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Tutta la storia dell'arte antica ha, a.Ila sua. base, un paziente la.vorio di ricerca per Ja. ricom· 
posizione dei complessi scultorei o di opere singole per una migliore conoscenza di grandi personalita 
artistiche, spesso anonime. Basti ricordare gli infaticabili e tenaci studi per restitnire la compo· 
sizione plastica frontonale dei piu famosi templi di epoca arcaica e classica (ii tempio di Athena 
Aphaia, il Partenone, ii tempio di Zeus a Olimpia, i templi di Epidauro) alcuni dei quali arric· 
chiti d'importanti frammenti ancora in epoca recente (Partenone, Epidauro, gruppi frontonali del 
tempio di Ma.rasă. a Locri). Spesso la felice intuizione di uno storico dell'arte, lanciato sulle tracee 
di un dato artista, ha permesso di ricomporre !'unita di opere che le avventurose vicende del com
mercio antiquario o la passione di collezionisti avevano disperso ai quattro venti (basti ricordare ii 
cavaliere Payne-Ra.mpin). 

E naturale che questo lavorio di ricerca ei sia svolto e concentrato principalmente, quasi 
esclusivamente anzi, intorno a opere di prima grandezza. E le opere di secondo piano, le ricche 
serie cioe della scuJtura artigiana, sono state piu o meno neglette, anche se nelle sillogi di deter
minate categorie di monumenti - le stele funerarie greche ad esempio - non sono mancati tenta.
tivi isolati di raggruppare piu pezzi e di attribnirli a.Ila stessa mano o a.Ila stessa bottega, nel desi
derio di ricostituire la personalit& dell'ignoto artigiano che le aveva &colpite. 

Per questo consideriamo una felice iniziativa le sostennte ricerche che Jo studioso ceco Jifi 
Frel sta svolgendo in questi anni intomo a.Ila produzione corrente delie botteghe del IV - III secolo 
prima dell'e.n. 1 - sia a.ttiche, sia di centri periferici del mondo greco, come Mesambria pontica -
che costituisce ii migliore campo d'investigazione per determinare l'attivita di artefici anonimi. 
Limitate dapprima alle stele funerarie, le indagini del Frel si sono estese in maniera organica a tutta 
la produzione di serie. cioe anche ai rilievi e alle statuette votive nonche ai rilievi delle testate dei 
decreti 2• • Come giă. ii Beazley per la ceramica attica, ii Frel costituisce gruppi e sottogruppi attri-
buendoli allo stesso artefice e a.Ila stessa bottega. în ba.se a un attento esame delle pecnliarită. 

1 Jih Frel, Etudes sur Ies steles (uneraires attiques, I-II, in Listy Filologicke, 88, 1966, 
P· 13 ss.; p. 256 ss.; Une Mie rajusUe, ib., 89, 1966, p. 85 BS.; Les sculpleurs a Mesambria Pontica, 
m Graecolatina Pragensia, III, 1966, p. 73 ss. 

• Le sculpleur d' Acharnes el son atelier, Graecolatina Pragensia, III, 1966, p. 79 ss.; Atelier~ 
el sculpteurs attiques fin l"• - debut IV• s., in Eirene, V, 1966, p. 79 ss. 

StCl, X, 1968, p. 257-:!!)~ But•ureştr 
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t.ipologiche, stiliatiche e tecniche. Sono in tal modo messi in evidenza, eon la steasa perspieacita, 
sia i temi e i dettagli antiquari, sia la disposizione e ii trattamento de) drappeggio (effetti di 
trasparenza, rapporto tra corpo e vesti), sia le proporzioni de) nudo e la maniera di rendere i Jinea
menti, speeialmente gli occhi e i capelli ; particolarmente preziose sono le osservazioni sui 
dettagli tecnici, sui vari strumenti di Javoro usati - osservazioni ehe non si possono fare su una 
fotografia e che, generalmente, non sono suggerite dagli studiosi. 

Le varie analisi sono in complesso convincenti, anehe se non e sempre agevole seguire 
ii ragionamento dell'A. in base a un materiale illustrativo frammentato (dato cheii Frel, per un 
piu rapido confronto, riproduee, di un rilievo, solo il dettaglio ehe l'interessa) e di non facile eonsul
tazione per le didascalie ridotte a indicazioni algebriehe. Le conclusioni eono a volte di una singo
la.re importanza come ad esempio la constatazione che una steeea bottega produceva stele a rilievo 
e stele dipinte. Al tutto si deve aggiungere l'interesse immediato e circoscritto di feliei ricomposi
zioni di rilievi dismembrati (cfr. Une tele rajustee). 

L'unico elemento, spesso invocato dai Frel (Graecolatina Pragensia, 74; Eirene V, 81), che, 
secondo noi, non puo essere utile per confermare o infirmare la validiti\ di tali raggruppamenti c 
la. quaJita del marmo. Alia. Juce delie ricerche moderne (vedi Braemer, Revue helge de philo
logie et d'histoire, 1962) e certo ormai che la precisa determinazione del marmo delii~ 

opere di scnltura e di arehitettura e essenziale per Io studio di tutta una serie di problemi 
economici e anche artistici, dato che, con i marmi, viaggiavano ancbe le maestranze. Ma non 
8i puo postulare che una determinata qualiti\ di marmo possa costituire l'esclusiviti\ di un artista 
o ancbe di una bottega; perche dobbiamo logicamente ammettere che un dato marmo sia stato 
impiegato da piu botteghe di una stessa citti\ per un periodo di tempo che puo essere considerevol
mente lungo - e quindi oltrepassare gli anni d'attivită. di uno scultore e di una scuola. 

Attiriamo l'attenzione sullo studio dedicato dall' A. alle stele di buona epoca ellenistira 
(III sec. prima dell'e.n.) di Mesambria pontica; egli costituisce due gruppi ben delimitati e mette 
in evi<lenza un caratteristico fenomeno di provincialismo, che permette di cogliere quelle tendenze 
che verranno sviluppate e portate alia loro ultima espressione nell'arte romana e tardo romana : 
•le modele - osserva giustamente ii Frel (IJes sculpleurs a Mesambria s.r„ p. 78) s'eloigne de la 
realite, Ies proportions, Ies artieulations et Ies attitudes deviennent raides, la draperie perd sa. 
souplesse, ses plis se transforment dans des elements decoratifs. Les reprt!sentations cessent d'etre 
organiques •. Possiamo aggiungere, anticipando le conclusioni di uno studio in corso, che tutta 
una serie di statuette e di rilievi di Callatis, un'nltra citti\ del Ponto sinistro « aux confins de )'uni
vers grec •) per dirla col Frel, ci permettono di punteggiare Io stesso fenomeno di arte provinciale, 
rhe potremmo definire ante litteram. 

* 
In tutt'altra epoca ci porta un interessantissimo studio di Hans Jucker 3 che, partendo 

da una testina-ritratto conservata nel :\Iuseo di Cleveland con la vaga indicazione «testa d'impera
tore romano, III secolo • e riuscito a ricomporre uno dei piu famosi sarcofagi, prodotto in una 
bottega di marmorari romani, fiorente verso la metll. del III secolo e.n. 

Dall'attento esame delia testina - sia iconografico cbe eronologico - Io Jucker nrriva alia 
conclusione che si tratta. dell'immagine di Balbino in giovane etil.: trattandosi non di una scultura 
a tutto tondo ma di un altorilievo a rarattere ufficiale - la testina essendo încoronata d'alloro -
era logico postulare l'esistenza di un rilievo che, a giudicare dai piccolo ritratto, era di alta qualita 
artistica. Stile, proporzioni, iconografia, tecnica e qualiti\ del marmo hanno eoncordemente portato 
I' A. a. ritrovare ii monumento cui la testa apparteneva: ii grande sarcofago di D. Caelius 
Calvinus Balbinus nel lluseo delie catacombe di Pretestato a Roma. E noto infatti che tale sarco-

3 Die Behauplung des Balbi11us, in AA, 8i, 1966, p. 501 ss. 
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fago, ricomposto nel 1929 da M. Giitschow e H. von Schiineheck da centinaia di frammenti 
- che sino al 1926 giacevano abbandonati all'ingreeeo delie catacombe stesse - presentava gravi 
lacune nella rappresentazione figurata delia sua fronte, prima tra tutte la testa del personaggio 
virile delia dextrarum iunctio; • hier, scriveva M. Giitechow 4, hat der Zufall arge Zerstiirungen 
angerichtet. Der Kopf des Balbinus ist schrii.g abgebrochen oder abgeschnitten •· A tale lacnna 
si adatta perfettamente la teetina di Cleveland, (aequietata nel 1925, prima cioe delia restituzione 
del fregio). L'identita dei tre ritratti - del personaggio rappresentato nei due gruppi che omano 
ii sarcofago e del giacente sul coperchio - e evidente, nonostante le inevitabili diversita dovute 
non solo all'et& ma anche alia condizione di Balbino in questa vita (scene del sarcofago)\o nell'altra 
(immai;ine del eoperchio), nella pace che da la morte. 

La scoperta e importante non solo percM restituisce la sua integrita alia scena centrale 
cli un fregio di eonsiderevole qualita artistica ma anche e soprattutto percbe apporta un contri
huto n otevole all'iconografia di Balbino e risolve ii discusso problema dell'appartenenza del famoso 
arcofa go a questo imperatore. Tale ipotesi infa.tti, sostenuta da M. Giitsehow, era stata infirmata 
da alcuni studiosi, tra i quali proprio Io Jucker, per ii fatto che le scene del rilievo e i numerosi 
simboli che vi appaiono non sono necessariamente di carattere ufficiale ma possono adattarsi 
anche a un'iconografia privata (che, com'e ben noto, si ispira largamente a quella ufficiale). Ora e 
Io Jurk er stesso a rivenire all'identifieazione di M. Giistchow, anzi a sostenerla con una nuova 
argomentazione: l'elogio che ii rilievo suggerisce - concordia, fides, pietas, uirtus - un po' 
pa.ssato di moda verso la meta del III secolo, corrisponde perfettamente ai vecchi ideali civici romani 

•cui Balbino si ricollegava; ideali che vengono chiaramente espressi anche dalie emissioni monetal 
del breve periodo di regno di Pupieno e Balbino, le quali ci offrono sul rovescio le mani riunite e 
le leggende amor mutuus Augg., concordia Augg., pietas, caritas, fides mulua Augg . 

• 

• Das .Museum der Priitextat-Kalakombe, Mem. Pont. Ace., 4, 2 (1938), p. 92. 
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