
NUOVE SCOPERTE E VECCHI PROBLEHI 
DI 

GABRIELLA BORDENACHE 

N elle pagine del IX volume di questa rivista 1 abbiamo pubblicat;o. 
un'edicola. dedicata alle Moire, proveniente dalle rovine del tempio di 

!rodite, nella. zona. sa.era di Histria.. La. dedica in lingua greca, tra.cciata... 
ull'~pistilio in bei cara.tteri databili nella. prima meta del III secolo prima 

d ll'e.n., non la.scia dubbi ne sull'esegesi ne sulla cronologia. Dato pero· 
he nella prima edizione abbiaino pubblicato una modesta fotografia 
attata al momento delia. scoperta, ci sembra. utile darne oggi una nuova. 

d eccellente immagine (fig. 1), dopo il competente ed abile lavoro di R „ 
.Bedi che ha ricomposto l'anathema da sei frammenti, ha restaurato la. parte.. 
uperiore dell'anta destra perduta ed ha arrestato ii processo di disgre
azione del marmo, provocato dal grave incendio che ha distrutto ii tempio .. 

Sedute su una banchetta unica, velate, in ieratica immobilita,, 
Jr~ destra. protesa con una phiale mesomphalos per ricevere l'offerta dei 

deli, le Moire sono identiche per quanto riguarda l'abbigliamento, ma 
8 ttilmente differenziate per gli attributi che, oggi, non si possono. chiara
rn nte identificare a causa della corrosione del marmo. Come abbiamo gia.. 
1 vuto occasione di osservare, esse ci appaiono in una versione iconografica 
<.I 1 tutto nuova nel repertorio sinora noto di queste dee. Cosi nuova che„ 
fi l'anathema fosse giunto a noi senza l'iscrizione votiva, avremmo esitato· 
Jl ll'esegesi, in ogni caso avremmo pensato piuttosto a dee madri, quasi 

t figurazione di un gruppo triadico popolarissimo in eta romana, nene, 
province occidentali dell'impero. 

Per questo ci sembra opportuno rivenire sull'argomento per avanzare• 
un'ipotesi che, forse, potra servire da punto di partenza per ulteriori ri-· 

1 G. Bordenache, Nuovi documenfi sui cu/li di Istrns in epoca ellenistica, Studii Clasice' 
' 1967, p. 147 ss., fig. 4. 

I, Ol, XI, 11169, p, llă-100, BucureeU 
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-0erche sul problema genetico delie ben note divinita del mondo celtico 
in epoca romana, dette M atrea o • M atrae. 

Le dee madri appaiono in gruppi di tre, di due ed anche isolate, 
.erette o sedute, velate o no 2• Senza entrare qui nei complessi e molteplici 
problemi che solieva il materiale votivo dedicato alle Matres, numerica
mente imponente (si conoscono ormai piu di miile e cento ex-voto) e 
tipologicamente assai variato - certo risalente a prototipi diversi - con
-0entreremo la nostra attenzione sul gruppo triadico seduto nel quale le 
dee, pur con attributi diversi, sono identiche o quasi identiche per propor
.zioni, posizione e drappeggio. Lasceremo dunque da parte i numerosi 
monumenti votivi dedicati alle M atronae della Germania superiore e 
inferiore che si distinguono nettamente dalie .M atres galliche non solo 
:per il nome stesso di Deae o Matronae e per i curiosi appellativi di carat
tere epicorio - Aufaniae, Afliae, Lubicae, Gesahenae ed Ettra.henae, 
G_avadiae, Boudunnehae, Albiahenae, Vesuniahenae, Anesamineae, Axsin
ginehae, Octocannae, ecc'. - ip.a anche per Io schema iconografico : le 
tr~. · immagi.ili cioe non sono · eguali, bensi nettamente ~ifferenziate, la 
centra.le di piu piccole proporzioni e c·on una singolare pettinatura giova
nile, le due laterali piu imponenti, anziane, con un'enorme cuffia · e .un 
.abbigliamento di carattere indigeno a. 

Le Matres ga.llich~ invece -..il gruppo seduto, ripeto - ci appaiono 
in un drappeggio greco con chitone semplJce, altocinto, oppure chitone ed 
himation, in posizioni identiche (figg. 2-6) ; vai:iano solo gli a.ttributi, 
i1 cui senso generico e ovvio, anche se il ·valore specifico puo a volte sfug
:gire: uccello, maialino, delfino; brocche, pia.tti, rocca e fuso; piu comu
nemente cesta di frutta., cornucopia ; anche bambini - i piu meravigliosi 
-frutti delia terra - sia in fasce, tenuti sulle ginocchia, sia piu gra.ndicelli, 

' Dato 11 numero rllevante del materiale votivo dedicato alle Matres, la bibliografia ~ 
vastlsslma. Per questo ci limltiamo a citare una bibliografia essenzlale e pluttosto Indicativa: 
·O. Ihm, in Roschers Lexikon II, 2, c. 2464, s.v. Matres, Matronae, Matrae; Elchelbeim, RE 
XIV, c. 2213 ss., s. v. Matres, Matronae; Idem, ib. XVI c. 952 ss., s. v. Muttergottheiten; S. 
Ferri, EAA, p. 930 ss., s. v. Matres . Cfr. inoltre Lambrechts, Contribution â l'etude des 
4loinitis e.eltiques, Brugge, 1942 p. 169 ss.; I. de Vries, La religion des Celtes, 1963, p. 128/b, 

1 Oltre alia bibliografia generale citata nella nota precedente vedl speclalmente, tra gll 
:11tudi pid reeenti : Lothar Hahl, Zur Erkliirung der niedergermanischen Matronendenkmiiler, ln 
BJb. 160, 1960, p. 9 ss.; Harald v . Petrikovits, Ein Mi1.dchenkopf und andere Plastiken aus 

.dem heiligem Bezirk in Zingsheim, ib. 165, 1965 p. 196 ss. In questi due studi ricca e aggiornata 
bibllografla. Buone riproduzionl del gruppo triadico delle Matronae, in Helmut Scboppa, R/J
mische GiJlterdenkmi1.ler in K/Jln„K6ln, 1959, Tav. 57, 62-63; Die R/Jmer am Rhein (Ausstellung 
·des r6misch-germanlschen Museum K6ln, Kunsthalle K6ln, Juni-Juli 1967) Tav. 47. 

Per quanto rlguarda la speclalisslma acconciatura delia fanciulla centrale, messa gia in 
-evidenza da Lothar Hahl, l. s. c„ c.he appare, sin da epoca ellenlstlca, in ph'.l punu del mondo 
antico, essa ~ stata recentemente riportata a un culto orientale e preclsamente alia dea Iside : 
--vedl Cl.Rolley, Les cultes igyptiens âThasos, BCH, XCII. 1968,1, p. 187-219,Tav. XVII-XXII . 
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1. Bucare t , Museo Nazionale di Antichila 
<Foto I . Nlcolaide) 
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2 Sa inl-Gnmain-cn-Layc, :\lusec des Antiq uiles Natio na les 
(Esperandieu, I , 283) 
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3-·I. Lyon, ~Iusec tlc la civi lisalion gallo-ro ma inc 
<E•1><lmndieu , ru, 1741 - 174:!). 
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5. Aulun, l\lu ee Rolin 
(Espfomttieu, IlI, 1 27 ) 

6. Dijon , l\lusee Archeologiqu e 
msverandieu, x:v, 9060). 
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3 NUOVE SCOPERTE E VECCHI PROBLEM! 97 

neli'aspett<:> di grazio i „putti", in piedi presso le dee "· N onostante le 
accese discussioni sul loro preciso senso religioso, sembra certo oggi che 
i t ratti di divinita genericamente legate al destino degli uomini, distri

butrici dei beni delia terra, protettrici delia famiglia, delia citta, e, forse, 
di intiere regioni. 

N ei primi studi dedicati alie Matres - che risalgono ormai a oltre 
inquant'anni - si dichiara di non poter risalire a determinati prototipi 

per quanto riguarda la composizione delie tre dee sedute 5• Ricerche recenti 6 

tuttavia, stringendo il problema piu da presso, hanno postulato, sia pure 
in termini assai vaghi, che le dee madri debbono esser sorte, dal punto 
d i vista iconografico, sotto „influenze mediterranee (greche, italiche o 

trusche)" che, cronologicamente, si sarebbero manifestate „quando la 
allia e gli altri paesi di influenza celtica divennero parte integrante 

deli'impero romano e vennero create per i vari santuari le immagini di 
ulto delie divinita locali da artisti e marmorari greco-romani, nonche 

dai loro scolari e adepti autoctoni". 
Ora la fortunata scoperta di Hi tria ci permette di fare un passo 

avanti nel precisare il modelio del nostro schema iconografico e di postulare 
che le dee madri celtiche discendono da un archetipo greco creato per le 
Moire. E appena necessario aggiungere che Histria none che un accidentale 
punto di ritrovamento : in realta si tratta dei fecondi retaggi formali 
deli'arte elienica, propagata dalla colonizzazione greca nei paesi del Me
<literraneo occidentale. L'identita delia posizione in gruppo compatto e 
l diversita degli·attributi, la banchetta unica, il panneggio, generalmente 
·omposto di chitone ed himation, la patera nelia mano destra protesa 

( nche se, spesso, trasformata in un piatto carico dei frutti delia terra), 
il capo sovente velato, la monotona frontalita, persino i piedi calzati da 
R rpe chiuse e non da sandali, sono elementi comuni all'iconografia delie 

oire e delle Matres 7• Certo, nel confronto si devono tener presenti la 
diversita del materiale ele diverse possibilita degli artigiani che, a distanza 
di secoli, ha~<;> ~rodotto materia,le votivo di uso corrente : il riJievo di 

4 Esperandieu, R ecueil general des bas-relie(s de la Gaule roma ine, I, 283, 327; III, 
1741, 1742, 1815, 1816, 1827, 1831, 2064, 2081 ; IX, 7068; XIV, 8403 Tav. XXXIV, 8516/1 
'l'nv. LXIV (mollo rovinata) ; XV, 9060, 9061 Tav. LXXV. ln questa breve esemplificazione 

bbiamo citato soltanto i pezzi pili significativi e in migliore stato di conservazione. 
Per il tipo delie Matres con puttini di varia grandezza, di un fresco accento ellenizzante, 

dl Esperandieu , IX, 7107; J. Toynbee, Art in Roman Britain, o 72, Tav. 76. Esse risalgono 
un ben diverso prototipo, dal punto di vlsta contenutistico e formale. 

5 Roschers Lexikon II, 2, c. 2468 „ ... die Darstellungen ... olie kein bestimmtes 
orbild und Schema kOnnen lassen" . 

• Harald v. Petrikovits, 1. s. c., p. 195. 
7 Vedi specialmente Esperandieu, IX, 7068 ; J, 283; III, 1741, 1742, 1827; XV 9060 

- figg. 2 - 6). Mi e gralo ringraziare anche p er questa via Paul Marie Duval che in seguito 
1111 vive discussioni di fronte all'anathema di Histria, ha avuto l'es trema cortesia 
<11 fa rmi avere un cospicuo paceo di schede sulle Matres galliche. Ringrazio nello stesso tempo 
t n h i Direttori dei Musei di Autun, B eaune, Dijon, Lyon, Saint-Germain-en-Laye per ii 
pronto e benevolo invio di fotografie necessarie al mio studio. 

7 - • • 165 
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98 GABRIELLA BORDENACHE 4 

Histria, in bel marmo greco a grandi cristalli, viva espressione di un arti
gianato esperto e qualificato, ci offre tre immagini organiche e natu
ralistiche per quanto riguarda l'inquadramento architettonico, l'impo
stazione delie figure, il rendimento del panneggio ; i rilievi delia 
Gallia invece, in una pietra calcarea friabile e particolarmente impro
pria alia scultura ( e per questo giunti sino a noi in deplorevole stato 
di conservazione) sono prodotti deli'arte gallo-romana che, come ogni 
arte periferica, e semplificatrice, inorganica, indiff erente ai valori plastici 
di modelli figurativi non solo lontani nel tempo, ma del tutto estranei. Si 
osservino, neli'esemplificazione essenziale delle righe che seguono - nonche 
nella piu ricca serie citata nelia n. 4, scelta tra il materiale pubblicato 
nell'Esperandieu - la posizione delie dee e il rendimento del drappeggio: 
dalia posizione un po' rigida, serrata, identica che si puo ancora cogliere 
nel rilievo di un altare di Lione (Esperandieu IX, 7068), per il momento, 
purtroppo, in un deposito inaccessibile, e nei rilievi da noi riprodotti nelie 
figg. 2-4, si passa a quelia piu movimentata delie figure 5-6 che si di
stingue per le ginocchia piu allontanate, per un ritmo contrastante nel 
movimento delie gambe. Quanto alie pieghe di tunica e mantelio, appros
simative e a volumetriche, esse non riescono a esprimere le forme essenziali 
di una veste greca - che ormai era un semplice schema da copiare, 
un modelio strano e straniero ; tanto meno possono rendere le diversita 
delia stoffa di tunica e mantello - numerose e profonde per la tunica. 
leggera, rare e superficiali per il mantelio pesante, come nel lontano proto
tipo elienico. Cosi possiamo seguire il dissolvimento delie forme organiche, 
dal panneggio delie Matres del citato altare di Lione che, almeno neli'eco
nomia generale delie linee di contorno, ci offre una traduzione rigida eJ 
semplificata, ma fedele di quelio greco, al panneggio di un rilievo di Saint
Germain-en-Laye (fig. 2) ove il mantelio e espresso da assurdi e rozzi 
cordoncini tubolari, orizzontali e meccanicamente paralleli, nonche da 
un'informe massa verticale a sinistra di ogni immagine, inconscio ricordo 
deli'elegante piega che, nel rilievo di Histria, ricade solo presso la terza. 
dea per mancanza di spazio. II motivo del capo velato per tutte e tre le 
dee si conserva raramente e tende a limitarsi alia dea centrale. 

Si veda in questo senso anche la veste delie Matres di un riliev<> 
conservato nel Museo di Autun 8 che, pur aliontanandosi dal chitone 
altocinto di gusto ellenistico delle Moire di Histria, ci conserva fedelmente 
- nelio stesso irrigidimento e nella stessa infedele traduzione - un altr<> 
tipo di veste greca, piu antica e meno frequente, col chitone rimboccato. 

E il caso di precisare a questo punto che riavvicinamenti tra le dee 
madri celtiche e le dee del des tino del mondo greco-romano sono stati 
fatti da lungo tempo e a piu riprese : il numero di tre, inequivocabili 

a Esperandieu, 1831. 
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111 tivi quali Fata (o Fatae), Matres Parcae 9 - non troppo frequenti, 
1 1 H if~t nti tuttavia in piu punti del mondo celtico - hanno logica.mente 
11 1•1 t l'attenzione degli studiosi su remoti lega.mi cultuali tra le tre dee 

111 11 tll' le tre sorelie che nelia religione dei Greci presiedevano al destino 
111 11 1 o. Ma sinora il riavvicinamento veniva suggerito esclusivamente 

1lu l p11u o di vista religioso: come tale era fluttuante, incerto, contrastato 
d H( u o. Noi invece, partendo da queli'elemento nuovo che e l'anathema 

I 11 iR ria, ci troviamo su un terreno piu solido, di forme e non di idee, 
<'Î embra un piu sicuro punto di partenza. 

l lungo. cammino di piu secoli, dal mondo classico greco a quelio 
1 rn111m e, da questo, al mondo romano provinciale e naturale chelo schema. 

11mtivo delie Moire abbia subito rielaborazioni piu o meno profonde, 
1 P11 nd un fenomeno ben noto nelia storia figurativa di ogni divinita: 

1h I Hol nne e astratto isolamento delie Moire greche „che recano ai mortali 
11 11< n e il male" secondo la concezione esiodea (Teogonia, v. 901-904), 
10 .l11m nto e solennita espressi ancora in modo pregnante neli'ex-voto 
I 11 iHtria, si passa alle Parche d'eta romana che, nelie composizioni deli'arte 

1111 , cioe negli affoliati rilievi dei sarcofagi, appaiono pre so gJi dei e gli 
1 o eneralmente erette, raggruppate o mescolate ad altri personaggi, 

1•1 I' tihe dei piu variati simboli che (con quel dottrinismo antiquario carat-
1 1· li i o per l'arte funeraria romana) tendono a precisa.re la loro natura. 

1• n cchia e fuso, globo, baghetta, bilancia, cornucopia, libro del de-
t no Jo; esse si umanizzano cioe e sembrano aver in parte perduto il fon

ii 111 n ale asI)etto delie Moire greche, impassibili e fatali distributrici 
ilt I 1> ne e di quel male che, per i piu, e la morte (anche se alia morte si. 

ono chiari simboli quali il libro del destino e il globo). 
er quel processo di osmosi deli'arte provinciale romana cosi noto 

Mc I> b ne per molte parti ancora oscuro), il rem o to modello ellenistico e 
111 L nel mondo celtico intatto nel suo fondamentale schema composi
o ma con le aggiunte dovute alla rielaborazione romana. Vi trovava 

t 1·r no propizio; non solo la Gallia era aperta da secoli alle influenze. 
11 <1h ma nel suo pantheon esistevano divinita madri, pur esse in numero 

o Per la denominazione di Parcae delie Matres celtich e vedi H eichelheim, RE XIV, c. 
' '!I : E. Krilger, Malres Parcae in Treverer Gebiel, in Schumacher Feslschri{t, Mainz, 1930, 
p 21i l. Per la Britannia vedi CIL VII 927: Malri(bus) Parc(is). Per quanlo riguarda I' altare 
ul Ivo iscrillo trovato in Pannonia, certo di influenza celtica, con dedica alle Falae vedine la 
111 to lcllura proposla da G. AlfOldi , in Germania XLII, 1964 p. 54. Sulle Fatae (femm. per 

111111 migliore corrispondenza con le grech e 1\foire) vedi K. Latte, Riimische R eligionsgeschichle-
l l11 11dbuch der Altertumswissenschaft V, 4), p. 53. 

10 Sulle Parche Heichelbeim, RE XVIII, 1949, c. 1417, s. v. Parcae; C. Caprino, EAA 
, p. 143 s., s . v. Moire. E naturale chele Parche appaiano in tutte le serie di riUevi relativi alla 

I 111 ulca sorte di eroi e di mortali, periti precocemente : . 1:eleagro, Fetonte, l caro, Prometeo. 
1111• m nte le Parche romane sono raggruppate e, in certo qual modo, isolate come oei rilievo-
1111 orna ii coperchio del sarcofago di Endimione, Baumeister, D!nkmă/er, I , fig. 523. Sul motivo· 
1t.• I globo - che appare anche nei rilievi delie Matres (Esperandieu, XV, 9060) vedi O. Brendel, 
S11111bolik der Kugel, in RM LI, 1936, p. 90 ss. 
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di tre. Cosl le Matres ci appaiono nello schema delie Moire, e con alcuni 
degli attributi dovuti alle Parche romane : la cornucopia, il libro del 
destino, a lungo interpretato quale un rotolo di fasce per il neonato 11, 

a volte anche conocchia e fuso, bilancia, globo (fig. 6) 12 ; mentre il 
bambino in fasce, viva e immediata allusione al dono della vita, risale 
certo ad altre fonti figurative, verosimilmente italiche (si pensi, ad esempio, 
alle dee madri di Oapua). 

11 fondamentale concetto delle Moire sembra definitivamente scom
parso, non corrispondendo all'idea che sembra presiedere al culto delle 
ruadri celtiche, distributrici e protettrici dei beni della terra. Attributi 
quali il libro del destino (assai frequente), rocca e fuso, globo, bilancia, 
hanno perduto il loro originario significato e vengono ormai meccanica
mente rappresentati con la ben nota indifferenza degli artigiani provinciali, 
del tutto estranei al segreto e preciso linguaggio di un mondo cultuale che 
non era il loro. Quale inconscio ricordo di un'altra facies religiosa si devono 
secondo noi considerare, insieme ai simboli ormai oscuri, anche le deno
minazioni gia menzionate di Fata (o Fatae) e di Parcae. 

Saranno gli specialisti dell'arte gallo-romana ad arrivare a piu 
precise conclusioni per quanto riguarda sia l'area di diffusione in Gallia, 
di questo speciale schema iconografico delle dee madri - che a me sembra 
limitata alia Lugdunense - sia la diffusione della denominazione di 
Parcae o Fata, aggiornando i dati l'tilissimi, ma ormai vecchi del Kriiger 
(cfr. n. 9), siala ricerca delie vie di trasmissione del lontano archetipo greco 
nonche la ragione dell'imponente dislivello cronologico esistente tra la 
fase di attiva diffusione di quelle forme greche e i tempi di fioritura della 
civilta figurativa gallo-romana. 

Allo stadio attuale delle nostre conoscenze ci mancano ancora 
rop pi anelli intermedi del lungo cammino di questa rappresentazione. 
Ma la sorprendente scoperta a Histria - lontana colonia milesia sul Mar 
Nero, sinora povera per quanto riguarda la raccolta di materiale plastico 
- di una redazione delle Moire sconosciuta in tutto il mondo greco ci 
autorizza a sperare nel ritrovamento di altri monumenti - nella Grecia 
propria, nelle colonie occidentali e orientali, in Italia - tra il III secolo 
prima dell'e.n. e il II sec. e.n. che permettano di precisare il cammino 
di questo schema iconografico. 

11 F . Krliger, o. c., p. 249 ss. ; E. Thevenot, Gallia VI, 1948, p. 301 ss.; Idem, Revue 
arch. de l ' E st 2, 1951, p. 10 ss.; Idem, Ogam VI, 1954, p. 12; H . Petrikovits, I. s. c., p. 198. 

12 E certo che in molti rilievi delie Matres sono rappresentati evidenti simboli d elie Parche 
che gli editori moderni leggono affrettatamente ed erratamente: cosi ne! rilievo de! Museo dl 
Dijon, da noi riprodotto a fig . 6, la dea di destra ha certamente nella mano destra una bilancia 
mentre ne! testo viene affermato che essa „tient de la main droite une serviette"; possiamo 
inoltre precisare che „l'objet spherolde" ai piedi della dea centrale altro none cheii globo del 
destino e quello ai pledi della prima dea a sinistra - neppure osservato dall 'editore - e 
certamente la con occhia. 
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