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 per esempio Passenza delle doppie, la se
 gnalazione incerta delPaspirata e la conser
 vazione del digamma. Le une e le altre
 confermano ancora una volta, per merito
 del bel lavoro fatto dai tre editori, che nel
 Panalisi della scrittura praticata dai Greci
 nella Sicilia meridionale e occidentale non
 si possono seguire dei canoni fissi, e, so
 prattutto, sono testimoni della ricchezza
 delle comunicazioni che da tutto il Medi
 terraneo venivano attratte in quest'angolo
 di mondo.

 Federica Cordano

 ricercato quello che poteva essere il valore
 simbolico dei colori e risulta evidente come
 presso i popoli andchi i colori, utilizzad
 nelPambito di precisi contesd religiosi e so
 ciali, avessero una valenza simbolica e si
 gnificadva molto piu sendta di quanto non
 sia oggi: un esempio e la suddivisione della
 societa secondo le tradizioni indo-iraniche
 in tre classi, ciascuna contraddistinta da
 uno specifico colore: bianco per i sacerdo
 ti, rosso per i guerrieri, blu per i contadini
 (p. 38). Riflessi di un'analoga partizione
 erano probabilmente presenti anche nel
 Pantica Grecia e PA. propone uno schema
 che lega classe sociale - divinita protettrice
 - colore: si avrebbe quindi sacerdoti - Zeus
 - bianco; guerrieri - Atena - rosso; conta
 dini - Poseidon - blu/nero; artigiani - Efe
 sto - blu/nero (p. 43).

 Per la trattazione del valore simbolico
 dei principali colori nel mondo antico PA.
 sceglie come punto di partenza alcuni passi
 della Genesi, analizzando quindi i singoli
 colori attraverso i differenti termini che
 nelle varie lingue indoeuropee ne esprimo
 no il variare di intensita e luriiinosita
 (capp. Ill-VIII). Una particolare importan
 za ai fini del tema principale di questa ri
 cerca hanno le osservazioni relative al pro
 blema della denominazione del blu/nero
 nelPantica Grecia, per la nota mancanza di
 termini specifici per ciascuno di questi co
 lori, tale da suggerire che vi potesse essere
 un unico colore scuro per cosi dire 'poliva
 lente', che a seconda delP intensita con cui
 veniva steso poteva assumere il valore da
 blu a nero (pp. 67-72).

 La parte dedicata alle realizzazioni pla
 stiche del mondo greco comprende un ca
 pitolo sulle fonti relative alia tecnica di
 pittura delle statue (cap. IX) ed uno sulle
 evidenze letterarie ed archeologiche dei
 pigmenti utilizzati (cap. X): dalle fonti let
 terarie ed epigrafiche e possibile dedurre
 un'effettiva parita di considerazione e di
 trattamento economico per P opera dello
 scultore e quella del pittore che rifiniva le
 statue, considerato co-autore delPopera;
 proprio per la diffusione nel mondo greco
 della pratica di decorare le statue, non so
 no ricordati elementi utili riguardo alle tec
 niche utilizzate: encausto e tempera dove
 vano essere ugualmente diffuse, cui segui
 va la rifinitura a cera detta 'ganosis'.

 II catalogo dei frammenti scultorei con

 Valentina Manzelli, La policromia nella
 statuaria greca arcaica, Roma, ?L'Er
 ma? di Bretschneider, 1994 (Studia Ar
 chaeologica, 69). Un vol. di pp. 340 con
 XIX taw. f.t.

 Punto di partenza per questa ricerca e
 stato il dato oggettivo costituito dai nume
 rosissimi resti di sculture e frammenti ar
 chitettonici greci che conservano tracce di
 policromia: da questa osservazione e deri
 vata la domanda sul significato che la poli
 cromia rivestiva in origine nel mondo gre
 co, se avesse cioe un valore che andasse
 oltre il semplice decorativismo e la resa na
 turalistica (p. 16).

 II lavoro si apre con un'approfondita
 storia degli studi (cap. I), che evidenzia Pi
 niziale difficolta per gli studiosi ad accetta
 re Pidea delPuso della policromia da parte
 degli artisti greci, con la quale contrastava
 decisamente Pimmagine di Candida classici
 ta derivata dagli studi di Winckelmann.

 Ma intorno alia meta delP800 le sempre
 piu numerose prove delPutilizzo della colo
 razione anche su elementi architettonici
 portarono ad un momento di interesse per
 queste problematiche, cui presto segui un
 atteggiamento di elusione del problema, da
 collegarsi probabilmente al prevalere del
 Pinteresse per la forma originaria delle
 sculture greche (p. 28).

 L'analisi delle testimonianze relative al
 Putilizzo della policromia nel mondo greco
 e preceduta da una parte sul significato dei
 colori nelPambito delle civilta antiche del
 Mediterraneo e di origine indoeuropea
 (sez. I). In base soprattutto ai nomi pre
 sent! nelle diverse lingue indoeuropee viene
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 tracce di colore (cap. XII) e stato realizza
 to utilizzando un programma di data-base
 adattato alle specifiche esigenze di questa
 particolare classe di materiali: nella catalo
 gazione dei reperti sono stati registrati tutti
 gli elementi di colore osservati dal momen
 ta della scoperta ad oggi. Per quello che
 riguarda la scelta dei materiali, la selezione
 e stata limitata ai pezzi di periodo arcaico,
 fino alPinizio del V sec, in quanto crono
 logicamente piu vicini al momento della
 codifica del legame tra colore e simbolo, e
 dunque piu significativi per ricostruire que
 sto rapporto (pp. 155-56). Meno condivisi
 bile risulta Pesclusione da questo esame di
 tutti i reperti provenienti dalParea della

 Magna Grecia e della Sicilia, in quanto il
 loro studio ?avrebbe portato ad inevitabili
 confronti con la produzione artistica itali
 ca? (p. 156).

 L'ultimo capitolo e dedicato alle conclu
 sioni, nelle quali PA. illustra i risultati del
 Panalisi sulPutilizzo dei colori nelle opere
 di scultura greche arcaiche desumibili dalla
 schedatura effettuata e dalle premesse sul
 significato dei colori espresse nei capitoli
 precedenti.

 E dunque questa la parte piu interessan
 te ai fini del tema principale di questa ri
 cerca: alcuni dati emergono chiaramente
 sia da queste osservazioni che dai grafici
 allegati al testo, come p. es. la prevalenza
 del colore rosso o la ricorrenza di abbina
 menti cromatici fissi (rosso/blu-nero). Di
 particolare interesse dal punto di vista ar
 cheologico sono le osservazioni sulPutilizzo
 del rosso per il chitone di alcune figure
 femminili: rosso e infatti il chitone solo su
 alcune korai delPAcropoli di Atene, su al
 cune raffigurazioni di Atena in gruppi
 frontonali e su divinita combattenti nel
 fregio del tesoro dei ?ifni; questo elemento
 permette di suggerire che probabilmente le
 korai con chitone rosso devono essere con
 siderate come raffigurazioni della dea, dif
 ferenziandosi in questo dalle semplici offe
 renti contraddistinte dal ricorrente chitone
 blu (pp. 288-90).

 Dati certamente significativi (come p. es.
 gli abbinamenti bicromatici fissi rosso/blu
 nero) meritavano forse una piu attenta va
 lorizzazione, e sembrano invece un po'
 frettolosamente risolti, senza una piu ap
 profondita elaborazione degli elementi de
 ducibili dal catalogo, a vantaggio della ri

 presa di osservazioni sui singoli colori gia
 ampiamente espresse nella parte reladva al
 loro significato. Proprio per una certa in
 dipendenza della prima sezione rispetto al
 resto della ricerca si potrebbe quasi parlare
 di due studi indipendend, uno sul valore
 simbolico dei colori presso le civilta medi
 terranee, Paltro dedicato alPesame delle
 tracce di colore nella scultura e architettu
 ra greca arcaica: le considerazioni che, alia
 luce degli elemend sottolinead nella prima
 parte, potevano essere tratte circa Putilizzo
 della policromia nelParte greca arcaica non
 sembrano quindi ricevere quell*attenzione
 che ci si poteva aspettare dopo cosi attente
 premesse; ma la stessa A. non consider a
 esaurito questo studio, che comunque pre
 senta Pinnegabile pregio, oltre alia serieta
 delPelaborazione, di avere posto nuova
 mente Pattenzione su un problema troppo
 spesso appena accennato anche in studi
 specifici sulla statuaria greca.

 Chiara Tarditi

 Elisabetta Bianco, Atene 'come il sole'.
 L'imperialismo ateniese del V secolo
 a.C. nella storia e oratorio politico atti
 ca, Alessandria, Edizioni delPOrso,
 1994. Un vol. di pp. 194.

 II volume di Elisabetta Bianco, il cui
 suggestivo titolo prende spunto da un pas
 so deWEpitafio iperideo, si propone di
 analizzare la testimonianza fornita dalPo
 ratoria attica del IV secolo a.C. sulla vi
 cenda storica delPimpero ateniese del V. II
 lavoro si articola in tre parti: nel cap. I
 (La ripresa di Atene) viene seguito lo svol
 gersi del dibattito dalla restaurazione de
 mocratica fino al 380, data di pubblicazio
 ne del Panegirico isocrateo; nel cap. II (La
 parabola della seconda lega) si affronta il
 periodo che va dalla fondazione della se
 conda lega navale ateniese alia meta del se
 colo, epoca dell'esordio politico di Demo
 stene; nel cap. Ill, infine, viene posto in
 primo piano il problema del rapporto con
 la Macedonia, dalPascesa di Filippo II alia
 guerra lamiaca. Tre fasi storico-politiche
 molto diverse, dunque, nelPambito delle
 quali la Bianco mette in evidenza il muta
 mento di prospettive che il mondo politico
 e culturale ateniese evidenzia nella valuta
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