
NUOVI DOCUMENTI SUI CULTI DI ISTROS IN EPOCA ELLENISTICA 
Dl 

GABRIELLA BORDENACHE 

Recentemente, ii coJlega D. M. Pippidi ha pubblicato su questa stessa rivista 
una serie di iscrizioni inedite relative ai culti di Istros in epoca ellenietica, in 
vista di quella storia dei culti neJla citta del Ponto Sinistro che, com'egli eotto
lineava, <c est encore ă. ecrire » 1• lniziativa oltremodo felice, qualora si penei che 
la pubblicazione sistematica di tutto ii materiale votivo - epigrafico e scultoreo -
accumolatosi in circa cinquant'anni di scavo ricbiedera qualche anno di pre
parazione e che non e neppure iniziato ii lavoro di valorificazione, dai punto di 
vieta cultuale, dei singolari tipi monetali emessi da Istroe tra ii V e ii III secolo 
prima dell'e.n. 

Per questo credo di fare cosa utile continuando I'edizione di materiale votivo 
inedito di epoca ellenistica con tre monumenti di diversa entită. venuti in lucc 
ad Istros neJle ultime due campagne di scavo (1965, 1966); essi vengono a com
pletare la serie pubblicata, sia con un'ulteriore documentazione relativa a divi
nita gia testimoniate - quale Afrodite - sia con dati del tutto nuovi che rive
lano culti sinora ignorati a Istros, ne troppo frequenti nel rl'sto del mondo greco. 
Debbo premettere che i primi due monumenti hanno anche l'eccezionale valore di 
provenire dalia zona sacra delia citta, ove quindici anni di tenaci ricerche hanno 
messo in luce tutta una serie di importanti vestigia - templi, altari, baei modeste 
o monumentali, innumerevoli resti ceramici - ma, per quanto cio possa sembrare 
assurdo, nessun resto di statue di culto o di materiale scultoreo di carattere ana
tematico 2• Di piu: in un suolo cosi sconvolto come quello di Istros e, in parti
colare, delia zona sacra, essi sono apparsi in situ, nel pronaos del tempio cui appar
tenevano, seppelliti sotto la massa di tra.vi e tegole del tetto incendiato e crollato. 

AFRODITE 

II monumento piu importante e dedicato ad Afrodite (Tav. 1-11). Esso e 
appareo nella campagna del 1966 neJlo spesso strato di arsura del pronaos di un 

i Studii clasice, IV, 1964, p. 126 ss. 
2 Cfr. G. Bordenache, in Dacia N.S., V, 1964, p. 187. 

StCJ, IX, 1967, p. 143-151, Buou,..1ti 
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tempietto ellenistico che, grazie a questo ritrovamento, sappiamo dedicato alia dea. 
Si tratta di quattro lastre marmoree, una con dedica votiva, le altre tre con 
ornamenti di bucrani e ghirlande, di marmo a grossi cristalli, verosimilmente Paros. 
Esse non sono apparse raggruppate în un sol punto ma spezzate e disseminate 
nell'area scavata del pronaos, a una certa distanza l'una dall'altra - quale riflesso 
dell'ultimo momento di distruzione e di saccheggio del tempio. Lo scavo essendo 
ancora în corso, non e esclusa la possibilita di trovare altri frammenti. 

Alt. m. 0,27. Per l'altezza dei singoli elementi decorativi componenti ii fregio 
vedi fig. 2. 

La lunghezza delie varie lastre varia, come sempre nei fregi architettonici 
di grande e piccolo modulo: 

Lastra a (con iscrizione) lungh. m. 0,88; '3pess. 0,072 
Lastra b lungh. m. 0,64; spese. 0,07 
Lastra c Iungh. m. 0,61; spese. 0,08 
Lastra d Iungh. m. 0,54; spese. 0,08 
Le quattro lastre sono diversamente conservate: gli angoli superiori sono '3cheg

giati e smussati în modo ineguale, soprattutto a cau'3a dei cramponi a grappa (i 
frammenti sono stati oggi accuratamente rimontati). La lastra b, ricomposta da 
nove frammenti (la meta inferiore annerita dall'incendio) ha l'angolo inferiore 
destro irregolarmente spezzato; quella c e invece mutila, meno gravemente, 
nell'angolo inferiore sinistro. La lastra d e ricomposta da due frammenti in 
senso verticale. ln complesso pero la conservazione dei pezzi e soddi<lfacente: 
l'iscrizione e intatta e la superficie del rilievo e ben conservata; corrosioni e 
piccolc fra tture (le estremita delie coma dei bucrani, alcuni ornamenti) non 
impediscono di cogliere ii valore altamente decorativo del piccolo fregio. Atti
riamo l'attenzione sul fatto abbastanza singolare che la superficie del marmo, la 
dove non e attaccata del fuoco o da depositi calcarei, e tirata a lucido come uno 
specchio. 

Tre di queste lastre - a, b, c - hanno un angolo lavorato (a, b, quello di 
de9tra; c quello di sinistra) e si ricollegano perfettamente per îl tramite di cram
poni a grappa di ferro, avvolti net piombo 3 , fissati in incasei rettangolari sul 
piano superiore orizzontale; ii che ci permette di restituire con la massima preci
sione due lati di una base rettangolare di m. 0,95 x 1,25 (vedi tavola analitica 
II). Le lastre b, c, che compongono ii lato lungo della base, erano collegate 
anche verticalmente per mezzo di ceppi lignei fissati in profondi incasei rettan
golari, alti ed angusti (alt. m. 0,07, largh. 0,015; prof. 0,03) riservati sul margine 
verticale delia lastra stessa (vedi fig. 2). La lastra d rimane, per ii momento, 
isolata. 

Tanto ii piano superiore che quello inferiore delie lastre sono lavorati con 
un'anathyrosis non troppo raffinata: quella in alto per îl contatto con îl piano 
'3Uperiore delia base stessa, quella in basso per ii contatto diretto con ii piano di 
posa. Mentre la parte superiore era fissata per semplice forza di adesione, senza 
aiuto di · perni metallici o lignei, în· basso esistono alcuni incasei a sezione qua-

a Nonostante pero la cura delia colata di piombo sui cramponi di ferro per impedire 
i disastri delia ruggine sul marmo, tali disastri non si sono potuti evitare e gli angoli supe· 
riori sono tutti gravemente ingialliti a causa delia ruggine formatasi per ii lungo giacere de! 
fregio ne Ila terra u mi da e salsa di Istros. 
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drata, disposti con una certa irregolarita (vedi fig. 2), per perni verticali di anco
raggio. Non abbiamo nessun elemento di giudizio per stabilire l'altezza di questa 
base: non sappiamo cioe se le nostre lastre costituissero il fregio di coronamento 
di una serie di ortoetati (o di una o piu assise în opera isodomica) o un basso 
zoccolo fissato direttamente sul piano di calpeetio del tempio. 

E logico postulare che la lastra a, con iscrizione, costituisse la fronte di tale 
base. Tale iscrizione (fig. 1), tracciata nel centro, su due linee di lunghezza quasi 
uguale, ci offre, con estrema brevita, il nome del dedicante e della divinita. L'al
tezza delle lettere varia da cm. 1,3 (0,0) a cm. 2 (I, P, :E) 

'Alhivocy6pocc; 0e:o86·t'Ou 
'Acppo8(rn, te:plJaiXµe:voc;. 
E il eacerdote stesso della dea, Athenagoras figlio di Theodotos che, com

piuto il periodo del suo sacerdozio (te:plJaciµe:voc;), offre alla dea questo dono. 
Non credo sia azzardato eupporre che la sua offerta non ei limitasee alla base 
ma comprendeeee anche la statua da essa sostenuta; forse l'immagine stesea della 
dea che, per la forma allungata della base, dobbiamo immaginare seduta sul suo 
trono <« scintillante »? 

La forma delle lettere - il :E ancora aperto, il P alto e con l'orecchia piccola, 
l'O e il 0 ~eneibilmente piu piccoli delle altre lettere, l'H e il M assai larghi - e 
aeeai vicina, identica, direi, anche se di esecuzione piu sciatta, all'iecrizione monu
mentale del tempietto del 0e:o; Meyocc;, datata dal Pippidi ' nella seconda meta 
del III secolo prima dell'e.n. 

Sia la faccia principale con iecrizione, sia quelle laterali e poeteriore con fregio 
di ghirlande e bucrani, eono decorate in alto e in baseo da profili ornati con motivi 
ben noti nell'arte greca, sin dall'epoca arcaica: in alto ovuli e astragali, în baeso 
astragali e kymation lesbico. Tale cornice e eseguita con abilita, con una certa 
finezza, ma non con quella precieione che distingue lavori similari e contemporanei 
del mondo greco quali ad esempio la cornice dell'epistilio del Ptolemaion di Samo
tracia 6 : la freccia tra gli ovuli non cade sempre tra le due perle della fila di 
astragali e cosi pure quella del kymation inferiore. 

La lastra con iecrizione presen ta un dettaglio singolare: a destra e a sinistra 
delia dedica votiva sono accuratamente ecavati due incasei poco profondi (3 mm.) 
di altezza diversa (a sinistra, cm. 15; a deetra, cm. 13) che eembrano avere la 
linea di contorno di un'immagine ammantata. II fondo di questi due incasei e 
laeciato grezzo, lavorato a punta di ecalpello, per una migliore adesione di un 
pezzo ineerito. Dobbiamo dunque postulare un lavoro ad intareio con altro 
materiale - marmo colorato o metallo (oro o bronzo dorato), vivamente contra
stante col fondo bianco del marmo. Naturalmente, date le proporzioni ridotte, quaei 
miniaturistiche, di questa figurina non si deve pensare a un vero e proprio intar
sio di piu marmi, oei senso monumentale romano 6, ma di un pezzo unico, lavo
rato a parte in un dato materiale e poi încastrato nell'apposito spazio riservato. 
La linea di contorno dell'incasso, specialmente quello di destra, lascia chiaramente 

' Studii Clasice, IV, 19G4, p. 137 s. 
1 Conze-Hauser-Benndorf, Arch. Unlersuchung aus Samothrake, II, 1880, Tav. XXXIV, 

XXXVIII - XL. 
8 Come ad esempio la splendida testa di Helios scoperta nel Mitreo di S. Prisca 

(M. J. Vermasseren, Sole o Medusa? Un intarsio romano, in Homm. a W. Deonna, p. 514 ss.) 
o i piu correnti pa vimenti ad intarsio marmoreo. 
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individuare, come abbiamo giă. detto, la siluetta di una immagine ammantata e 
velata. La differenza di altezza suggerisce l'ipotesi di un'immagine delia dea (a 
sinistra) e di quella di un adorant~ (a destra) - che potrebbe essere Io stesso kpsuc; 
Athenagoras - con le mani sollevate nel ben noto gesto di venerazione. Ma sarebbe 
incauto avvmturarci nel rammino spinoso delie ipotesi, nel tentativo di restituire 
le picc·ole immagini pudute. Mi limituo piuttosto a sottolineare l'eccezionale impor
tanza di questi intagli; sebbene infatti i fini lavori di cesello e di incrostazione 
(toreutica, avori e legni intarsiat1) ei ricolleghino agii albori stessi dell'arte greca e 
a.U'attivita di mitiei artisti quali Ikmalios 7 e Daidaloe 8 - 8ocL8&.i.Aew significando 
proprio ii lavoro minuzioso di un cesellatore o di un gioielliere - nessuna di tali 
opere preziose descritte gia nella poesia omerica (Jl., XVIII, 389; Od., X, 314, 
366; XIX, 70 Es.), conservate a volte nei santuari ancora ai tem pi di Pausania tra 
i pi\1 vetusti doni votivi ( quali ii famoso 8[rppoc; oxi.0t8(occ; nel tempio di Athena 
Polias ad Atene) e giunta sino a noi. Ed io non conosco lavori di intarsio da 
avvicinare alia nostra base, dai punto di vista cronologico e tipologico. Opere 
minori tuttavia, come il loutherion ricordato nei conti di Delos «ornato da un 
pesce dorato » 9 ci provano la costante applicazione degli artigiani greci per 
questa raffinata tecnica, fragile e ricca a un tempo. La base di Istros riporta 
sul piano delia discussione il problema dell'intarsio in epoca ellenistica, offrendoci 
elementi nuovi per quanto riguarda l'inserzione di figurine umane. 

Continuando l'esame delia nostra base, attiriamo I'attenzione sulla sintassi 
decorativa del fregio con bucrani e ghirlande degli altri lati (fig. 1); il vieto 
motivo di carattere sacro cosi comune in tutto ii mondo antico - e anche a 
htros - nell'arte maggiore e minore, e tracciato con una ricchezza di dettagli 
non comune e con la precisione e nitidezza di una caelatura in metallo; si osser
vino le ghirlande a foglie aguzze, a volte con le punte che si ripiegano finemente 
sul fondo del rilievo (lastra c); gli anelli metallici che le ornano - tra le coma 
del bucranio e nel centro delia ghirlanda stessa - ciascuno con una decorazione 
diversa; i bucrani stilizzati in maniera puramente ornamentale, dai triangolo di 
ciuffi pelosi sulla fronte alle incisioni del lungo e irreale cranio, al rendimento 
delie singolari orbite (fig. 2); le vittae a perline che cingono i bucrani e rica
dono latera]mente, terminando in fiocchi variamente 11tilizzati (a campanello, a fiore 
di Joto, a fiore con tre o piu pistilli); le rosette sem plici o doppie. E degna di 
nota, nella valutazione preziosistica de] pezzo, anche la gia osservata lucidatura de] 
marmo, come uno specchio, rarii:sima in epoca greca. 

I pi\1 vicini confronti per cronologia, per gusto e per stile sono i fregi dei 
templi di Samotracia: all'ordine interno dell'Arsinoeion ci riporta la forma della 
patera 10 e al Pto]emaion, gia citato, la speciale struttura delia cornice di ovuli 
con il bulbo dell'ovulo affondato nell'ombra deUa bordura che Io comprende, molto 

7 L. Lacroix, lkmalios, in Homm. a W. Deonna, p. 309 ss.; cfr. anche G.M.A. Richter, 
Ancient Furnilure, p. 42, f. 118. 

8 Cfr. G. Becatti, La leggenda di Dedalo, in Rl\I, 60/61, 1953-1954, p. 22 ss. special
mente p. 28. 

• Fouilles de Delos XVIII, p. 73. Al loutherion di Delos si puo aggiungere un altro 
bacino frammentario conservato nel Museo di Reggio Calabria (che credo inedito) con una 
sobria decorazione in bianco e nero, ottenuta colando del piombo in un racemo di volute 
intagliato nel marmo. 

1° Conze-Hauser-Benndorf, Arch. Untersuchung aus Samothrake, I, 1876, Tav. LXII. 
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larga lateralmente 11. Solo che nel fregio di Ietros ei nota da una parte una minore 
raffinatezza nell'esecuzione - nella lastra b l'umbo delia patera non e centrato, 
nella cornice euperiore e inferiore, come abbiamo gia osservato non esiste 
sempre una perfetta corrispondenza tra gli elementi che la compongono - dall'altra 
una minore eobrieta, anzi una netta tendenza verso ii gusto decorativo, verso ii 
dissolvimento delie forme organichc în un compiaciuto arabesco, proceBso parti
rolarmentc evidente nel trattamento dei bucrani stes<ii. 

Si puo osservare sin da ora, în un prodotto di buona epoca ellenistica, quella 
tendenza verso un lavoro eccessivamente adorno, che appare chiaramente quale 
un indizio di un mondo periferico, che si allontana a poco a poco dai µe-rpov 
dell'arte greaca. 

Delia numerosa serie di fregi a grande e piccola scala ornati con Io stesso 
motivo di ghirlande restituiti dallo scavo di Istros e questo senz'altro ii piu com
pleto, ii piu ricco e il piu prezioso. EsBendo inoltre datato con una certa preci
sione esso permette di stabilire una cronologia assoluta e relativa per questa 
classe di monumenti minori, venuti în luce strappati dai loro contesto archeolo
gico, riadoperati cioe quale materiale da costruzione nei muretti miseri delia citta 
romano-bizantina. Di tale materiale, che sară. pubblicato în altra sede, riprodu
ciamo un'arula e un frammento di fregio, cosi affini al nostro rilievo per finezza 
e preziosita d'esecuzione (fig. 3) da permettere l'ipotesi non solo di una stretta 
contemporaneita ma di una provenienza da una stessa bottega di marmorari. 

LE )IOJRE 

li secondo civ&.e"lµoc, dedicato alle Moire, e apparso nella stessa campagna di 
scavo, non lontano dai resti delia base precedente, cioe nello spesso strato di 
arsura che ricopriva ii pavimento de! pronaos del tempio di Afrodite, proprio 
presso l'ingresso delia cella. 

E un rilievo votivo di tipo corrente, che ha riutilizzato una base di colonna 
ionica: duc pilastri dorici, forniti di piccola ba se, che sostengono un epistilio 
sormontato da un'alta cornice dai delicato profilo (fig. 4). 

I profili dell'epistilio girano sulle facce laterali. 
Alt. totale m. 0,515 (zoccolo 0,08; pilastri 0,335; trabeazione 0,10). 
Ne! margine inferiore, tre incassi a sezione rettangolare, per fissare ii rilievo 

su un 'alta Btele. 
A differenza de! fregio precedente, questo rilievo e apparso annerito e fria

bilizzato dall'incendio, spezzato în sei frammenti. Manca parte delia parete late
rale e de! pilastro di destra. I volti delle dee gravemente corrosi, quasi svaniti. 
Abbastanza corroso anche ii panneggio sulle ginocchia. 

Sull'epistilio, su due linee, e tracciata l'iscrizione votiva, în accuratissime let
tere, incise con un solco profondo. Alt. delie lettere cm. 1-1,2. 

I'uxe:Loc dtovua(ou .&uyi:l~p, 
0Eo<p(Âou yuvTj 't'OU 0Eo8o-rou, Moî:pott~. 

• Gykeia, figlia di Dionysios, moglie di Theophilos, figlio di Theodotos, (ha dedicato) 
alle Moire *· 

11 Cfr. n. 5, spee. Tav. XXXIV. 
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Per la forma delie lettere si possono fare le stesse osservazioni che per la base 
di Athenagoras, con la differenza pero che la dedica di Gykeia e tracciata COII 

piu cura e, come abbiamo gia osservato, con letterc piu profondamente incise. 
Anche l'anathema di Gykeia si puo datare dunque nella seconda meta del III 
secolo prima dell'e.n. Possiamo postulare che si tratti di un membro delia stessa 
famiglia del precedente sacerdote di Afrodite - Athenagorae e Theophilos essendo 
forse due fratelli, figli di Theodotos. 

Nell'ombra delia nicchia profonda (cm. 5-5,5) le tre Moire sono rappresentate 
a tutto tondo, sedute su una banchetta unica, velate, in ieratica immobilita, la 
deetra proteea con una phiale meeomphaloe, pronte a ricevere ii sacrificio da parte 
dei devoti 12. ll cattivo stato di coneervazione non ci impedisce di cogliere gli 
elementi essenziali del tipo etatuario: e chiaro che ei tratta di un tipo di dea 
eeduta e velata nelle forme a noi note epecialmente per ii tramite del materiale 
votivo dedicato alia madre degli dei, come ad csempio il bel rilievo dcl Pireo 
e i naiskoi di fattura piu corrente conservati nel Museo di Berlino 13 : sottile chi
tone ecollato, altocinto, con maniche sino al gomito abbottonate lungo la linea delie 
epalle e del braccio, e pesante mantello che copre le spalle e il capo e avvolge 
la parte inferiore del corpo, ricadendo con un gruppo di pieghe, piu o meno volu
minoeo, lungo la gamba sinistra. Per maucanza di spazio, tale gruppo di pieghe -
nel nostro caso piatte ed espresse in un artificioso schema a zig zag - ricade eol
tanto preeso !'ultima dea, a destra. Tale panneggio e espresso in un linguaggio 
corrente di bottega ben noto per ii tramite delia gia citata serie di Cibele 
del Mueeo di Atene e di Istros stessa - con la differenza pero che, generalmente, 
Cibele non e velata. 11 chitone, piu sottile, e espreeeo con piegoline verticali, accen
tuate nella parte inferiore da forti ombre, mentre ii mantello, piu pesante, e 
ridato con poche pieghe eesenziali oblique, risalenti verso ii ginocchio sinistro. 

Nonostante l'identica disposizione del panneggio le tre dee erano leggermente 
differenziate: la prima e l'ultima han no la sinistra abbandonata sulle ginocchia 
con un attributo oggi indecifrabile, la seconda - nel centro - solleva la deetra 
all'altezza del eeno nel consueto gesto di allontanare dai vieo (o di avvicinare?) 
ii margine del peeante mantello. Queete piccole differenze - forse sufficienti per 
i devoti del III secolo prima dell'e.n. - non bastano a noi per individuare le tre 
Moire che, quali manifestazioni di uno stcsso destino, non eembrano distinte, in 
epoca greca, da speciali attributi; ii fatto che potessero eseere compleesivamente 
chiamate Kt-w&e:c; o Acxxecre:Lc; mi sembra significativo a questo riguardo. Di piu: 
a simbolo dell'impenetrabilita del destino umano, erano anche raramente rappre
sentate. E vero, la tradizione letteraria ci conserva ii ricordo di statue a tutto 
tondo nel tempio di Apollo a Delfi (Paus., X, 24, 4); di esse vengono ricordati 
piu rilievi ( cfr. RE, c. 2484), apparivano accanto agii altri dei anche sul fregio 
dell'altare di Pergamo; ma di questo scarso materiale figurativo nulla e arrivato 

12 Sul significato delia phiale nella destra protesa delie statue di culto vedi recentemente 
E. Simon, Opfernde Golter, Berlin, 1953, p. 7, la quale attira giustamente l'attenzione su un 
fatto da lungo tempo noto, ma spesso dimenticato, che la P.atera nella mano protesa delie 
statue di culto si deve intendere generalmente ne! senso dell' tOpferempfang~. la phiale stessa 
rappresentando un tratto di unione tra ii dio e ii devoto che sacrifica (cfr. A. Furtwăngler, 
lntermezzi, Kunslgesch. Studien, 27). 

13 C. Bliimel, Kat. der griech. Skulpluren der l". 1md 11'. Jahrh. t!. C., Berlin, 1928, 
K. 106 Tav. 84 (rilievo de! Pireo); K. 107, Tav. 66; K. 108-111, Tav. 85. 
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Fig. -! (Fotografia prima del rcsta urn in corso) 
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sino a noi, sul fregio di Pergamo e rimasto solo il nome di Klothos, IQ<a>&ro e 
qualora ei escludano la rappresentazione, che direi generica, delle quattro Moire del 
vaso FranQois ( quattro giovani donne senza nessun attributo) e le esegesi azzardate 
o incerte (le ced. Moire del frontone orientale del Partenone), la nostra documen
tazione iconografica si limita a prodotti indiretti e certo non autorevoli dell'arte 
neo-attica quali il puteale di Madrid e l'ara Borghese H, Si deve all'arte romana 
e precisamente alla corrente erudita del simbolismo privato e ufficiale, specialmente 
di uso funerario, la compiaciuta rappresentazione delie Moire - che diventano le 
Parche 16 - con tutta una serie di attributi distintivi, quali il fuso e la conocchia, 
la cornucopia, la bilancia, il dittico del deetino, il globo, in una grande varieta 
di vesti e di atteggiamenti. Ma eiamo ormai in un altro mondo, dal punto di vieta 
ideologico e formale. 

Ritornando all'iconografia delie dee in epoca classica ed ellenistica e chiaro 
che, nella estrema carenza di materiale figurativo, il nostro rilievo votivo assume 
un'importanza particolare; grazie all'iscrizione che ci offre una cronologia e un'esegesi 
certe, esso assume un valore documentario di prim'ordine non solo nel quadro 
ristretto di Istros, ove le Moire appaiono per la prima volta, ma in quello piu 
vasto del mondo greco ove le dee appaiono pure per la prima volta, in questa 
forma severa e solenne quale ei conviene a forze divine oscure, inseparabili, forti 
e indifferenti al destino degli uomini. L'esecuzione un po' sciatta e superficiale 
dell'ignoto scultore di materiale votivo che lavorava nella citta pontica nella seconda 
meta del III secolo non ci impedisce di cogliere I'alto valore, dai punto di vista 
cultuale e artistico, della composizione che gli e servita di rnodello. 

Cosi per un fortunato ritrovamento, proprio Istros che ci ha ridato un mate
riale scultoreo di carattere votivo eccezionalmente scarso, ci ha conservato una ver
sione iconografica delie dee finora sconosciuta. Possiarno aggiungere che, una volta 
identificato ii tipo statuario delie Moire, non e escluso che se ne possano trovare 
le tracce in rilievi similari i quali, per mancanza di dedica votiva, possono esser 
stati interpretati diversamente - dee rnadri protettrici, divinita ctonie - oppure 
sono rimasti senza interpretazione esegetica soddisfacente. 

Quanto alia presenza delie Moire in un tempio di Afrodite essa e ben lungi 
dai sorprendere esscndo conosciuta la Ioro presenza a Sparta nel tempio di Afro
dite 'Ev67tÂLo<;; e ad Atene nel tempio di Afrodite Urania (&v x~7tOL<;;) che, a 
detta di Pausania - 1, 19, 2 - era la piu vecchia delie Moire 16• 

SABAZIOS 

li tcrzo dei nostri documenti cultuali e una protome fittile frammentaria., 
non trovata in situ come i due pczzi precedcnti, ma strappata dai suo contesto 
archcologico, come accade correntementc nel tormcntato suolo di Istros. Essa e 
venuta in lucc ncl 1965, în una trincea di saggio tracdata perpcndicolarmente 

H Sullc Moire in genera.le vedi H.oschers Lexikon, II, 2 c. 3088 ss.; S. Eitrem in 
RE, XV, l!l32, c. 2449 ss.; C. Caprino, in Ene. Arte Antica V, p. 143 s., s. v. lfoirai (ivi 
neca c dcttagliata bibliografia). 

u Ilcichelheim, in RE, XVIII, 1949 c. 1417 s.v. Parcae. 
11 Hoschcrs Lexi:kon, l.c., c. 3089; RE, l.c„ c. 2494. 
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al baetione F della cinta tardo-.romana (verso l'esterno), in un livello romano 
databile nel II-III secolo e.n. 17. 

Alt. tt t11 Ic· <:m. 11,5; alt. del solo volto cm. 5,1. L'argilla e chiara, rosea, 
epurata, s~nz.a la minima traccia di mica. Sul volto e sui capelli, resti di una 
ingubbiatura bianca. 

Lo stato di conservazione e relativamente buono; nonostante le irregolari 
frattµre alla baee del collo e a sinistra, la euperficie del volto e intatta c ci con
serva eenza alterazione alcuna l'immagine di un dio dall'aepetto mite e benevolo, 
.con foita chioma .ricadente sulla fronte e ai lati del viso in corte ciocche ondulate, 
con barba e baffi fluenti; egli e cara.tterizzato da un alto berretto frigio a punta 
ricurva e da un serpente avvolto alia base del collo a guisa di torques. La parte 
postcriore della protome, ricavata da altra forma, e andata perduta. 

I Iineamenti sono fini, sfumati, eccessivamente aggr.aziati: si osservi la delica
tezza del trattamento degli occhi, la bocea piccola, dalie labbra tumide, la fronte 
triangolare con le bozze frontali appena espre~se: capelli e barba sono indicati 
senza insistenza, con pochi- colpi di stecca, in maniera pittorica. La piccola im
magine ha la freschezza e la ricercata grazia della produzione fittile del tardo 
ellenismo, quando le protomi di divinita a questa scala sono state di moda. Una 
protome barbata apparsa nell'agora di Atene, simite, per fattura, allo Zeue di 
Mylasa ora a Boston, appartenente all'ultimo gruppo del materiale fittile elleni
stico dell'agora rlassificato con precisione e competenza da D. Burr Thompson 18, 

costituisce il migliore confronto stilistico per il nostro frammento; il qualc si puo 
pure datare tra la meta del II secolo e 1'86 prima dell'e.n. 

Mentre l'aspetto sereno e mite del volto si addice alle maggiori divinita del 
pantheon greco-romano, quale Zeus e Dionysos, il pesante cappuccio orientale, 
nonche il serpente disposto ·intorno al collo come una eoliana dirigono la nostra 
escgesi verso ii mondo delie divinita orientali::: un dio barba to, con berretto frigio 
e l'attributo del serpente non puo essere che Sabazios, dio traco-frigio che ha 
goduto di una indubbia popolariti.t. nel mondo greco, anche se considerato un dio 
barbaro i cui misteri restavano piu o meno clandestini e in certo qual modo 
disprezzati 19• 

E la prima volta che questa divinita appare a Istros e, in linea piu larga, 
nelle citta pontiche, sia pure in un modesto prodotto delia plastica fittile; ma, 
come vedremo, questa immagine di Sabazios non e soltanto utile per una migliore 
conoscenza del pantheon istriano ma anche, e soprattutto direi (come abbiamo 
gia mcsso in evidenza per le Moire) per lo studio iconografico del dio non troppo 
noto in epoca preromana. 

17 Mi e . grato ringraziare anche per questa via ii collega Nubar Hamparţumian, che 
ha eseguito Io scavo, di avermi offerto questo frammento per Io studio e la pubblicazione. 

18 Three Centuries of Hellenistic Terracollas, in Hosperia, XXXIV, 1965, p. 67 s., 
Tav. 22,G. 

11 Su Sabazios, oltre agii articoli ben noti o ormai invecchiati di Roschers Lexikon 
IV, 232 (Eiselo), Daremberg et Saglio (Cumont), Pauly-Wissowa, RE IA c. 1540:....1501 
(Schaeffe.t), s.v. Sabazios vodi: M. P. Nilsson, Gesch. der griech. Religion, II, 1960, p. 630 as.; 
E. Will, Le relief cultuel greco-romain, 1966, p. 136 ss., 256 ss.; 301, 421; Ch. Picard, Sabazio&, 
dieu lhraco-phrygien: e:i:pansion el aspecls nouveauz de son culte, in RA, 1961, II, p. 129 ss. 
(ivi ricchissima, anche se caotica bibliografia). 
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La tradizione letteraria infatti ci prova, senza possibilita di dubbio, che Saba
zios e arrivato ad Atene prima delia fine del V secolo 90 : Aristofane nomina gia 
Sabazios insieme alia sua paredra Cibele, facendolo intervenire in una preghiera 
parodistica degli « Uccelli •: nel IV secolo Demostene, nel passo ormai famoso 
del De corona ci offre l'unica descrizione del culto e degli officianti, con preziosi 
dettagli. La profonda diffusione del culto gia all'inizio dell'epoca ellenistica e pro
vata dalia leggenda sulla nascita miracolosa di Alessandro; mentre nel corso del 
II secolo vediamo ii dio accettato ufficialmente a Pergamo, quale aiJvvixo~ nel 
Nikephorion fuori le mura delia citta (cfr. Picard, l.c. p. 132 ss.). 

Ma se nella tradizione letteraria non mancano tracce del dio, in buona epoca 
greca, a prova delia sua celebrita e del suo prestigio, per quanto riguarda la sua 
iconografia siamo meno informati: la piu antica rappresentazione figurata del 
dio e quella dello splendido cratere polignoteo trovato a Spina (440-430), assai 
discusso dai punto di vista esegetico, che Io rappresenta in trono accanto a Cibele, 
in mezzo al thiasos di iniziati 21; ii dio segue qui, in linee generali, !'iconografia 
dionisiaca pur differenziandosi dai dio greco per i serpenti che costituiscono una 
specie di corona intorno ai lunghi capelli, la sopravveste riccamente ornata, la 
phiale e Io scettro. Questa immagine pero rimane isolata nel repertorio delia cera
mica greca del V secolo. Gli esempi citati dai Curtius 22 e dai Metzger 23 nella 
statuaria e nella pittura vascolare del IV secolo prima dell'e.n. sono tutt'altro 
che convincenti, in ogni caso discutibili e discussi. Cosi che tra ii cratere di Val 
Trebba, ove ii dio appare secondo una piu antica iconografia dionisiaca e le plac
chette di epoca romana che ci offrono l'immagine «vulgata • in berretto frigio e 
costume orientale c'e uno hiatus enorme, allo stato attuale delie nostre cono
scenze. In altre parole, quando ha assunto ii dio, in terra greca, quel costume 
orientale che rimarra canonico in epoca romana - quale ce Io mostrano le plac
chette bronzee di Berlino, Plovdiv, Ampurias e Tekije H? L~ protome istriana, 
databile nella seconda meta del II secolo prima dell'e.n., ci offre uno degli anelli 
- isolato per ii momento - di questa catena evolutiva: possiamo dire oggi che 
!'iconografia del dio con berretto frigio (e certo ii rispettivo costume orientale) 
che diventera cos( popolare in epoca romana, era gia formata in terra greca durante 
l'ellenismo medio; ii serpente, che rappresentava il dio non come un semplice 
simbolo, ma come una sua incarnazione vera e propria, non e piu motivo predo
minante - come nel citato vaso polignoteo - ma cinge discretamente il suo collo. 

La frattura dell'alto cappuccio a sinistra ci indica senza possibilita di dubbio 
che ii dio non era rappresentato solo, ma con una divinita paredra: ei potrebbe 
postulare - ma con tutte le riserve - che fosee rappreeentato insieme a Oibele, 
secondo una tradizione ormai secolare. 

10 Per ii culto in epoca. greca, apecia.lmente per la. viva. polemi~a. svolta.si intorno alia. 
rappresentazione di uno splendido cratere di Spina. vedi E. Simon, Opfernde Goller, Berlino, 
1953, p. 79-87. L'esegesi delia Simon li stata recentemente ripresa e ampliata da Stella 
Patitucci, OasenJazioni swl cratere pt>lignt>leo della lomba 128 di Val Trebba, in Arte Ant. e 
moderna, 18, 1962, p. 146 ss., Tav. 44 (ivi bibliografia per quanto riguarda ii culto ne I V 
e nel IV secolo prima dell'e.n.). 

11 Vedi Stella Patitucci, l.c. n. precedente, Tav. 44. 
11 L. Curtius, Jdl, 43, 1928, p. 285 f. 6. 
11 H. Metzger, Les repr~senlalions dans la chamique altique du IV• a., 1951, p. 148-15 O, 

p. 377. 
" Cfr. Ch. Picard, l.s.c., p. 140 ss., fig. 4-6, 10, 11 e Will, o.c., p. 266. 
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