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GABRTELLA BOHDENACIIE 

N eli'aprile del 1962, suli'area dell'ex stazione delia citta di Costanza, 
durante i lavori di sterro per le fondazioni di un grande immobile, e apparso 
un deposito di ben 24 pezzi scultorei - sculture a tutto tondo e rilievi -
accuratamente disposti in una fossa profonda (fig. 1). 

Questo singolare ripostiglio di sculture cultuali e di un interesse 
unico per la storia dei culti e deli'arte a Torni, in epoca romana. Esso 
sarebbe stato altrettanto prezioso da un punto di vista pi(1 strettamente 
storico qualora si fosse potuto stabilire stratigraficamente l'epoca del 
seppellimento non comune di tanti pezzi votivi: ma le speciali condizioni 
del ritrovamento hanno impedito le attente osservazioni stratigrafiche 
necessarie a una simile determinazione dato che, nel rapido ritmo di 
lavoro di un cantiere moderno, al momento delia scoperta ( quando cioe 
e apparsa la testa delia statua principale che sembrava dominare il depo
sito, vedi fig. 1) era gia stato radiato uno strato di terra di circa 1 m. 
e distrutto per sempre il rapporto organico tra la fossa votiva e il livelio 
di calpestio antico nel quale era stata aperta. Il che non esclude, natu
ralmente, la possibilita di ipotesi di lavoro basate sui dati storici noti 
della metropoli pontica al momento del trionfo del cristianesimo, quando 
le imagini delle divinita pagane venivano spietatamente distrutte e uno 
o piu fedeli tentarono di salvarle. 

I vari pezzi, quanto mai disparati dai punto di vista qualitativo, 
testimoniano deli'affrettato accostamento al momento del seppellimento: 
prcsso statue a tutto tondo a grandezza naturale sono state deposte statue 
mezzanelle, statuette, nonche rilievi votivi di tipo corrente, alcuni addirit
tura prodotti del piu modesto artigianato ; presso divinita greche maggiori 
o minori - quali Afrodite, Asdepio, Dioniso, i Dioscuri, le Uharites, 
Hckate - divinita locali (il cavaliere trace) e orientali - Uibele, Isis, 
Mithras, Glycon. 
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L'intiero lotto e stato pubblicato immediatamente da V. Canarache, 
A. Aricescu, V. Barbu, A. Rădulescu in una prima e rapida edizione 
apparsa nel settimanale Contemporanul del 20.VI.1962, poi presentato 
da A. Rădulescu al Congresso di studi classici svoltosi a Plovdiv nel 
maggio 1962. Vox ruit. Una serie di articoli di rapida divulgazione gia 
corre nel mondo per dare una prima informazione di questa singolare 
scoperta, nei suoi molteplici aspetti, mentre un elegante album con 
riproduzioni di tutti i pezzi e apparso proprio in questi giorni, edito 
dalla Libreria scientifica 1• 

Non e che l'inizio di una lunga serie di pubblicazioni tese a chiarire 
i molti problemi posti da questo bizzarro deposito cosi variato per le 
qualita artistiche, il numero e la natura delle divinita ch'esso comprende. 
Dobbiamo premettne che. la maggior parte delle divinita rappresentate 
nella serie della microstatuaria e dei rilţevi c ben nota, tipologicamente 
e stilisticamente, nel patrimonio figurato del Ponto Sinistro e specialmente 
di Torni, anche se alcuni pezzi paiono a tutta prima un &mx; per quanto 
riguarda la Mesia inferiore ; in categorie tipologiche ben note rientrano 
infatti le imagini mezzannelle o di piccolo formato nonchc~ i rilievi di 
Ecate (fig. 4) - sia di tipo arcaistico, sia del tipo altrettanto comune 
con chitone altocinto e apoptygma, -- ; Asclepios seminudo e barbato, 
i Dioscuri (gruppetto frammentario), Cibele in trono; i rilievi votivi di 
proporzioni diverse ma tutti. di serie - alcuni addirittura sciatti e grosso
lani - dedicati a Hermes, :-\elene, le Grazie (in cui le tre fanciulle, avvinte 
nello schema ben noto, sembrano incoronate da tre Nikai, fig. 5), Dionysos 
(due rilievi, in uno dei quali il dio e chiamato Ka,thegemon fig.~), il cava
liere trace ( 4 rilievi clei quali uno riprodotto a fig. 3 ), Mithras. Ma. accanto 
a questo materiale di proporzioni ridotte che, ripeto, e comune merce di 
carattere votivo, quattro pezzi s'impongono senz'altro alla nostra atten
zione: il grande serpente (fig. G-î), un'edicola dedicata alle due Nemesi 
(fig. 9), la dea marina con alto scettro (fig. 14-17), il colossale busto 
ritratto di una sacerdotessa d'Iside (fig. 20-21). 'l'ali pezzi, di un interesse 
tutto particolare, per quanto riguarda la storia religirnm ed artistica di 
Tomis nel suo periodo di massimo sviluppo (sec. II-III e.n.) e, piu lar
gamente; del mondo greco-orientale col quale Tomis era in stretto con
tatto, ci offrono elementi del tutto nuovi per determinare, in quel cro
giuolo che era Tomis, correnti d'arte e riflessi d'ambiente. A questi pezzi 
e dedicato il nostro studio. 

1 V. Cnnarache, Clleva concluzii în legătură cu descopcrirrn tezaurului dr statui antice de 
la Tomis, in Arhitectura R.P.R., I, l!JG3, p. 5li ss; Idem, The ..lrchaeoloyy J/use111n i11 ('011s
tantza, in Arts in the Rurnanian People's Hepublic, ?\o. 23, l!JG3, p. 18 ss; \'. Canarachc, 
A. Aricescu, \'. Barbu. A. Rădulescu, Le drpât des 111011um1•11/s sculpturaux rece111ment decoui:erts 
a Cons/an/za, in Acta Ant.iqua Philippopolit.ana, Studia Archaeologica, Serdir.ae, 1HG3. p. 133 ss.; 
idem, Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Editura ştiintificfr, Bucureşti, 19li3; P. Constant.în, 
Nuoi;e scoperle arclieologiche a Tomi, in Archcologia. Rassegna di Studi c kicerchc I, l!Jf)::l-li3, 
p. 9 ss; V. V. Karakulakov, L{cu11aR apxeo.11oaU'tec1>a.•1 11axorJ~,a 11 Py.11bl1tC1>< ii. Hr:1"';l11oii 
Pecny6.iu1>e ( U11a straordinaria scoperla archeologim uelfo 11.P. U. ), in \' Jl I, I, 1 !lli3, 
p. 197 s. 
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I 

Il primo, dal punto di vista cronologico, c il gran serpente su base 
circolare. (Inv. 2003) Fig. 6-7 2• 

Strettamente associato agli dei e agli uomini, il serpente appare 
în innumerevoli monumenti figurati dell'arte antica che vanno - per 
restare nel campo dell'antichita classica - dall'epoca arcaica a quella 
romano bizantina ; sia în opere plastiche e pittoriche a carattere cultuale
misterico, mantico, profilattico e ctonio (presso Apollo, Zeus Ktesios 
e Meilichios, Asclepios, Dionysos-Sabazios, Athena, Isis e Sarapis, Hades 
Ploutos, Mithras), sia nella scultura funeraria ad esprimere forse l'anima 
del morto che scende silenziosamente nelle viscere della terra 3 • In epoca 
romana, un grande serpente o due serpenti affrontati in schema araldico 
rappresentano un genio genericamente benefico 4 (l'Agathodaimon dei 
Greci, îl Bonus Euentus dei Romani) : basti citare ii noto rilievo di Delos 
e numerose pitture di Larari pompeiani o ercolanensi 5• In queste rappre
sentazioni cosi numerose che varie dai pun to di vista artistico ed esegetico, 
il serpente c tuttavia uniformemente rappresentato ; avvolto su se stesso, 
strisciante sulla terra, attorcigliato su un tronco d'albero, sul bastone 
d 'Asclepio o dietro Io scudo d' Athena, op pure guizzante trai capelli di Medusa 
esso e reso sempre realisticamente, con le caratteristiche salienti della 
sua natura di rettile che puo essere favorevole o nefasto all'uomo, molie, 
mh~terioso, insinuante, fort~ sempre. 

Nella nostra scultura invece il serpe ha una forma ibrida: ii gran 
corpo squamato di un'eccezionale lunghezza e avvolto in possenti spire; 
la coda pero termina con un ciuffetto peloso e la testa e del tutto scon
certante, composta com'e di elementi eterogenei: un muso che sembra 
di cane con occhi socchiusi, grandi orecchie e capigliatura umana, che 
scende în lunghe ciocche appena ondulate lungo ii collo ricurvo. II rendi
me.nto sobriamente calligrafico delie squame serpentine che diminuiscono 
gradatamente verso la testa, ii trattamento dei capelli a rare ciocche che 
non indulge agii cffetti pittorici cari all'arte romana a cominciare delia 
tardit epoca antoni.aa, ii profilo semplice delia base, ci inducono a datare 
questa scultura nei primi decenni della seconda meta del II secolo e.n. 
(150-170 e.n.). 

Una soia volta - nella tradizione scritta e figurata dell'antichita -
ii serpente assume una forma ibrida come la scultura che noi presentiamo, 
volutamente composta di elcmenti diversi: e cioc un gran corpo di ser
pente al quale si <~ applicata abilmente una testa „che somiglia în certo 
qual modo a una testa umana", e questo mostruoso serpe e Glycon che 
ii falso profeta Alessandro di Abonotichos (nome con grafia incerta : 
Abonoteichos, Abonotichos, Abonutichus) presento quale teofania di 

2 Alt. m. 0,66; Lungh. dcl rettile nolto m. 4,76. Quasi in perfetto stato di conserva-
zione. Insignificanti erosioni alia basc. Spezzata la prima ciocca d1 capelli a destra. 

3 Fr. Cumont, Le symbolisme funeraire, p. 393. 
' EAA I, p. 134, f. 196, s.v. Agathodaimon (ivi bibliografia). 
6 ibid. I\', p.47!.J, f. 563-4, s.v. Lari. 
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Asclepio nelia sua citta natale, al tempo di Antonino Pio. Questo impostore, 
uno dei tanti che pullulavano nelie province orientali deli'impero e che 
contribuirono al totale discredito dei vecchi dei pagani, non avrebbe avuto 
tanta notorieta se Luciano, chefu il suo nemico personale, non gli avesse 
dedicato il curioso trattato 'AM~ocv8poc;; ~ ~Eu86µocv-rn;, nel quale 
svela - con ricchezza di particolari e il suo ben noto spirito caustico -
la grossolana mistificazione delie sue profezie e dei suoi misteri. 

11 circostanziato trattato lucianeo da una parte, la documentazione 
archeologica dali'altra (monete di Abonotichos e di Nicomedia, nonche 
gemme con !'imagine di Glycon) han fatto si che gia negii ultimi decenni 
del sec. XIX storici, storici delie religioni e numismatici abbiano dissertato 
sulla soperchieria di Alessandro e, per estensione, sul disordine delie idee 
che turbo il mondo romano al tempo degli Antonini e dette vita alie 
piu grossolane superstizioni e ai piu incredibili culti. Le ricerche d'insigni 
studiosi quali Fr. Cumont 81 F. Lenormant 71 E. Ballelon 8 , punto di 
partenza di tutta una serie di studi 9 del piu alto interesse, sono tuttora 
valide per quanto riguarda la conoscenza e la diffusione del culto, del
l'oracolo e dei misteri di Glycon sulie tracce di Luciano, delia numismatica 
e della glittica; e un interessante studio di A. Stein 10, prendendo in 
esame tutti i personaggi storici secondari citati nel libello di Luciano, 
(i deuteragonisti, come egli dice) ha permesso di inserire in un ineccepibile 
e fermo quadro storico la straordinaria avventura di questa falsificazione 
che crediamo utile riassumere nelie sue linee essenziali : nato verso il 
105 dell' e.n. ad Abonoteichos, il nostro Alessandro, iniziato a pratiche 
di magia sin dalla prima giovinezza, sembra aver istaliato nella sua citta 
natale il culto di Glycon verso il 145, ottenendo sin dagli inizi un successo 
totale e clamoroso : non ignaro che il culto del serpente nelle religioni 
asiatiche e antichissimo, e innestandosi sul culto di Asclepio, di vecchia 
tradizione nella sua citta, egli adatto a un grosso serpe addomestioato, 
che si era procurato a Pella in Macedonia, una testa di tela dipinta che 
somigliava in certo qual modo a una testa umana (Luciano, c. 12; 16; 
18; 26), riuscendo facilmente a far credere ai suoi creduli concittadini a 
una reincarnazione di Asclepio. 11 nome di Glycon e stato verosimilmente 
scelto da Alessandro quale nome propiziatorio (corn• ad es. l'attributo 

8 Fr. Cumont, Alexandre d'Abonoteichos. Un cpisode de l'hislofre du paganisme au l/e 
siecle de notre ere, in Memoires couronniles par !'Academie royale de Belgique, Bruxelles, 1887. 
Purtroppo non ho avuto la possibilita di consultare questo studio che, a giudicare dai rifles
si in opere ulteriori, c stato di fondamentale importanza ncll'evolnzione delia ricerca. Cfr. delia 
stcsso A„ Alexandre d'Abonotichos el le Neo-Pythpgorisme, in Rev. de l'hist. des religions 
8G, 1922, p. 202 ss. 

7 Un monument du culte de Glykon, in Gaz. Arch. IV, 1878, p. 179 ss. 
8 Le (aux prophete Alexandre d'Abonoliclws, in Revuc Numism. IV, 1900, p. 1 ss. 
9 Tra questi citiamo: Otto Weinreich, Alexander der Liigenprophet tmd seine Stellung 

in der Beligiosităt des zweilen Jahrhunderls, in Neue .Jbb. f. das Klass. Altertum, 47, 1921, fl. 
129-151; E. de Faye, Alexandre d'Abonotichos a-t-il ete un charlatan ou un fondateur de rcli
gion?, in Revue d'hist. et de philos. religicuscs, 5, 1925, p. 201-207; Marcel Caster, Commen
laires sur Alexandre ou le f aux propil ele de Lucien, Paris, 1938. 

10 Zu Lukians Alexandros, in Strena Buliciana Hl24, p. 237 ss. Cfr. dello stesso A., 
Die Legaten i·on .Moesien, 1940, p. 44, 120, 121, 123. 
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Meilichios di Zeus o il nome di Agathodaimon) - il dio dolce, buono, 
benevolo 11• Nonostante la grossolana messa in scena deprecata, derisa, 
aspramente criticata da Luciano, il nuovo dio - che sin dali'inizio ebbe 
virtu oracolari 12 e, ben presto, feste solenni di carattere misterico a 
similitudine di quelle eleusine (c. 38) - ebbe innumerevoli adepti non 
soltanto tra le primitive genti dei paesi situati intorno alla Paflagonia 
(Bitinia, Ponto, Galazia, Cilicia, Tracia), - „genti di mente ottusa ed 
incolta (c. 17)" - ma su tutta l'area dell'impero. Alti dignitari romani 
consultano l'oracolo : tra questi M. Sedatius Severianus, senatore e legato 
delia Cappadocia verso ii 161; Publius Mummius Sisenna Rutilianus, 
figlio di un consolare, egli stesso console nel 146, governatore delia Mesia 
Superiore nel 150, verso il 163 proconsole dell'Asia che, sessantenne, 
arrivo persino a sposare, in seguito a un oracolo, la figlia che Alessandro 
proclama va d'aver avuto con Selene (tra il 162 e il 165 ). Persino l'impe
ratore filosofo Marco Aurelio non sdegno di consultare l'oracolo di Abono
tichos prima di partire per la sua spedizione contro i Marcomanni (nel 
166 e.n.; c. 48) 

Nessuna meraviglia dunque che, grazie ai suoi stretti legami con 
i pil't alti dignitari deli'impero, il falso profeta sia riuscito ad ottenere 
dall'imperatore persino l'inaudito favore di mutare il nome di Abonotichos 
in quelio di Ionopolis 13 e il diritto di batter moneta con la propria ima
gine e quella del nuovo dio (ai tempi di Marco Aurelio e Lucio Vero, verso 
il 163 e.n., c. 58) 14• II nome di Ionopolis si conservo sino alia fine del 
mondo antico e sussiste tuttora nell'attuale nome di Ineboli che sorge 
sulle rovine della cittadina antica. · 

L'astuto indovino mori verso il 175 (prima di quest'anno pero) 
ma l'oracolo continuo a funzionare con successo, dato che Alessandro 
„poteva vaticinare anche dopo morto" secondo il verdetto di Rutiliano 
(c. 60). Quanto tempo si sia prolungato il successo deli'oracolo non si 
puo stabilire con precisione : Glycon appare costantemente sulle 
monete di Abonotichos-Ionopolis sino a Treboniano Gallo, ma questa 
data non rappresenta la fine del culto bensi la fine delle emissioni mone
tarie locali di Ionopolis, come, in linea generale, di tutte le citta greche 
delie province orientali dell'impero. 

Grazie a una notizia di Athenagoras (llpEG~doc 7tE;:>l. XPLO""t"Lotvwv, 
p. 35, ed. Schărz) immediatamente dopo la sua morte, Alessandro venne 

11 L'ipotesi de! Babelon (I. c. p. 13) che ii nome di Glycon sia stato inventato da 
Alessandro c inacccttabile alia luce dei dati dell'onomastica greca. Vedi ad es. EAA III, 
p. 964, s. v. Glycon 1-4. 

12 ln stretti rapporti, per speciale cura di Alessandro, con i piu celebri oracoli de! tempo 
quale Claros, Didyma e Mallos (Luciano, c. 29). 

13 Tale cambiamento rli nome dev'esscre certo in stretto rapporto col nuovo culto : 
secondo ii Cumont (I. c. p. 13), sarebbe in onore di Ion, figlio di Apollo e Creusa, conse
~uentemente fratello di Asclepio; secondo ii Babclon invece (!. c. p. 28), pi(J verosimilmcnte>, 
mi pare, 'lw = 'Iciw sarebbe sinonimo di Glycon, come appare in una gem ma gnostica ove 
un serpente a testa leonina radiata hai tre nomi di XNOî'.'BIE, rA î'.'KQNA, IA!l (EAA 
III, p. 971 s. v. gnostiche gemme). 

u Cap. 58. Su qnesto problema vedi oltre p. lGl. 
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eroizzato 15 : e a Parium, in Mysia, esisteva il suo cenotafio sormontato 
da statua; da profcta cosi era salito al grado di l1eros, in cui onore si com
pivano sacrifici e feste, come per un dio. 

Negli ultimi decenni nessun elemento nuovo era venuto ad aggiun
gerai ai dati conosoiuti sul falso profeta; e !'incredibile storia di supersti
zione e di credula ignoranza minacoiava di perdere i suoi ultimi adepti, 
quando la nuova scoperta di Tomis la riporta di nuovo sul primo piano 
delia discussione archeologica. 

Delle numerose imagini del dio di cui ci parla Luciano ( c. l 8 ), aia 
pitture sia rilievi sia statue a tutto tondo, di bronzo e di argento - ypixipixl 
-re: btt -roihcp XIXL dx6ve:c; XCIL ~OIXVIX, -rile fLEV EX ;(IXAXOU, -rile ae E~ &:pyupou 
dxixcrµEvix - nessuna era giunta aino a noi ; e la documentazione icono
grafica era limitata alle sommarie rappresentazioni delle monete di Abo
noteichos-Ionopolis (fig. 6, b-c; 7, b-c) e di Nicomedia. La acultura 
di Costanza ai puo considerare dunque la prima imagine di culto del dio, 
il primo documento della grande arte incommensurabilmente piu prezioao, 
dal punto di vista tipologico, delle modeste imagini monetarie, fatal
rnente compendiarie. II serpe e di quell'eccezionale lunghezza di cui parla 
Luciano 16• In cambio ci offre dettagli.di cui Luciano non fa neppure cenno : 
e cioe la coda, terminante con un ciuffetto peloso, e gli elementi misteriosi 
e sconcertanti dellft testa abil.mente composta in tela dipinta, sulla quale 
si basava il successo dell'impostore; essa creava il monstr11m, nel senso 
classico delia parola, che, viato nelia penoxp.bra di un piccolo ambiente 
(c. 16), impressionava gli animi creduli e superstiziosi degli uomini del 
tempo - siano essi stati romani o barbari, alti dignitari o poveri uomini. 

Si deve alla scultura tomitana di poter cogliere, per la prima volta, 
in tutti i suoi particolari, l'aspetto del nuovo dio ; perche J;uciano, pur 
cosi rioco d'informazioni e dettagli per quanto riguarda la colossale impos
tura degli oracoli e delle feste misteric he- nel fuoco sostenuto e mobile 
delia sua indignazione contro ogni forma di esibizione degradante - o 
quanto mai sommario e fugace nel descrivere la testa, appena aocennando 
al suo generico aspetto antropomorfo 17• E su questa guida incerta archeo
logi e numismatici si erano sforzati di „leggere" l'imagine di Glycon 
di Abonotichos-Ionopolis per quasi un secolo; anch'essa riproduzione 
sommaria del vero Glycon e delie opere plastiche che Io rappresentavano. 
Per questo, l'imagine monetaria, spesso abbastanza corrosa, era stata 
finora interpretata con una certa imprecisione : la speciale chioma del 

16 Cfr. anche un'iscrizionc delia Mesia, CIL II J, 8238 dedicata a Giove e a Giunonc, 
a due serpenti-maschio e femmina (dracco e draccena) - e all'indovino Alessandro, senza rap
porto diretto tra Ia coppia di serpi, come ha dimostrato ii Groag (Eranos 1909, p. 251-255), 
e Alessandro stesso. 

18 Cap. 15. Un serpe cosi lungo che, pur avvolto intorno al collo e al torace di Ales. 
sandro, ricadeva con Ia coda sino a terra. 
. 17 Cap. 12. em:rtO(l)TO 8~ odi-roi~ TtOCACLL xcit KCLTEaKEOCLGTO ll.EcpetAÎj 8pcixo11-ro~ 00011(117) 
cX110pwrt6µopcp611 TL emcpci(11ouaci; cap. 16: TOGOUTOll 8pciKOllTIX m:cp7)11ElllXL, civ6pwrt6µopcpo11; 
cap. 18: ... xa.t -ro rtp6aCilrto11 ci110pC:m<il eoLx6-ro~; e specialmente c&p. 26: 8Loc -rljc; xecpa.Aij~ 
txe:(lllj~ T'ij~ µE(.J.7)X1X117)µEll7)~ rtpoc; 0(.J.OL6TIXTIX 8Ldpa.c;. 
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dio, che cade lunga da sommo il capo, era stata considerata quale „un 
appendice au cou, qui ressemble tantOt a une barbe longue et touffue, 
tantot a un collier de crins" 18 ; la testa e dichiarata quando d'uomo, 
qmmdo di cane. 

Ora, un semplice sguardo alle fig. 6 - 7 ci permette di chiarire, 
alle luce del nuovo documento, imprecisioni e contraddizioni descrittive : 
nel linguaggio compendiario della monetazione imperiale, l'imagine ripro
dotta sulle monete delia citta residenziale deli'oracolo e identir.a a quella 
della scultura tomitana; con un muso appuntito forse di cane 19 e la lunga 
capigliatura che le conferisce ii vago aspetto antropomorfo cui accenna 
Luciano e che, nclla veduta di profilo, puo produrre la falsa impressione 
di una barba. · 

Per finire con le rappresentazioni monetali relative al culto di Glycon 
battute nella citta di Abonotichos, attiro l'attenzione su un altro tipo 
che, per la grande usura del conio conservato (dell'epoca di Alessandro 
Severo), appare di lettura incerta (fig. 8): un'imagine seduta in lunga 
veste - chitone e himation, - una patera nella destra protesa, un 
grande serpente arrotolato intorno al corpo, il capo proteso verso la patera, 
la coda lunga sino a terra. Babelon e Reinach, primi editori della moneta 20, 

hanno proposto, sotto forma ipotetica, l'identificazione con una Tyche. 
Ma data l'improbabilita di un'associazione Tyche-Glycon (tanto piu che 
la popolarissima dea none presente nei tipi monetali delia citta) mi doman
do se non si tratti piuttosto di quell'imagine di se stesso che Alessandro, 
con la dovuta autorizzazione imperiale, era riuscito a far battere sulie 
mcnete della sua citta nativa (c. 58) : e il falso indovino sarebbe rappre
sentato qui in lunghe vesti divine - „vesti degne di un dio" come dice 
Luciano (c. 15), i fluenti capelli inanellati (c. 11) cinti da corona, con il 
serpente avvolto intorno al corpo in modo cosi singolare; nelia destra 
protesa egli scmbra tenere quella phiale con il famoso uovo pescato nel
l'acqua (nel quale egli aveva precedentemente chiuso un serpentello 
simbolo di Asclepio) 21 delia scena chiave di tutta la storia. Mi sembra 
che i capelli lunghi solo sino alla base del collo e non ricadenti in lunghi 
boccoli sulle spalle, come nelle statue di Tyche, siano un argomento 
decisivo a favore delia nostra ipotesi. II fatto che Luciano (c. 58), il 
quale certo non era un numismata, parii di un'unica moneta che da una 
parte aveva !'imagine di Glycon dall'altra quella di Alessandro - ossia 

18 E. Babelon, I. c. p. 20. Inoltre E. Ilabelon et S. Reinach, Recueil general des mon
naies grecques d'Asie lrlineure, 1925 I, 1, net presentare Io stesso tipo monetario, oscillano 
nella descrizione: sul rovescio di due monete d'Antonino Pio (p. 168, Nr. 8-9, Tav. XVII, 
12-13) ii serpcnte Glicone, secondo gli autori, ha „une barbe epaisse (mais non la tete hu
rnaine)"; mentre su una moneta di Marco Aurelio (p. 169 N. 12, Tav. XVII, 16) Glicone 
avrebbe „une tete humaine ( ?) avec de longs cheveux ct une barbe pointue" ; infine su una 
rnoncta di Geta (p. 170 N. 15, Tav. XVII, 19) „Glycon drcssc V. dr. sur une base orn6e a 
une tete de chicn ". 

18 Sullc qualita taumaturgiche dei ca.ni e sul )oro ruolo nel culto di Asclepio vedi 
E. Babclon, !. c., p. 23. · 

zo Op. cit„ p. 170 N. 16, Tav. XVII, 20 „Femme tourelee (la Tyche?) assise a gauche ... " 
li disegno da noi riprodotto a fig. 8 c cseguito dai calco gentilmente inviatomi dai Cabi
net dP.s M edailles di Parigi. 

n Cap. 14 „To <jiov ~xe:tvo, ~v <Ţl ă .&co~ atuT<i> xatTe:xexAe:tcr':'n". 
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di una moneta impossibile nel quadro delia monetazione imperiale romana -
ha sviato le ricerche degli studiosi che si sono occupati di tale problema 
e ha limitato le indagini all'identificazione di Glycon. Ma dato che il dritto 
di una moneta era riservato all'effigie dell'imperatore (o dell'imperatrice) 
in carica o certo che Alessandro abbia ottenuto il diritto di battere due 
monete celebranti Io stesso culto : una con !'imagine del dio, l'altra con 
quella del suo profeta, in vesti apollinee. 

N essun rapporto con Glycon invece hanno le rappresentazioni 
monetali di un grande serpe normale (ci oe con testa di serpente) che appariono 
frequentemente sia nelia stessa Abonoteichos, 22 sia altrove 23, perche 
in questa sua forma il serpente rientra nella simbologia di divini ta maggiori 
quale Asclepio, Dionysos, Sarapide, ecc. cui abbiamo sopra accennato. 

Una nota discordante nell'iconografia di Glycon e data dall'imagine 
fondamentalmente diversa che ci offrono le monete di Nicomedia in Bitinia, 
a cominciare da Caracalla 24 ; un grande serpente con una vera e propria 
testa umana, pesante e inorganicamente applicata; a differenza del
l'imagine delle monete di Abonotichos-Ionopolis, il serpente, realmente 
antropomorfo, none accompagnato della leggenda r A YKQN. La differenza 
non e sfuggita ai numismati : nel catalogo delie monete del Museo Bri
tannico 25 l'identificazione con Glycon e proposta sotto forma ipotetica 
e il Babelon 26 aveva cercato di conciliare le due imagini monetali ammet
tendo che il serpente miracoloso avesse a sua disposizione piu teste (delie 
quali Luciano non avrebbe descritta che una), cosi come esistevano piu 
generi di oracoli, autofoni e non autofoni, a seconda della ricchezza dei 
clienti. Ma ne il dubbio espresso sul oatalogo del Mnseo Britannico, ne 
l'ipotesi del Babelon mi sembrano accettabili : il Glycon delle monete di 
Nicomed.rn e di epoca relativamente tarda - inizio del III secolo e.n. 
-- e, come tale, dev'essere considerato una variante provinciale, un 
apografo di minore importanza di fronte al tipo eonsiderevolmente di
verso costantemente ripetuto dalle monete di Ionopolis, epicentro dell'o
racolo : in ogni caso una fonte di secondaria importanza per la ricostituzione 
iconografica del dio 27• La costanza del tipo monetario di Abonotichos-Iono
polis per quasi un secolo, sem pre accompagnato dalla leggenda r A YKQN : 
la perfetta concordanza tra queste monete e la scultura tomitana, vera 
statua di culto databile nei primi decenni della seconda meta del II sec. 
e.n., ci indicano senza possibilita di dubbio che questo era l'aspetto uffi
ciale della teofania di Asclepio, almeno al momento del suo massimo 
sviluppo (II secolo e.n.), 

22 E. Babelon et Th. Reinach, op. cit., p. 168, N. 7, Tav. XVII, 11. 
23 Vedi specialmente le monete di l\larcianopolis, dell'epoca di Alessandro Severo e Giu

Iia l\loesa, Pick-Regling, op. cit., I, 1, 1062, 1066-1067; oppure del tempo di Alessandro 
Severo e Giulia .Mammea, ibid., 1074-1075, 1081. 

u E. Babelon - Th. Reinach, op. cit., 1910, I, 3, p. 545, N. 225-227, Tav. XCIV, 
12-14. 

25 BC.M, Pontus, Paflagonia, Bithynia, ecc. p. 187, 47. 
29 E. Babelon, l. c., p. 20. 
27 Per questo ci sembra strano rhe proprio una moneta della. Bitinia. aia stata scelta 

ad illustrarc la voce Glyc_on nella recente EAA, IV, p. 964 s., fig. 1222., s. v. GI ycon. 
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La presenza di questo nuovo dio a Tomis verso la meta <lei II secolo 
eben lungi dai sorprenderci; Luciano ci offre precise indicazioni sull'area 
di massima diffusione del culto: Paflagonia, Bitinia, Galazia, Ponto, 
Tracia. Publius Mummius Sisenna Rutilianus, ii piu ardente adepto dell'o
racolo, e stato governatore della Mesia superiore nel 150 e, precedente
mente, tribuno della legione V Macedonica, cantonata nella Mesia infe
riore (Oescus). Nel 166 il responso dell'oracolo a Marco Aurelio prima 
della guerra marcomannica, che aveva ordinato all'imperatore di gettare 
nel Danubio due !eoni sacri a Cibele insieme a fiori e piante aromatiche 
(r. 48), aveva certo contribuito ad aumentare la popolarita del culto nei 
paesi danubiani. Due dediche votive ci mostrano che esso era giunto sin 
nella Dacia Superiore 28• 

D'altra parte, Torni ha sempre avuto stretti legami con le regioni 
scttentrionali dell'Asia anteriore, gfa messi in luoe dai Pârvan in base 
al materiale epigrafiro 29• Per l'epoca che c'interessa - seconda meta 
del II sec. e.n. - un'iscrizione trovata a Tomis 31 ci mostra la 
presenza, nella grande rnetropoli pontica, di un rollegio di cittadini romani 
delie regioni circumpontichc - quali Tracia, Bitinia, Ponto, Paflagonia, 
Cappadocia - raggruppati intorno a Mesia Iuliana di Thiana, proprio di 
quelle regioni cioe di massima diffusione del culto. 

Nessuna meraviglia dunque che il nuovo dio sia stato rapidamente 
introdotto, accanto alle altre divinita del gran porto cosmopolita, volto 
piu verso l'Oriente che verso l'Occidcnte; il gran scrpe avra certo avuto il 
suo tcmpio o sacello, i suoi saccrdoti, le sue feste, per attirare le credule folle 
nella lontana cittadina della Pa.flagonia verso quel nuovo oracolo che 
- al pari di altri oracoii di tradizione piu vecchia e rispettabile quali 
Didymc, Claros, Delphi - cercava di risponderc al timore e alle folli 
spcranze degli uomini, „con parole confuse, come dice Luciano, a doppio 
senso o addirittura incomprensibili" (c. 49). 

II 

Naiskos dedicato alle Nemesis. (Inv. 200-1) 31• Fig. 9-10. L'iscri
zione votiva bilingue tracciata sulla base dello stesso naiskos ci offro solo 
il nome del dedicante, un greco romanizzato : C(aius) Herennius Charito 
uotum soluit. r{oc'foc;) 'EpewLr,c; Xocph·wv e:u~iXµe:voc;. 

28 CIL III, 1021-1022. 
29 V. Pârvan, /Jic Nalionaliliil der Kaufleule in riim. Kaiserreiche, Breslau, 1909, p. 33, 

73 ; f 11cep11furile... p. 153 ss. 
3° CIL, lll, p. 1358, no 7532 = AEM, VIII, 1884, p. 3, no 7 e p. 249 (Mommsen); 

I. Stoian, 1'omita11a, Bucureşti 1962, p. 70 ss. (ivi precedente bibliografia). L'iscrizione e stata 
datata dallo Stoian tra la fine de! II e l'inizio de! III sec. e. n., ma ii fattu che la citta 
rli Abonutichus e citata col vecchio nome ci permette di datare I'iscrizione prima de! 165, 
quttndo la. citta assunse ufficialmente la nuova denominazione di Ionopolis. 

31 Alt.. massirna dell'edicola m. 1,05; Largh. 0,50; profond. 0,285. Alt. delie dee 
m. O,li5. Poche fratture : Ia mano destra e ii cubito della prima imagine, l'acroterio centrale, 
i I fus tu delia colonnetta di destra, oggi di restauro. II vis o delia prima dea scheggiato a I 
mento e al naso. 
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E una vera e propria edicola, sufficientemente profonda per con
tenere le imagini della dea a tutto tondo, costituita da: uno zoccolo 
semplice, due colonne corinzie con basso plinto, base riccamente profilata o 
fusto liscio, un archîtrave con profili poco accentuati, un frontone trian
golare con acroteri laterali costituiti da semipalmette. Nel timpano e 
rappresentata ad alto rilievo una pesante corona che sem bra di foglie 
d'alloro legata da lunghi nastri, simmetricamente ondulati. 8ul muro 
di fondo dell'edicola, dietro le colonne, aggetta una lesena pure con capi
tello corinzio. 

Nell'edicola e scolpita a tutto tondo la dea Nemesis, sdoppiata in 
due imagini identiche collegate da una basetta comune, il cubito nella 
sinistra, la destra nell'atto di sollevare leggermente il margine della scol
latura, nel gesto di carattere magico che le c proprio 32• A una speciale 
accezione della dea - Nemesis triumphans - allude forse la corona 
d'alloro che orna il timpano. Le due imagini gemelle sono avvolte in un 
complicato panneggio rli stile arcaizzante, costituito da un lungo chitone 
a maniche curte (abbottonato lungo la linea delle spalle), e da un himation 
con apoptygma quasi altrettanto lungo, altocinto : lungo l'asse centrale 
di ogni imagine e lungo il fianco destro il panneggio ricade in pesanti 
risvolti a zig zag, mentrc a destra e a sinistra dell'asse centrale, sotto il 
risvolto dell'apoptygma, il mantello, sensibilmente aderente alle gambe 
della dea, e solcato da una monotona successione di pieghe festonate. 
Genericamente arcaistico, tale panneggio c non solo quanto mai artifi
cioso e inorganico, con molti dettagli che non si possono Rpiegare logi
camente (il singolare mantello, ad esempio, che si abbottona anch'esso 
sulle spalle con un solo bottone piu grande degli altri, presso la scollatura; 
un lembo di esso che cade isolato presso il seno sinistro ; quel pesante 
risvolto che traversa il pctto) ma e anchc abbastanzn isolato nel repertoriu 
della statuaria di epoca ellcnistica e romana; piu o meno direttamente 
ispirato rine creazioni arcaiche. Per questo, come vedremo in seguito, non 
e sfuggito all'attenzione degli studiosi che hanno cercato di stabilirne 
l'epoca e !'ambiente artistico da cui esso deriva aa. Per quanto riguarda 
le Ncmesi dell'edicoletta tomitana attiriamo l'attenzione pero sul singo
lare contrasto tra la rigida partizione del panneggio, di tradizione arcaiz
zante, e la testa, del comune tipo ellenistico con l'acconciatura a nodo 
a sommo il capo, generalmente adottata da Mrodite (fig. 10). Sotto questa 
pesante pettinatura ordinatemente ondulata, il viso pienotto, con gli 
·OCChi stretti e allungati, dalle palpebre pesanti, e grazioso, ma totalmente 
privo di espressiorn~. E verosimile supporre che questa incongruenza si 
debba all'ignoto artigiano tornitano che per l'edicoletta marmorea ordi
nata da Erennius Charito copiava con cura, ma senza sensibilita, le statue 
di culto del Nemeseion di Tomis, di un tipo ormai estranco al gusto del 

ai Sulla Ncmcsi, oltre agii articoli ormai invecchiati del Roscher e clei Pauly-Wissowa, 
vedi specialmcntc B. Schweitzer, [)ea Nemesis Regina, in Jdl 56, 1931, p. 175 ss., ii pili 
importante dei numcrosi studi dedicati a questa dea (ivi precedente, ricca. bibliografia). 
Per ii gesto magico cli sollevare ii bordo delia scollatnra. ibid., p. 18G. 

33 Neugebaner, AA, 1922, 83; Heidenrich, AA, I,, 1935, C. 689. 
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tempo. Perche egli, come possiamo dedurre da certi dettagli - la tecnica 
degli acroteri ad es. con i caratteristici „ponticelli" sui profondi solchi 
tracciati dai trapano corrente, l'iscrizione - lavorava in piena epoca 
antoniniana, ormai lontana per gusto, dalia compassata freddezza, un 
po' ambigua ed ibrida, di simili tipi statuari. 

Altre due imagini dello stesso stile e quasi delie stesse proporzioni, 
trovate sempre a Tomis, oggi nel Museo Nazionale di Antichita di Buca
rest 34 (alt. dell'imagine rappr. nell'edicola tomitana, 0,63; alt. dell'esPm
plare acefalo di Bucarest O,li4; fig. 11-12) ci confermano che questo 
tipo non comune delia dea N emesis, non ancora sovraccarica di simboli 
come nell'epoca tardo romana (bilancia, timone, grifo, globo, urna delia 
fortuna, ecc. ), di gusto arcaistico, sdoppiata in due imagini gemelle, 
era famoso nella metropoli pontica. Purtroppo acefale e gravemente 
frammentarie le due statuette del Museo di Bucarest sono sfuggite sinora 
all'attenzione degli studiosi 35 ; ma e certo che si tratta di un'altra offorta 
votiva nel Nemeseion di Tomis, di altre due Nemesi, verosimilmente 
fissate su una base comune. E degno di nota che, nella veduta poste
riore il paneggio perde il suo carattere arcaizzante e cade in un sistema 
abbastanza sommario di pieghe verticali (fig. 12), segno evidente 
della stanca ripetizione di un modello ormai lontano dal gusto del tempo. 
L'identita tipologica e stilistica con le Nemesi del naiskos di Charito 
e cosi perfetta - sino ai minimi dettagli dell'abbigliamento, alla caduta. 
del lungo chitone sul piede destro, alia forma dei sandali - che possiamo 
postulare la provenienza dei due anathemata non solo dalia stessa officina 
di marmorari, ma addirittura dalia scalpello dello stesso artefice. 

Contemporaneamente doveva esistere il tipo piu corrente della 
Nemesis - piu propriamente greco - dell'imagine singala con una 
disposizione del panneggio assai comune, a cominciare dai IV secolo prima 
dell'e.n. : chitone altocinto ed himation che, dalle spalle, cade a coprire 
la parte inferiore del corpo e ricade col suo lembo estremo in un grosso 
viluppo di pieghe sull'avambraccio sinistro. Questo tipo, comune a molte 
altre divinita, specialmente a Tyche, e testimoniato a Tomis, allo stato 
attuale delie nostre concoscenze, soltanto dal rovescio delle manete 36 ; 

a Callatis invece, una statuetta scoperta recentemente, ce ne da la docu
mentazione plastica 37 • Ne e azzardato postulare, nel repertoria dell'arte 
votiva corrente, anche altri tipi di questa dea onnipotente rappresentata, 

3~ Inv. L. 592 a - b. Inegualrnentc e gravemente frarnmentarie. La statuetta 592 a 
(alt. rn. 0,54), che conserva la sua basc, ci pcrmctte di giudicarc chc ciascuna delie due ima
gini si crigcva su una basetta propria a ferro di cavallo, non profilata - forse destinata a 
csscrc incassata in una basc comune alic due imagini gemelle. 

35 Solo ii Pârvan, lncepulurile ... , p. 167 fig. 50, ne h<t fatto un brevissimo ac
cenno, intcrprctandole quali ima1dni di Isis (cunfonden<lo vcrosimilmentc ii confuso volume 
delia mano dcstra ncll'atto di sollevare ii margine delia scollatura con ii nodo isiaco), scnza 
mcttere in cvidenza la singolarită. di due pczzi identici. 

36 Pick-Regling, Die ant-ikcn Mii11zen von Dacie11 und Jlocsien, tav. XVIU. 
37 (i. Dordenachc, Antichit1I greche e romane 11cl nuovo .llluseo di Jfongalia, in Dacia IV, 

1960, p. 50G, No 17. 
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nella sua ricca iconografia formatasi in eta romana e tarda romana, con 
chitone lungo o corto, alata, o aptera, con grande varieta di Rimboli 38• 

Ritornando alle Nemesi dell'edicola di Charito e a quelle del Museo 
Nazionale di Antichita (fig. 9-13) e chiaro che esse presentano due pro
blemi ben distinti : di culto - due imagini identiche - e d'arte - una 
creazione di gusto arcaizzante. Ma mentre l 'imagine sdoppiata della dea 
appare in numerosi rilievi di eta romana (a Olimpia, Philippi, Thasos), 
giammai essa assume la forma arcaizzante cosi nitidamente puntualizzata 
nei due ex-voto tomitani. 

Per quanto riguarda il culto della Nemesi, c noto che in epoca classica 
ed ellenistica esso c attestato solo in Attica (santuario di Ramnunte) e a 
Smirne : a Ramnuntc per(\ secondo 10 spirito razionalistico greco, si 
trattav~t di una sola imagine, mentre a Smirne si adoravano le Nernesi, 
cioc due imagini identichc della stessa dea che, certo legate a un antichis
simo fondo culturale microasiatico ( che si puo inseguire sino al II millen
nio prima dell'e.n.) continuavano, senza soluzione di continui ta, la lunga 
serie dclle dee rnadri protettrici 39 • 

~ella grande varieta dei tipi di Nernesis sviluppatisi su tutta l'area 
dell'impcro in eta imperiale, al momento della massima popolarita di 
questo culto, con radici piu o meno profonde nel mondo ellenistico - il 
tipo statuario dellc Nemmii smirniote (non quello antichissimo, della vecchia 
Smirne, distrutta nel !)7f> prima dell' e.n. dal tiranno Aliatte, ma quello 
della Nuova Smirne, fondata da Antigono e Lisimaco nel III sec. prima 
dell'e.n.) eben lungi dall'essere identificato: Io t-\chweitzer 4J, partcndo 
dall'imagine delle due dee riprodotta nelle monete di epoca imperiale 
(dai Fla vi agli An toni ni) 41 attira l'attenzione sulla loro affinita con un tipo 
generico di Tyche e, conseguentemente, crede di vederne un chiaro riflesso 
in una statua di N cmesis-Tyche trovata nel teatro di Efeso 42, di un freddo 
e duro stile neoclassico. 

Ma c interessante osservare che - anche se le Nemesi riprodotte 
nellc monete smirniote si ricollegano a un comunissimo tipo di divinita 
ammantata del IV secolo - sempre a Smirne ci riporta lo studio del sin· 
golare tipo arcaistico riprodotto dal modesto scalpello dell'ignoto artigiano 
dei due anathemata tomitani. Questo tipo non comune, come abbiamo 
detto sopra, illogico per la disposizione del panneggio, alquanto isolato 
nel repertorio della scultura ellenistico-romana, appare infatti in una serie 
di statue di provenienza microasiatica, nonche nelle monete di Rmirne 

aR 8ulla grande varict.\ dei tipi di Nemesi vedi special mente B. Schweitzcr, loc. cit.; 
piu recentemente Charles Pir.ani, La Xemi:sis de Vieune, in Gallia \', 1947, p. 257 ss. 

39 Vcdi specialmente P. Demargne, in BCJI., 54, 1930, p. ID5 ss. e B. Schwcitzer, 
loc. cit., p. 202 (ivi rirca bibliografia su questo intercssante problema). Questo singolare sdop· 
piamento di una stessa divinitâ. in due imagini identiche e largamente documentato nella 
Creta e nella Grecia arraica e classica: basti ricordare le âo:µche:~e:~ di una celebre 
iscrizionc Jindia o la doppia Atena de\ rilievo pubblicato dai Mylonas. 'Eqi. 'AFY.·· 1890, p. 10, 
Tav. I. Le Nemesi di Smirne sarebbero dunque una sopravivenza, in epoca ellenistica e 
romana, di una forma di rnlto pre· e protostorica. 

~0 Schweitzer, loc. cit., p. 203. 
u Ibid., Tav. IV. 
u lbid .. p. 209, fig. 9. 
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che riproducono la Tyche della cit ta (fig. 13 ), quella Tyclie che, a detta di 
Pausania (IV, 30, 6), era opera di Boupalos. E merito dello Heidenrich 43 

di aver ripreso în esame la con'traddittoria tradizione letteraria relativa a 
questo scultore - che appare ora solo, ora insieme ad Athenis - e di 
aver dimostrato, con una stringata critica dei testi e dei dati archeologici, 
che si tratta di un artista il quale ha vissuto e attivato non nell'epoca 
arcaica, ma in piena eta ellenistica (sec. II prima dell'e.n.), a Pergamo e 
a Smirne : un artista di scarse possibilita inventive che sembra essersi 
limitato a ripetere tanto per l'una che per l'altra citta e per divini ta diverse 
un unico tipo statuario di gusto arcaizzante che si distacca chiaramente, 
per la complicata disposizione del panneggio, dalle seriori creazioni del
l'arte neo-attica. lloupalos aveva scolpito per Smirne la Tyche sopra citata 
nonchc un gruppo di tre Charites (Pausania, IV, 30, 6) disposte proprio 
dietro le statue di culto delle Nemesi 44• Aveva scolpito forse anche queste 
ultime ? La tradizione tace a questo riguardo. Ma o certo che a Smirne 
questo tipo arcaistico esisteva, circolava potremmo dire, ripetuto almeno 
due volte in statue di culto della citta : e per di pi(1 statua di culto affini 
- la Tyche - o addirittura associate - le Chariti. Non mi sembra dunque 
azzardato postulare che, come la forma del culto, cosi il tipo delle statue 
di culto del N emeseion di Tomis fossero di diretta influenza smirniota ; 
i duc anathemata chc riproducevano a scala ridotta i simulacri del tempio 
tomitano ci darebbero cosi - sia pure nel linguaggio modesto c un po' 
libero di un ex voto corrente - un'eco delle statue di culto del Nemeseion 
di Smirne, create forse da Roupalos o, in ogni caso, sorte nella sua cerchia 
immediata. 

Un'eco meno affievolita delle Nemesi smirniote - se la nostra iden
tificazione tipologica c giusta - si puo cogliere in altre statue di culto 
del mondo antico, quali una N emesi frammentaria di Cirene datata in 
eta ellenistica 45 - di qualita notevoli per vigoria d'intaglio e freschezza 
nel rendimento del complicato panneggio - e in una statua acefala e senza 
attributi, recentemente venuta in luce dagli scavi di Aulis 46 , considerata 
dai Threpsiadis un'Ecate e che forse rappresenta pur sempre una Nemesis. 

111 

Imagine di dea vclata e diademata, con scet.tro e cornucopia. Marmo 
(Inv. No 2001). Alt. m. 1,55. Fig. 14-17. 

Relativamente ben conservata. Manca l'avambraccio destro, l'alto 
scettro cui cssa si appoggiava e parte del mantello che accompagnava il 
movimento del braccio stesso, le dita della mano sinistra. Insignificanti 
ma molteplici scheggiature sul viso (i due lievi ricci presso la scriminatura, 
naso, sopracciglio sinistro), su qualchc dorso di piega. Un po' danneggiata 

43 AA, L, 1935, c. G8G ss. 
44 Per l'associazione del culto delie Nemesi alle Charites vedi B. Schweitzer, I. c., p. 195. 
45 E. Paribeni, Catalogo delie scullure del Museo di Cirene, N. 424. 
te BCH LXXXIII, l!l59, p. 683, fig. 19. 
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I a figura barbata a picoola scala ai piedi delia dea : manca l'avambraccio 
sinistro, l'estremita delia prora di nave, il tronoo dell'alberello oui si 
appoggia. con la mano destra. Spezzato l'angolo sinistro della base non 
profilata. . 

Avvolta. in un lungo chitone manicato e altocinto e in un himation 
ohe risale a coprirle il capo, la dea insiste sulla gamba sinistra, mentre la 
destra, sensibilmente flessa, si sposta lateralmente e all'indietro; con la 
destra sollevata si appoggtava a un alto scettro - di cui restano solo i 
punti d'attaoco sul diadema, sul fianco e sulla gamba, sotto il ginoochio -
mentre con la sinistra sostiene una grande cornucopia carica di frutta, 
rappresentate e disposte nello schema ben noto dell'arte romana: nel 
mezzo una pigna, tutt'intorno una corona di mele o di melograne, sul 
margine anteriore tre grappoli d'uva coperti da un'enorme foglia di vite. 

II viso della dea sensibilmente inclinato verso destra attira la nostra 
attenzione per la sua espressione sognante e patetica (fig. 16) : l'ovale del 
volto si allunga moile e oarnoso, inquadrato dalla massa dei capelli rigonfi 
e profondamente travagliati da.I trapano i quali, divisi da una scriminatura 
mediana, ricadono sulle spalle in due lunghe ciocche ondulate. Due ricci 
leggeri oggi soheggiati, si ripiegavano ad arco al vertice della fronte. Un 
ovvio diadema ricurvo, col margine superiore dentellato, cinge le belle 
chiome della dea. Sotto l'alta fronte triangolare, gli occhi, incassati in 
orbite profonde, sono trattati plasticamente: la pupilla cava nel cerchio 
dell'iride appena inciso rappresentata presso la palpebra superiore, dirige 
Io sguardo verso l'alto. La bocea dalle labbra tumide con gli angoli legger
mente abbassati, ha una sua espressione sdegnosa e quasi crucciata. II 
lungo collo di cigno e solcato dalla cosiddetta collana di Venere. 

La disposizione del panneggio, genericamente derivata da tipi sta
tuari del IV secolo prima dell'e.n. (Artemisia, sarcofago dclle piangenti, 
stele funerarie attiche) e assai semplice - a parte il dettaglio della singo
lare linea del mantello che segue il movimento del braccio destro - e non 
impone una speciale riccrca tipologica. J.;e pieghe sia del chitone che del
l'himation, rese con forti effetti chiaroscurali, sono un po' rigide e schema
tiche, di serie direi, nel repertorio dclle figure femminili drappeggiate di 
eta romana. Degne di nota sono le proporzioni slanciate, l'eccczionale lun
ghezza delle gambe rispctto alla brevita del busto. 

Ai picdi della dea, alla sua sinistra, c rappresentato a piccola scala 
il torso di un personaggio adusto e muscoloso, con barba e capelli fluenti, 
che sorge da foglie di acanto - una, tesa e stilizzata, nella parte anteriore, 
due, appena sbozzate, in quella posteriore - che innalza pateticamente 
lo sguardo verso la dea (fig. 17). Lc'masse muscolari o la struttura ossea di 
tale torso, pur a scala cosi ridotta, sono resc con soverchia insistcnza e una 
certa durczza. L'alta corona murale che gli cinge il capo non posa diret
tamentc sui voluminosi capelli ma, sembra, sul guscio rivcrRo di un enorme 
granchio marino, simile a una pcsantc calotta: il suo avambraccio sinistro 
- oggi spczzato - posa su una prora di nave, la sua mano destra afferra 
un esile alberello, certo simbolo della flora del fondo mare. Tutti questi 
attributi attirano la nostra attcnzione sull'eccezionale importanza di tale 
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personaggio secondario e sul suo intimo rapporto col mare. La corona 
murale pero esclude chesi tratti di un semplice Tritone o di un genio marino 
secondario e suggerisce una trasparente allegoria del mare, sia in senso 
generico, sia limitato ali'area del Ponto Euxino. 

Divini ta fluviali o marine, rappresentate in forma di un torso virile 
sorgcnte da foglie d'acanto non sono ignote al repertorio dell'arte antica, 
a cominciare dall'epoca ellenistica 47 ; altrettanto noti e diffusi sono i 
simboli quali la corona, l'alga arborescente 48, la prora di nave. Si deve 
osservaro pero che, pur composto di motivi di repertorio, il fedele accolito 
della dea, cosi com'e, costituisce un tipo del tutto nuovo. 

L'uso del trapano, gia notevole neli'imagine della dea - special
mente i capelli, le frutta ammucchiate sulia oornucopia - e eccessivo 
in questa figura secondaria : si osservino il trattamento delia corona, 
dei capelli e soprattutto delia barba di un deciso effctto pittorico per il 
gioco d'ombre e di luci ottenuto nel traforo del marmo; si osservi anche 
l'accurato e insistente smerlettamento delia foglia d'acanto, deli'esile 
chioma dell'alberello. 

La parte posteriore, tanto della dea che del suo accolito, e somma
riamente trattata nei volumi generali, secondo l'uso corrente dell'arte 
romana (fig. 15). 

Ora, il largo uso del trapano che ama approfondire le pieghe e 
smerlettare i dettagli; i caratteristici „ponticelli" fra tutti i vuoti creati 
nella massa marmorea ; Io sguardo volto pateticamente verso l'alto sia 
della dea sia della divinita marina ; le proporzioni lungilinee della dea ci 
permettono di datare questa soultura in epoca severiana e di annove
rarla fra i prodotti della corrente classicheggiante che riprende, per affi
nita di gusto, i temi ele forme del barocco elienistico. Al barocco elleni
stico infatti ci riportano il gesto un po' teatrale della dea, appoggiata 
all'alto scettro, il patetismo del suo sguardo perduto in lontananza e 
delia sua bocea crucciata e, soprattutto, il muto dialogo stabilito tra la 
dea e il suo accolito, dalio sguardo di quest'ultimo concentrato con ardore 
sull'imagine che gli sta accanto, isolata e indifferente. 

Eseguita con una certa abilita tecnica e con innegabile fedelta al 
oontenuto emotivo dell'archetipo, la nostra statua non c tuttavia di elevata 
qualita artistica, come appare evidente qualora si consideri l'imposta
zione stessa del gruppo, abbastanza dura e legnosa, il panneggio - reso 
con facili effetti coloristici ma senza finczza - le proporzioni della dea, 
la rappresentazione quanto mai inorganica (sensibile specialmentenella 
veduta posteriore, fig. 15) e a scala troppo ridotta dclla divini ta marina 
che, carica di simboli, spunta, senza alcun tentativo di raccordo, da rigide 

47 Vcdi ad rs. i Tritoni acroteriali dcll'altare di Pcrgamo, ii cui rorpo per<'> sorgc orga
nicamrnto o armoniosamente da un morbido e flessuoso cespo <li foglic <l'acanto, M. Bicbcr, 
1'he Sculplurc of Ilic Hei!. Age, fig. 469. 

~s Un ramo o alberello simbolico - cannc, alg-hc, rami di alberi frnttiferi - e uno <lei 
motivi prcdiletti dell'arte romana a carattcrc alleg-orico (Occano, fiumi, stagioni). Vedi ad 
cs. Fr. lllatz, Ein rrirnisches Jlleislerwerk, lJcr Jaltreszcitensarkoplwg Badminton-New York, 
Berlin, 1958 (J<ll XIX Ergiinzungsheft), Tav. A·D. 
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foglie d'acanto 49• Cio non toglie che si possa ravvisare in tale gruppo -
per il quale io non conosco confronti nel repertorio della statuaria greco
romana - un notevole tipo statuario, finora sfuggito all'attenzione degli 
storici dell'arte, che s'impone per la grandiosita della concezione e anche 
per la sua novita. 

Il gruppo era noto sinora, nelle sue linee generali, nella rappresen
tazione del rovescio di tutta una serie di monete tomitane da Settimio 
Severo a Filippo Junior 50• La ripetizione del gruppo lungo piu decenni 
di emissioni di epoca imperiale dimostra la sua importanza nel pantheon 
delia metropoli pontica; tanto piu che in questo cinquantennio di emis
sioni, ii gruppo, pur nel linguaggio compendiario dell'arte monetaria 
romana, appare in piu varianti profondamente diverse che si possono 
considerare vere c proprie rielaborazioni (fig. 18). Tratti comuni sono 
gli attributi nelle mani delia dea - cornucopia e scettro - nonche la 
presenza del piccolo personaggio marino ai suoi piedi, di cui e visibile 
solo il torso ; ma profondamente diversa (l la disposizione del panneggio 
- di grande importanza nella sintassi generale di una statua antica -, 
il ritmo di posizione (uno dci piedi scmpre sollevato a calpestare il genio 
marino) e persino il dettaglio di essere velata o no. Prendendo in esame 
i sei tipi divcrsi scelti quali esponenti di lunghc serie riprodotti dal Pick 
(fig. 18) la dea appare sia con semplice chitone rimboccato (fig. 18, b-c) 
sia con chitone ed himation che, partendo dall'omero sinistro cade sulle 
spalle e, girando intorno al corpo, copre anteriormente la parte infcriore 
(fig. 18, a, d-e); solo saltuariamente essa ha il capo velato 51 , mentre 
all'epoca di Filippo Iunior appare una composizione del tutto uuova, 
di gusto ellenistico tardo (fig. 18, f) : il corpo della dea assume una forma 
flessuosa, ii chitone e leggero cd aderente al corpo e l'himation, chc copre 
il capo, cade con uno dci suoi lembi sul braccio destro appoggiato allo 
scettro, mentre con l'altra estremita si piega a gomito sulla coscia sinistra, 
secondo un ben noto tipo statuario della fine dell'epoca ellenistica 52• 

Si deve aggiungere inoltre che mentre la dea appare sempre incoronata -
alto kalathos o corona turrita - il genio marino, rappresentato ora a 
destra ora a sinistra, costantemente calpestato dalla dea, non sostiene 
nessun attributo ed e contraddistinto soltanto dalle tenaglie di un grande 
crostaceo, che s'innalzano come corna sul suo capo irsuto. Pur tenendo 
conto di quel processo di irrigidimento che subisoono tutte le imagini 
monetali quando siano prodotte in piu serie e per un lungo periodo di 
tempo, e certo che le profonde differenze tipologiche sopra osservate si 
devono non alia fantasia degli incisori, come supponeva il Pick, ma all'esi-

49 Basti confrontare questa rigida rappresentazione con gli clastici Tritoni acroteriali 
dell'altare di Pergamo sopra citati (p. l(i9 11. 4î) armoniosamentc fusi con ii morbido cespo 
di foglie d'acanto da rui sorgono. 

bo Pick-Regling, op. cit., II, 27lil, 28!J7-99, 2949-51, 8::!4!i-52, 3351-52, 3365, 
3481-89, 3570, 3613, Tav. VII, 5, 17, 19, 20. 2::!. 

bl Pick-Regling, op. cit., 2897, 3613. 
5t :'fi. Bieber, op. rit., fig. 709. 
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stenza di pi11 archetipi nell'ambito della citta - almeno tre, a giudicare 
dai materiale numismatica pubblicato. 

Fra i tipi riflessi nelle monete, manca propria quello rappresentato 
dalla nostra statua la quale, come opera Rcultorea a tutto tondo, di ben 
altre dimensioni che le imagini monetali e per noi incommensurabilmente 
pil1 ricca di dati informativi e ci permette di intravedere uno degli 
originali di questo gruppo, sensibilmente diverso dagli altri per pi11 ele
menti : la sua ieratica compostezza, il motivo del mantello che accom
pagna il movimento della mano destra appoggiata allo scettro, la forma 
del diadema e, soprattutto, un dettaglio che, allo stato attuale delle nostre 
conoscenze, non apparc mai nclle monete : l'alta corona murale che, dal 
capo della dea, C- scesa su quello della piccola imagine che le sta accantn. 
Ht.ilisticamente la redazione del nm;tro gruppo sembra essere pi11 antica 
di quelle riflesse nei vari eoni, Rpecialmcnte di quclla delia fig. 18, f. 
Quale divinita e rappresentata in questo gruppo singalare? 

Dato che, finora, esso ci era noto 1mltanto ver il tramite delle monete, 
le discussioni e i tentativi di identifieazione non avevano oltrcpassato 
la stretta cerchia dei numismati : alla prima esegesi che vedeva nella 
dea una personificazione della citta di 'romi accompagnata da un dio 
fluviale 53, si (~ sostituita in breve la pili gim;ta ipotesi dello Svoronos 54 

che, in base al chiaro attributo marino - le branchie di un grande cros
taceo - ha interpretato il gruppo quale personificazione della citta di 
'!'omis accompagnata dall'imagine dello stesso Pontos Euxeinos, quasi 
l"Ommentario al titolo della citta stessa, µ1]-rp67to),L<; 't'OU n OV't'OU. 

E stato il Pick 55 a modificare questa esegesi e, in un certo senso, 
ad allontanarsi dalla verita : basandosi sulle monete di Aigira in rapporto 
a un passo di Pausania (VfJ, 2fl, 8) egli ha identificato l'imagine monetale 
con la Tyche della citta di Tomis, contraddistinta come tale dalla perso
nificazione del mare che la bagna. Una 'l'yche xcx:r' EC:o:x:f,v di •romis 
insomma, vero parallelo della Tyche di Antiochia con la quale 1mrebbe 
ideologicamente affine anche se, tipologicamente, assai diversa : una 
'fyche partieolare ed esclusiva alla citta chc essa protegge, con i simboli 
inconfondibili della situazione della citta stessa (l'Oronte ad Antiochia, 
il mare a Tomis). 

L'esegesr del Pick e stata accettata senza discussione dai primi 
editori del deposito votivo : e il gruppo e stato ufficialmente battezzato 
„Fortuna c Pontos". N elle pagine che seguono vorremmo sottoporre 
a un esame critico l'esegesi del Pick per vedere se possiamo accettarla 
o no e se non si puo postulare un'interpretazione diversa e forse piu 
attendihile. 

l„a dea Tyche, che conosciamo in innumerevoli rappresentazioni del 
repertorio figurato dell'arte greco-romana, c generalmente fedele a un 

53 Poole, Cal. uf Grcek Cuius Urii . .l/11s1'11111, Trwric Cherso11nese, 57, 2G; Gl, 48; Gl, 51. 
Sallet, Beschr. d. a11likr11 Miinzeu, I, !J2, 14. 

5~ Svoronos, în 'E9. Apz. 188!l, p. !J5. Tav. II, 13. Ipotesi accettata dai Blanchet, in Rcv. 
Num., 1892, p. 79, 74. Cfr. l!iifer in Hoschers Le:rikon lll, 2, C. 2758 s., s.v. Pontos. 

35 Op. cil., sperialmente p. u29 n. 4. 
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tipo statuario ben noto : cioc - lasciando da parte il tipo seduto che non 
interessa la presente ricerca - un'irnagine stante con una tipica disposi
zione del panneggio: lungo chitone manicato e himation che, partendo 
dall'omero sinistro copre le spalle e, anteriormente, la parte inferiore del 
corpo. Quale fredda distributrice dei beni della terra e, în un certo senso, 
padrona assoluta del destiuo degli uornini, la dea e sempre coronata -
corona murale, kalathos o anche semplice diadema incurvato - e insi
gnita da diversi simboli : la cornucopia nella mano sinistra ( elemento 
costante) e nella destra attributi variabili quali il timone, la ruota e la 
prua di una nave, il globo. 

Ma se la cornucopia e attributo costante della Tyche, essa non e suo 
attributo esclusivo. 8imbolo generico di prosperita e ricchezza, la cornu
copia c associata frequentemente ad altre divinita (Gaia, Hades-Ploutos, 
Sarapis, 0e:o~ Mlyoc::;, Dionysos, Nike), a personificazioni di acque benefiche 
(Oceano, Nilo, Tevere), a trasparenti allegorie (le quattro Stagioni, i 
Geni domestici, l'Abbondanza, la Pace), a imagini di dinasti divinizzati. 

Quanto agli altri attributi della Tyche gi3. menzionati, apparen
temente di carattere marino - il timone, la ruota, la prora di nave - e 
noto che essi non alludono al mare, ma alla periclitante barca della vita. 
Questo tipo di Tyche che potremmo definire „classico" c presente anche 
a Tomis non soltanto nelle monete ma anche in due sculture di epoca 
romana stilisticamente diverse ma tipologicamente affini : una statuetta 
acefala, oggi nel Museo di Storia della Moldavia a Iassi 56 e soprattutto, 
una statua grande al vero, îl capo cinto da un'alta corona turrita, oggi 
nel Museo di Sofia (fig. 19) 57• 

Mai presso una Tyche, ch'io sappia, e rappresentato un essere 
marino non solo cosi chiaramente individuato, come quello del gruppo 
tomitano 58 ma, per il chiaro simbolo della corona murale, piu importante 
della dea stessa : piccolo ma potente personaggio che per lo sguardo 
alzato pateticamente verso la dea mette un accento tutto speciale sul 
gruppo stesso. D'altra parte, il simbolo del mare, sia pure limitato all'area 
del Ponto Euxino, non puo localizzare una Tyche „tomitana" - come 
îl gia citato Oronte per la Tyche d'Antiochia - dato il non piccolo numero 
di citta costiere che si affacciano sul mar Nero. 

Troppo vaga per localizzare una Tyche Polias, ed anche per rappre
sentare la citta di Tomis, la personificazione del mare, come quella di 
personaggi minori quali i Tritoni, c invece logica e indispensabile presso 

68 O. Tafra.Ji, Noui achiziţiuni ale Muzeului de Antichi'.tă/i din laşi, in Arta şi Arheologia, 
III, 4, 1930, p. 28, ll, fig!!. a, p. 31 e 32. 

57 Tocilescu, Fouilles el rechcrchcs en Rounwuie, Bucarcst, 1900, p. 232, N. 5, fig. llG; 
N. Şrnigela, Sculptura, Sofia, 1961, p. 107, fig. 119 .. m c grato ringraziare ancora una volta 
ii Prof. D. Dimitrov per ii cortese invio delhi fotografia da noi riprodotta a fig. 19. 

6" J,e rnonete di Arnisns citate dai Pick (op. cit., p. 629, n. 4) - con !'imagine di una 
Tyche in trono con ii timone posante su una testa umana ora. barbata, ora imberbe che, 
sccondo l'esegcsi <lei nnrnismati, rapprescntcrcbbe sempre ii Pontu Euxino - riproducono un 
gruppo di tutt'altro tipo dai punto di vista contenutistico e formale. Vedine la riprodnzione in 
Babclon et Hcinach, op. cit., 1925, I, 1, 81, 81 a, 111, 113 a-113 b, 116, 120, 125, 127 c, 
130 b, 132, 134, 142 c, 144, 145 a, 148 b, 154 d (da Adriano a Saloninal). 
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divinita marine quali Anfitrite, Tetide c specialmente Afrodite : basti 
ricordare la Tetide delle Terme 59 , l'Afrodite e Tritone dell'Albertinum 
di Dresda 60 e la frequenza di Tritoni anziani, barbuti e selvaggiamente 
chiomati nei tumultuosi cortei marini dell'arte decorativa romana (sarco
fagi, mosaici). 

Per questo io credo che il nostro grnppo rappresenti piuttosto 
un'Afrodite aUa quale si addice l'alto scettro, il diadema incurvato, lo 
sguardo pcrduto verso il largo, il motivo del mantello velificante e, soprat
tutto, il simbolo del mare che, pur potentissimo (come ci dice la corona 
turrita) giace ai suoi piedi quale forza secondaria e totalmente sotto
messa. La solennita ieratica della composizione, l'aspetto della dea amman
tata e velata escludono aprioristicamente il motivo epigrammatico 
e piu diffuso delia bellezza sorgente dalle mule (tipo Anadiomene 61, 
Afrodite nella conchiglia 62 ) e suggeriscono l'accezione speciale di Afrodite 
quale divinita imlvatrice ( ibr~xr,oc;), protettrice della navigazione e dei 
marinai che e ben naturale postulare a Tomis ove il grande porto era 
inesausta sorgente del benessere economico della citta; soccorrendo il 
traffico marittimo, la dea diviene ipso facto datrice di ricchezza e a questo 
allude la grande cornucopia chela accomuna a una Tyche. 

D'altra parte sempre un'Afrodite dev'essere stata la statua di culto 
del tempietto di Aigira vista da Pausania 63 , sulla quale sie basata l'esegesi 
del Pick (vedi sopra, p. 171); con la solita secchezza cosi spesso deplo
rata dagli archeologi, il periegeta c'informa che „ncl tempietto [di Aigira] 
c'e un'imagine di Tyche sostenente il corno di Amaltea e prcsso di lei un 
Eros alato". Ora e verosimile che l'inconsueto attributo per Mrodite 
abbia fuorviato l'esegesi di Pausania o, piuttosto, dei „ciceroni" che 
l'informavano. Tanto c vero chc Pausania, trovandosi di fronte a un'altra 
novita - l'unione di Tyche con Eros - si sente obbligato a dare una spie
gazione esegetica-moralistica „che anche nell'amore gli uomini han da 
guadagnare piu con l'aiuto della Fortuna che con quello della bellezza". 

Ricerche epigrafiche recenti 64 vengono a sostegno della nostra 
ipotesi : gfa în epoca ellenistica, nella vicina Histria e in altre citta costiere 
Afrodite e testimoniata - sia pure in un limitato numero d'iscrizioni -
quale divinita soccorrevole, con „epiclesis" diverse : Tiov-doc (Histria), 
E\ht'Aoioc (Olbia), Nocuocpzlc; (Panticapaeum), alle quali si potrebbero 
aggiungere quelle di Atµ.Ev(oc, IlEhy(oc, cec. presenti in altri centri del 
mondo greco. Data l'importanza della citta di Tomis quale centro marit
timo, non e azzardato postulare che Afrodite vi fosse adorata in questa 
accezione, sotto una delle cpiclesis sopra citate, forse sotto quella di 
Pontia, come ad Histria, con la quale aveva in comune !'origine milesia. 

69 B. M. Fellet.ti Mai, L(I Tetide delia 8fozio11e Termini, în Arch. CI., I., 1949, p. 46 ss. 
HO AA, ] X, 18!l4, c. 29. 
81 Vecii nota. precedente e inoltre: E. Pa.ribeni, ,<.,'cullure di Cirene, p. 162, N. 274. 
82 Dconna, in Rev. hist. ml., LXXX, 1919, p. 30 ss.; ibidem, LXXXI, 1920, p. 135 s. 
113 Paus. Vll, 26, 8 „ &yix)-1-1ix 1J11 Ell ni> o[x~µom 'l'uz'IJc;, To x~pix~ cpipouaix TO' Aµa.A· 

6dixc;· ~ixp~ llE: 1XUT~11 ·~pc.ic; Tt"'t'EpiX ~J(c.>V lcr-r[v". 
" D. l\I. Pippidi, Pour une hisloire des cultes d' I stros, in St. CI., IV, 1962, p. 132 ss. 
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Siamo meno informati, allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
sul tipo statuario corrispondente a questa accezione della dea. Di fronte 
agli aspetti piu comuni e generalmente diffusi di Afrodite quale dea 
dell'amore, della fecondita, della natura fiorente, della bellezza che hanno 
favorito il isuo processo di umanizzazione sino al tono languido e 
sensuale delle imagini nude e seminude dell'ultimo ellenismo e di eta 
romana; di fronte a questi molteplici aspetti che hanno polarizzato il 
lavorio di ricerca degli storici dell'arte, il tipo dell'Afrodite Marina, nel 
senso di cui sopra, non e stato particolarmente studiato, c, per quanto 
Io riguarda, io non conosco che la congettura dello Anti, reccntemente 
ripresa da E. Paribeni 65 : un'imaginc seminuda con un piede sollevato 
su una tartaruga o un rialzo, appoggiata lateralmente, preceduta, per 
quanto riguarda il ritmo di posizione, da una creazione „fidiaca" che si 
vuol riconoscerc nell'Afroditc tipo Daphne 66 • Vipotesi, non sostcnuta 
da dati di fatto, c tutt'altro che convincente. Mentre il nostro tentativo 
di stabilire un rapporto tra la nozione di un'Afrodite Marina soccorrevole, 
t>pigraficamente attestata, e la statua tomitana parte dal fatto positivo 
che quest'ult.ima c venuta iu luce a Tomis, importante porto nel Mar 
Nero, ove, a giudicare dalia. varieta dei eoni monetali, era divinita predo
minante, rappresentata in diverse rielaborazioni create in epoca ellenis
tica, riprodotte in epoca romana sia in copie marmoree, sia nei eoni 
monetali. Almeno due degli archetipi ellenistici, creati da artisti greci 
o microasiatici, erano di pregnante originalita: il tipo di gusto barocco, 
un po'teatrale, oreato nella corrente classicheggiantc dcl II sccolo 67 , 

dal quale deriva la nostra statua, e quello inveoe di grazioso stile rococo, 
databile alla fine dell'ellenismo per ritmo, proporzioni e panneggio, ripro
dotto nelle monetc di Filippo lunior (fig. 18, f). 

Una modesta eco di un'imagine di Afrodite ammantata e velata, 
con alto scettro e corona, nel suo significato di Afrodite salvatrice, possiamo 
coglierc a Pompei, citta la cui floridezza era pure strettamente legata al 
mare. Particolarmente importante a questo riguardo, mi sembra un'insegna 
di bottega recentemente pubblicata 68 , rapprescntante una nave che solea 
il marc a gonfic vele; „seduta a poppa chc govcrna la nave, commenta 
il Maiuri, e una figura muliebre che ha lo scettro di dea : e Venere, ce 
Io dice l'iscrizione dipinta in bellc lettere sul margine inforiore dd pannello : 
Afrodite salvatrice 69 , l'epiteto che si addiceva a VPnere Euplca". 

Mi sembra dunque che siala statua tomitana, isia la modusta pittura 
d'insegna pompeiana ci dia.no elcmenti concordanti di una statua di 
Afroditc ammantata e fornita di sccttro, protettrice di quel mare da cui 
essa e sorta eche essa domina, con la sna forza benefica di divinita brfixoo~ 
o cr~~oucroc. Ricerchc ulteriori potranno certo raecoglierc tra i molti 

85 Scullure di Cirene, p. 94, N. 242 (ivi prere<lente bibliografia). 
88 G. Lippol<l, Die griech. Plaslik, p. 155, Tav. fJ(i, 2. 
87 Nel gusto, arl esempio, <lel Poseidon di :\lelos, M. Bicber, op. cit., p. lGO, fig. 684. 
ee A. J\laiuri, Aspelli ig11oli o poco noii di Pompei, in Stu<li Romani, X, 6, 1962, p. 643, 

Tav. LXXXIV, 2. 
eu A<l>PO~EITll :EQZOY~.·\. L'epiklesis ac(l::'.oumz ;, ii prrfctto rorrisponrlrnte iii E:.t~

xoo~ che appare in nn'iscrizione istriana pubblicata da l>. :'li. Pippi<li, I. c., P- Jill ss, fig. 3. 
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tesori inediti - o forse editi e sfuggiti alla mia ricerca - dei vari musei 
del mondo altri documenti per meglio identificare e circoscrivere da una 
parte l'archetipo famoso, dall'altra la serie degli apografi di qucsta potente 
e benevola divinita marina. Non t\ escluso che la dpa del mare H'identifi
casse con laricea citta marinara, di Torni, nP fosse la traspan•nte allegoria. 

IV 

Busto di sacerdotessa d'Iside. ~larmo. (Inv. 2002). Alt. totale 
m. 0,775. Fig. 20-21. 

La testa in perfetto stato di conservazione. 11 busto, post.eriorrnente 
cavo, presenta una sola frattura lungo il margine inferiore destro. :::\pez· 
zate le estrcmita del crescente lunare rappresent.ato sui capelli. 

Veste e acconciatura sono quelle caractterif.it.iche per 1side e il 
suo sacerdozio : il mantello - sia pure informe rmmplificate (senza frangc 
cioo) - annodato sul petto nel cosiddetto „nodo isiaco"; i capelli dhisi 
in due masse rigonfic leggermcnte ondulate, ricadenti sulle spalle c sugli 
omeri in dieci lunghi boccoli „libici". Hulla sommit~1 del capo (1 rappresen
tato il crescente lunare con le estremita spezzate dietro al quale un incasso, 
a sezione rettangolare (profondo 4 cm.) ci indica il pnnto di attacco di 
un altro degli attributi della dea - il fiore di lot.o, l'urenH o il disco 
solare (Fig. 21). 

Le caratteristiche personali del volto cscludono che si tratti del
l'imagine della dea, qual'cssa appare, ad esempio, in un bustino, sernprc 
di provenicnz}t tomitana, conservato nel Museo Nazionale di Antichita 
di Bucarest 70 ; e ci permettono di affermarc chc si t;ratti di un bust.o 
a carattere iconografico, non sappiamo se a scopo funerario o per indicare 
l'assimilazione alla dea di un'imperatrice. 

Le proporzioni colossali - una raritit nel materia.le plastico tomi
tano sinora noto - che si addicono a un ritratto imperiale sembrano 
deporre a favore delia seconda ipotesi. 

II volto c costruito a piani larghi e tranquilli, con superfici tondeg
gianti di netto indirizzo classichcggiante, ma senza delicati passaggi fra 
i vari piani. Gli occhi grandi, bovini, sono resi plasticamente : la pupilla 
c scavata a pelta, presso la palpebra superiore, l'iride, totalmente indicata 
(con un cerchio, cio<\ e non, come di solito, con un semicerchio), e notevol
mente grande rispetto al globo oculare. l.e fosse lacrimali, gli angoli 
della bocea piccola e carnosa sono affondati con un colpo di trapano. 
I capelli costituiscono una massa compatta nella quale un sommario 
lavoro di scalpello ha indicato le superficiali ondulazioni : in tale massa 
opaca il trapano c usato solt.anto per staocare i pesanti boccoli dalla linea 
di C6ntorno del viso e del collo e ottenere un effetto coloristico e volu
metrico. 

70 'focilesru, Pouillcs et rrchcrches, p. 235, N. G, fig. 117; E. Condurachi, Monumenls 
archCologiques d1' Roumr111ie, Tav. 44. 
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II panneggio e trattato in modo duro e sommario, con pochi solchi 
ottenuti col trapano corrente di un certo effeto decorativo ma inorganici 
e privi di eleganza, secondo una maniera che appare in piu statue drap
peggiate tomitane - onorifiche o funerarie, in parte pubblicate 71 • Altret
tanto sommaria e la basetta circolare del bm1to, con i profili appena 
Rbozzati. 

La pupilla a pelta, il limitatissimo uso del trapa.no nel trattamento 
dei capelli, il rendimento schematico del' drappeggio ci indicano concor
demente l'epoca post-severiana, ormai lontana dalle forme Rfocate e 
morbide delia tarda epoca antonina, dovute all'abm10 del trapano e dagli 
ecccssivi effetti coloristioi che ne derivano. La cronologia del busto si 
puo circoscrivere cosî verso la meta del III sec. e.n. (240-250 e.n.). 

Tanto l'acconciatura, che non segue la moda del tempo ma riproduce 
meccanicamente quella della dea, quanto la freddezza classicistica, un 
po'vacua che impronta di se questo ritratto - come in generale tutto il 
ritratto femminile del III secolo - rendono difficile qualsiasi tentativo 
di identificazione iconografica. Tenendo conto tuttavia della freque:nte 
rappresentazione di Sarapide sulle monete tomitane di Gordiano 72 si 
potrebbe suggerire - ma solo in via piu che ipotetica - il nome di 
Tranquillina: alla quale, a giudicare daU'iconografia monetale 73 , si 
addirebbero le forme floride e il naso un po'corto. 

Non e necessario insistere sull'eccezionale importanza di questo 
pezzo : documento indubbio del culto isiaco, testimoniato a Tomis, ma 
non copiosamente 74 ; unica scultura - almeno sinora - di proporzioni 
colossali; e, con ogni verosimiglianza, un ritratto imperiale, tanto pi\t 
importante in quanto la Moesia ha restituito rarissimi ritratti ufficiali 75• 

Abbiamo gfa osservato, a proposito della dea ammantata e vela.ta 
(p. IG9) che si tratta di un'opera di notevule abilita tecnica ma non di 
elevata qualita artistica. La stessa valutazione critica si puo estenderH 
non solo agii altri tre pezzi esaminati nel presente studio ma a tutto ii 
materiale scultoreo restituito dai suolo di Tomis - intendendo con questo, 
ben inteso, la scultura propriamente detta, cultuale e funeraria, e non le 
categorie minori come ad esempio le statuette e i rilievi a piccola scala, 
di carattere puramente commerciale, eseguiti in serie in modeste botteghe 

71 V. Pârvan, !t1ceputurile.„ fig. 66, 67; G. Bordenache, in Dacia N. S. II, 1958, p. 
269 s. fig. 2-3. 

72 E. Condurachi, Gordien el Serapis sur Ies monnaics pontiques, in Cron. nurn. iri aril. 
XIII, 1938, p. 335. 

73 li. llf. Felletti Mai, I conografia imperiale da Severo Alessandro a ilf. A.urelio Carino, 
p. 163. 

74 Limitandoci alle opere plastiche si tratta. solo di : un bustino delia ilea del 
I sec. e.n. giă. citato a p. 17fi (cfr. n. 70); un rilievo decorativo di epoca tarda, riutilizzato in 
una tomba (Em. Condurachi, Sur deux bas-relie(s „cllr~tiens" de Tomis, in Arta şi Arheo
logia, fasc. 13-14, 1938-39, p. 1 ss.); la testina di un fanciullo consacrato alia dea. con la. 
caratteristica acconciatura di Horus (G. Bordenarhe, in Dacia. N. S. II, 1958, p. 279, fig. 7). 
I tre pezzi citati fanno parte delie collezioni dol Musoo Nazionalc di Antichită. di Bucarest. 

7~ Cfr. G. Bordonache, Un nuovo rilmlto di Fauslina Minore, in Dacia, N. S. IV, 1962, 
p. 494. 
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Fig. t. Costanza. li deposito votivo al rnomento delia scopcrta. 
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Fig. 6. L'imaginc di Glycon nella statu aria c nella numismatica; a. Costanza, Museo Archeo
logiro; b-c. l\lonete di Abonotichos (Antonino Pio, Geta). 
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l•'ig. 8. li proft•ta 
Alessan1lrn (:I 

(/ 

Fig. 7. Ulycou nella statuaria 1• Jll'lla n11111ismati1·a: a. Co,tanzn, Musco :irchcologico; 
b-r . .\fonete di :\bonntichos I L11rio V1>ro, Trnhoniano Unllo). 
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Fig. 9. Edi.cola dcdicnl.<1 ;ilic N cmosi. r.osr~nzu, i\ l us~o A rrheologiro. 
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Fig. 10. D.-ttuglio fig11 ra p re1>1>dente. 
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Fiţ!. 11. Lr li ll<' :\l'mcsi. Bucarcst. ~htsco :Nazionalt~ iii A utichita. 
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Fig. 12. \"cd11te di profilo c posteriore <li llll<L d1>!IP d111• :\crnesi. H11can•st, :\Tnsen '\azinnale 
di Antichit.ii. 
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Fig. 13. La Tyche di Smirne (da AA, L, 1935, c. 690, fig. 11). 

https://biblioteca-digitala.ro



Fig. 14. Afrodite Marina. Cust·1117.a, Mnsco Archculogirn. 
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Fig. 15. Dettaglio fig. 14. 
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I<'ig. 18. Varianti dello stesso gruppo nella monetazione tornitana 
(a. Settirnio Severo; b. Macrino; c-d. Gordiano Ill; e. Filippo 

Senior; f. Filippo Junior) 
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Fig. l!l. Tyche 111·0\·1·ni,·11l" da Tomi. Solia, ~Jusco 
Ard:Pol11~i1·" 
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Fig. 20. Busto·ritratto rli sacerdotessa 1l'Tsidc. Costanza, Museo Archcologico. 
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Fig. 21. Dettaglio fig. precedente. 
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di rnarmorari, dei quali anobe il presente deposito ci offre una rioca esem
plificazione (vedi fig. 2). Certo e prematuro tentare uno sobizzo sintetico 
delia soultura tomitana, quando il copiosissimo e prezioso materiale venuto 
in luce da ritrovamenti fortuiti e in massima parte virtualmente inedito. 
Ma partendo dai pezzi da noi presi in esa.me nel presente articolo - non 
superiori, ne inferiori, dai punto di vista. qualitativo, ad altri pezzi noti -
e da studi parziali gfa fatti 78 e possibile fare alcune osservazioni di carat
tere generale, utili per studi ulteriori. 

Dobbiamo yuemottere ohe, per quanto rigua.rda l'attivita artistica 
nella oitta di Tomis, ci troviamo di fronte a dati di fatto tutti particolari: 
vecchia colonia milesia, fondata, sembra, alia fine del seo. VI prima deli'e.n., 
Torni ci e dol tutto ignota per quanto riguarda îl periodo greco e, possiamo 
aggiungere anche îl periodo tra. la fine dell'ellenismo e l'inizio dell'epoca 
imperiale che potremmo chiamare ovidiano : ed e naturale, perohe mai 
vi sono stati eseguiti scavi sistematici e gli occasionali lavori di sterro 
per condotture, grandi immobili o silos banno tocoato solo gli strati 
superiori e non sono mai scesi alia profondita necessaria per mettere 
in luce le piu antiche vestigia dell'emporio greco 77• Inoltre non abbiamo 
a nostra disposizione nessuno di quegli elementi sussidiari cosi preziosi 
peri problemi d'arto quali dati della tradizione letteraria, firme d'artisti, 
vcstigia di botteghe di marmorari. 

Ciononostante i resti scultorei e architettonici (risultanti, ripeto, 
csclusivamente da ritrovamenti fortuit.i) s'impongono per il lusso del mate
riale (quasi esclm;ivamente marmo greco) la qualita artistica, spesso le 
proporzioni : statue grandi al vero - sia imagini di culto, sia ritratti -
colossali sarcofagi riccamente ornati, capitelli e trabeazioni di sontuosi 
edifici, tutto ci parla di una fiorente scuola locale di seultura per l'arte 
figurata e decorativa che, per il momento, possiamo circoscrivere sol
tanto in epoca romana. 11 materiale tomitano si distacca nettamente da 
quanto e apparso sinora a Histria e Callatis - materiali piuttosto scarsi, 
e, generalmente, nelle proporzioni ridotte della miorostatuaria 78• Ed e 
naturale, data l'eccezionale importanza di Torni non solo in eta romana, 
ma anche in quella romano bizantina qnando diviene capitale di un'impor
tante diocesi cristiana. 

In esso possiamo eogliere piu tratti particolari : la fedelta alla tradi
zione greca o, piuttosto, greco-orientale per quanto riguarda i principali 
culti della citta - accanto a vecchie e autenticbe divinita greche quali 
Dionysos, Apollo, Afrodite, Asclepio, i Dioscuri, la triade eleusina, Posei
don - quelle orientali come Isis, il nostro Glyeon, le Nemesis nella speciale 

78 G. Bordenache, Correnti d'ar/e e riflessi d'ambiente ... in Dacia, N. S. II, 1958, p. 267 
ss. ; Idem, f,a tric1de P/eusina a Torni.~. in St. CI. I V, t!l62 p. 281 ss.; Idem, Temi e moli vi delia 
plastica fu11erari11 d'r/11 romana, nella Moesia i11fl'Tior, in Ilaria,~- S. Vili, l!l4i4 (in corso di 
stampa). 

77 Qnanto all'arte decorativa, una serie di mcmbrature architettoniche con l'ornamen
tazionr. rim:ista incompinta prova percntoriamcnte la !oro lavorazionc a 'fomi stessa. Cfr. 
G. Bordcnache, Allivili1 edilizia a Torni nel II sec. e.11., in Dacia, N. S. IV, 1960, p. 255 ss. 

1• G. Ilordcnachc, Histria alla luce del suo materiale scultoreo, in Dacia,N. S. V, 1961, 
p. 185 ss.; Idem, A11fichil1) yreche e romane t1el nuov1J Musco di Mangalia, ibid., IV, 1960, 
p. 489 ss. 
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forma smirniota, Iupiter Dolichenus. Le forme stilistiche sono anch'esse 
generalmente greco-orientali, senza quegli accenti regionali che, in 
altre province, hanno dato vita a un'arte a se stante, vivente con 
leggi proprie. Anche se e logico postulare la presenza di artisti stra
nieri - greoi o microasiatici - attirati dalie eccezionali possibilita di 
lavoro in un oentro economicamente cosi florido, nessun pezzo ci permette 
d'intravvedere personalita artistiche marcanti, scuole o caposcuole. 
Egualmente nessun elemento ci autorizza a pariare di sculture importate 
da uno dei centri maggiori delia Grecia propria o dell 'Asia Minore. Esi
stono numerosi monumenti tomitani, ma non si puo pariare di un'art.e 
tomitana con caratteristiche proprie inquantoche l'obbedienza ai canoni 
e ai temi deli'arte aulica impedisce quelle manifestazioni piu spontanee 
e genuine deli'arte che, in altre province deli'impero, rappresentano la 
parte piti valida deli'arte romana. 
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