dea Alpheiea fin! per essere ehiamata Elaphiea" (VI 22, 10). Le due diverse 
epiclesi della divinita corrisponderebbero a due distinte e successive fasi deI eulto di 
Artemide a Letrinoi: al eulto indigeno in onore dell'Alpheiea l12 si sarebbe sostituito, 

stato influenzato dall'Elide 0 dall'Etolia; A. Mele, Culti e miti nella storia di Metaponto, 
in: L. Braeeesi (a eura di), Hesperia 7. Studi sulla grecita d'Occidente, Roma 1996, 9-32, 
part. 21, in virtu di una eonnessione tra I'Elide ed Olimpia operata tramile Epeios, figlio di 
Endymion, seeondo una tradizione anehe fondatore della eolonia achea. Parte deHa critica, 
eonstatando l'assenza di ulteriori elementi a favore di un eulto di Endymion anehe a Meta
ponto, ha invece preferito ipotizzare un semplice spostamento della statua (i cui dedicanti 
rimangono ignoti) nel tesoro metapontino ormai vuoto (ad es. Herrmann, supra nt. 21, 
103). Di segno intermedio e la proposta di M. Giangiulio, Le ciua di Magna Grecia e Olim
pia in eta arcaica. Aspetti della documentaziol1e edella problematica storica, in: 
A. Mastrocinque (a cura di), I grandi santuari della Grecia e l'occidente, Trento 1993, 93-
118, part. 105-107: l'offerta della statua da parte di Metaponto sarebbe stata determinata 
non dalla presenza, nella colonia, di un culto in onore dell'eroe, bensl da un omaggio della 
citta "nei confronti dell'ambito olimpio-eleo, per il tramite di una delle figure mitiche piu 
rap~resentalive per quest'ultimo". 

12 Il /laOS di Lelrinoi ricordato da Pausania deve essere distinto dall'alsos di Artemide 
Alpheiousa posto presso la foce delI' Alfeo ed ospitante uno hieron decorato eon famosi 
dipinti di artisti eorinzi di eta arcaica (Strab., VIII 3,12 = C 343). Su questo aspetto e in 
preparazione un articolo da parte dell'a. 
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in seguito all'intervento degli Elei, quella per l' Elaphiea 113. II cambiamento 
coinvolse inizialmente la sostanza de11a pratica cultuale: i riti propri, presso gli Elei, 
di Arternide Elaphiea vennero trasferiti a Letrinoi, continuando pero ad essere celebrati 
in onore dell'Alpheiea; le variazioni intervenute si ripercossero in un secondo tempo 
anche nell'onomastiea e l'Alpheiea divenne l'Elaphiea, assimilandosi cost completa
mente all'omonima ed identiea divinitil. elea. 

Pausania offre due diverse etimologie a spiegazione della singolare epiclesi 
Elaphiea (VI 22, 11), ma non preeisa se Artemide fosse venerata eon tale epiteto ne11a 
eitta di Elide 0 in qua1che altra loealita de11a koile Elide. Parte della critiea ha pero 
avanzato l'ipotesi di un'equivalenza semantiea tra le due epic1esi Elaphiea e Laphria; 
quest ' u]lima accompagna il culto deHa divinilil. nel sanluario di Kalydon, in Elolia, a 
NaupaLto ed a PaIrai, dunque nell'ambilo cultmale nordoccidentaleJ 14: anche I'epiclesi 
di Elaphiea riferita a11' Artemide venerata in Elide riflette dunque una matriee nord
occidentaie. Sebbene Pausania non indiehl i due momenti in cui sarebbe intervenuta la 
variazione nelle pratiehe euituali e nell'epic1esi di Arternide a Letrinoi, osserva tuttavia 
ineidentalmente eome gli Elei avessero avuto fin da11'inizio un rapporto di philia eon 
Letrinoi. E' stato notato eome questa eomunita, originariamente indipendente e 
membra de11'anfizionia olimpiea, fasse divenuta, nel eorso deI VI seeolo, symmachos 
e perioikos degli Elei1l5. In quest'ottiea assume probabilitil. l'ipotesi che il termine 
philia, nella rappresentazione filoelea degli eventi tradita da Pausania, alluda eufemi
stieamente aUa fase in eui Letrinoi, perdu ta la propria originaria indipendenza, fasse 
stata eostretta ad allearsi militarmente agli Elei, venendosi eost a sottaporre anehe ad 
un eerto influsso eulturale eleo. All'epoea della "q>tAta." tra Elei e Letrinoi debbono 
essere dunque probabilmente ricondotti an ehe i eambiamenti apportati al eulto di 
Artemide, quando all'originaria divinita sehiettamente indigena e "pre-etoIiea", eon
nessa aUa connotazione naturale deU'area dell'Alfeo, venne sostituita una divinita di 
matriee etolica "importata" dalla koile Elide1l6. 

Per nessun'altra loealita della Pisatide e deHa Trifilia settentrionale viene attestata 
Ia pratiea di euiti tributati a divinitil. etaliehe, presenti originariamente in ambita loeale 
oppure sueeessivamente impasti ° influenzati dalla eomponente elea, eome nel easo di 
Artemide Elaphiea a Letrinoi. Anehe l' analisi della presenza edella diffusione di riti di 

113 Le due epiclesi della divinita corrispondono inoltre significativamente ai nomi di 
due mesi dei calcndario e1eo, Elaphios c Alphioios: cfr. supra par. 2.2.l. 

114 Equivalcnza lra Laphria ed E/apltiea 0 comunque affereuza dei due epiteti al mede
simo ambito semantieo (la eaeeia ed il rapporto eon il monde animale): K. Wernicke, s.v. 
Artemis, nr. 2, RE II 1 (1895) 1336-1440, part. 1344; Rossi (supra nt. 106), 66, ehe 
rieorda l'attestazione, in IG IX I, 1, 90, a Hyampolis, in Focide, di feste in anore di Arte
mide definite 'EAacp"ß6Ata te Kat Aacppta. Rassegna delle numerose proposte etimolo
giehe suIl'epiclesi Laphria: E. Lepore, Epiteti a divinitil plurime: Artemide Laphria, in: Les 
grandes jigures religieuses. Fonctionnement pratique et symbolique dans l'antiquite, 
Besam;on, 25-26 avril J 984, Besan<;:on 1986, 149-156; Antonetti, 259-261; I.G. 
Neradzis, IIpoicHopl1cet; qJvltEwnit; lta:rpefEt; Az'!'(vltrov 1m! Aypcdwv, Athfna 2000, 55-
57. 

115 KahrSledt (supra nt. 41), 159, 168-169; Siewert 1994 (supra nt. 2), 262. 
116 MaddoJ i 1999, 375-376: "L'integrazione religiosa regionale avviene di fatto nel 

segno dell'egemonia eulturale della polis, ehe si palesa anche nel prevalere deHa denomina
zione Elaphi( e)a aLetrini". 
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matrice etolica nella "grande Elide" conferma dunque i risultati conseguiti con l' esame 
deI patrimonio mitologico: a prescindere dal personaggio di Alkathoos, non si ri
scontra alcun indizio di dirette connessioni tra l' area delle comunita anfizioniche 
olimpiche e l' ambito etolico. Questa constatazione dimostra come, nel tempo, non sia 
maturata ne sia stata espressa - con la creazione di particolari figure e / 0 vicende 
mitiche e / 0 determinate pratiche rituali - da parte delle comunita partecipanti 
all'amministrazione anfizionica deI santuario olimpico, alcuna forma di consape
volezza autonoma delI' appartenenza all' area culturale di matriee nordoecidentale etolica. 

5. "Gli Etoli", designazione ufficiale dell'anfizionia di Olimpia. 

L'esame delle tradizioni mitologiehe e dei eulti dell'area elea in rapporto all' ambito 
etolico consente ora di rispondere alla questione posta al termine deI par. 1.5., se eioe 
l' anfizionia di Olimpia fosse nota, presso i contemporanei, con la denominazione 
ufficiale "gli Etoli" e su quali elementi si fondasse tale designazione. A fronte di 
un'effettiva e globale appartenenza di kaile Elide, Pisatide e Trifilia (almeno setten
trionale) all' area culturale nordoccidentale-etolica, documentabile sul piano archeolo
gico e linguistico-culturale, si e eonstatato come soltanto la kaile Elide avesse sentito 
ed espresso consapevolmente, con l'elaborazione di tradizioni genealogiche suscettibili 
di successive eoncrezioni e con la pratica di eulti in onare di divinita ed eroi 
etolici 117, la propria origine etolica, giungendo all' autodefinizione ed all' imposizione 
di se eome "Etoli". Le due tappe attraverso cui si snoda questo processo corrispondono 
a due "autorappresentazioni" propagandistiche degli Elei finalizzate a preeisi obbiettivi 
nella politica delle relazioni intercomunitarie. 

All'epoca cui scrivono Pindaro e Baechilide - la prima meta deI V secolo, in 
pieno regime anfizionico - applicando la designazione di "etolico" al]' hellanadikas ed 
alla corona olimpica, non era stato ancora elaborato il mito della fondazione etoliea 
degli agoni. In quegli anni circolava pero, almeno da un secolo, un altro mito, quello 
dell' antico radicamento degli Elei in Elide edella syngeneia eleo-etolica, strumentaliz
zato per sostenere, dal secondo quarta deI VI secolo, l'ingresso di Elide nell'anfizionia 
olimpica e / 0 l' assunzione, in senD ad essa, della sovrintendenza amministrativa. 
L'oggettivo riconoscimento, da parte degli Elei, dell'appartenenza anche delle altre 
comunita anfizioniche al medesimo ambito culturale e linguistico etolico dovette pro
babilmente sfoeiare nelI'estensione e nelI'imposizione di questo "marchio d'etnieita", 
la qualifiea di "Etoli", a tutti gli altri membri delI' anfizionia. Ne consegue ehe la 
denominazione ufficiale delI' anfizionia olimpica fosse molto probabilmente stata, 
almeno dal secondo quarta deI VI seeolo, quindi solamente dopo l'ingresso di Elide nel 
consiglio anfizionico, "gli Etoli", nel segno di una comune appartenenza etniea, 
preesistente alI'arrivo degli Elei, ma soltanto da es si consapevolmente rieonosciuta ed 

117 efr. Hall 1995 (supra nt. 71), 85; Hall 1997 (supra nt. 69), 32, 183-184: nel pro
cesso di definizione soggettiva della propria identita etnica, la condivisione di un mito di 
discendenza da un comune antenato, connesso ad una specifica Ursprungsland, viene infatti 
rafforzata da altri elementi accessori; tra essi il "ritual behaviour", configurandosi spesso, 
come in Elide, come comune pratica di culti in onore deli' an te nato / degli antenati da cui 
viene proclamata la discendenza putativa. 
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espressa a livello ufficiale. La propaganda eleo-anfizioniea sarebbe stata eos! mirata ad 
imprimere a tutto l' assetto amministrativo degli agoni ed aHa relativa terminologia 
una eoloritura spiceatamente etoliea; tale propaganda doveva aver raggiunto una eos! 
ampia diffusione, almeno all'inizio deI V seeolo, da rendere immediatamente eompren
sibile, a ehiunque avesse sentito espressioni eome "uomo etolieo" 0 "eorona etolica", 
il riferimento all'ambito olimpico, piu preeisamente all'amministrazione anfizionica 
degli agoni detenuta dagli "Etoli". Il risultato della propaganda elea doveva essere 
l'equazione, chiara per ogni contemporaneo in relazione al contesto olimpico, "etolieo 
= anfizionico". 

Dall'ultimo quarto deI V seeolo, l'interesse eleo al eonseguimento di un controllo 
esc1usivo sull'amministrazione santuariale determino uno slittamento semantico della 
qualifica di "etolico": l'elaborazione deI mito della fondazione etoliea degli agoni aveva 
reso "etolico" sinonimo non piu di "anfizionico", bens! di "eleo", rinviando ad una 
gestione dei culti e dei giochi olimpici ormai monopolizzata dai soli Elei. 
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