
SU MACROBIO, SAT., I, 18: 
UNO SCHIZZO DELLA RELIGIONE TRACIA ANTICA 

DI 

FURIO JESI 

(Torino) 

ue brani delia prima giornata dei Saturnali di Macro bio si rifari
l' Ofl. alle dottrine religiose e ai culti dell'antica Tracia. Essi sono compresi 

111 I Jungo discorso con cui V ettio Pretestato risponde alia domanda di 
\ii n.o: „quid sit quod solem modo Apollinem, modo Liberum, modo 

11 h alia.rum appellationum uarietate ueneremur" (I, 17, 1). 
er spiegare l'identificazione fra Apollo, Libero e il Sole, Vettio 

I ' 1'( L tato afferma innanzi tutto : 
am Aristocles 1, qui theologumena scripsit , Apollinem et Liberum patrem unum eun

ilt 111qu dc:um esse cum multis aliis argumentis adserat, etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse 
uly lum Libero consecratum ex quo redduntur oracula. Sed in hoc adyto uatlcinaturi plurimo 
11111•0 sumpto, uti apud Clarium aqua pota, effantur oracula (I, 18, 1) . 

E piu oltre: 
llcm in Thracia eundem haberi solem atque Liberum accipimus, quem illi Seli>adium 2 

111111t•u1rn ntes magnifica religione celebrant, ut Alexander scribit, eique deo in colie Zilmisso 
11 tlt• dl ata est specie rotunda, cuius medium interpatet tectum. Rotunditas aedis monstrat 

1 A\cuni codici dei Saturnali recano la forma Aristoteles; sembra tuttavia che si tratti 
ttl (III svlsla „dovuta alia facile confusione fra c e l e influenzata dalia maggior Iama de! nome" 

( 11 PI H'ndlce critica" ai Saturnali, ed. di N. Marino ne, Torino 1968, p. 66). L' Aristocle nomina to 
1111l 1't•h!Jc cssere l'autore di un trattato 7tEp! 6Eoyovlci:c;, citato da Clemente Alessandrino,Prolr.,11, 
llH, :I da Arnobio, Adu. nat„ III, 31, e forse identificabile con l'omonimo autore (sec. II 
, C: , li I 7ttp! xopwv, ricordato da Ateneo, XIV, 620 E. Cfr. V. Rose, Aristoteles pseudepigraphus, 

l ,1•l11v. ll(, 1863, pp. 615 segg„ e J. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Hisloriker, Berlin und 
I t li 1t•11, 1926-1958, 33. 

1 La forma Sebadium, attestata dai codici, e accettata sia nelle edizioni dei Saturnali 
ol I„ von Jan (Quedlinburg und Leipzig, 1848-1852), di F . Eyssenhardt (collez . Teubner, Leip-

, lQGO, p , 173-186, Bucureşti 
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174 FURIO JESI 

huiusce sideris spcciem, summoque tecto lumen admittitur, ut appareat solem cuncta uerll 
summo lustrare !ucis inmissu, et quia oriente eo uniuersa patefiunt (I, 18, 11). 

Per Macrobio il dio Libero sembra essere senza alcun dubbio una in
terpretatio romana del greco Dioniso 3 ; e cosi Libero doveva generalment 
apparire ai romani, almeno dall'istante (496 a.O.) in cui la triade Dem -
tra-Dioniso-Core assimilata a Cerere-Libero-Libera ebbe santuario all 
falde dell'Aventino 4• Macro bio, tuttavia, nel discorso di Eustatio sull'ordi
namento del calendario romano che precede la domanda di A vieno gfa 
citata, introduce il nome di Libero menzionando i versi 5 - 7 delle Geor
giche, e quindi arricchisce di un aspetto solare la tradizionale figura dio
nisiaca di Libero affermando che Virgilio, „sciens Romanos ueteres ad 
lunae cursum et sequentes ad solis anni tempora digessisse" 5, designo con 
quell'invocazione tanto il sole chela luna come guide dell'anno. 

Nel discorso di Vettio Pretestato l'identificazione di Apollo ( olare) 
con Libero conferma la natura solare di Libero stesso, a sostegno della 
quale sono menzionati anche ulteriori argomenti. Il primo brano che si 
riferisce alla Tracia e compreso nella dichiarazione delle analogie fra Apollo 
e Libero; il secondo nell'enunciazione delie ulteriori testimonianz 
( estranee al culto di Apollo) delia natura solare di Libero. 

La menzione dell'oracolo di „Libero" presso i Ligirei (che dovrebbe 
confermare l'analoeia fra Libero e Apollo, ambedue divinita oracolari) 
si affianca alle testimonianze d'altre fonti circa la natura oracolare delia 
antica divinita tracia in cui Erodoto riconobbe Dioniso 6• Proprio questo 
saliente aspetto oracolare del „Dioniso" tracio, che trova scarsissimo ri-

zig, 1868, 1893) e di N. Marinone (cil.), sia în F. Jacoby, FGrHisl, cil., 273, fr. 10. Essa lnvece 
corretta in Sabazium nell'edizione dei Salurna/i di J . A. Willis (collez. Teubner, Leipzig, 1963); 
cfr. S. Timpanaro, Recensione all'edizione macrobiana di J. A. Willis, in Gnomon, XXXVI 
(1964), pp. 784-792. 

Nell'antichita Sabazio era spesso considerato ii nome indigeno, tracio, di Dioniso. Sembra 
tuttavia che Sabazio fosse soprattutto in rapporto originario con ii mondofrigio (pur presentando 
notevoli analogie con Dioniso). 

3 Cfr. Sat., I, 18, 8: „ln sacris enim haec religiosi arcani obseruatio tenetur, ut sol, 
cum in supero id est in diurno hemisphaerio est, Apollo uocitetur, cum in infero id est nocturno. 
Dionysus qui est Liber pater habeatur" . 

' Secondo F. Altheim, Terra mater, Untersuchungen zur altilalischen Religionsgeschichle, 
in Religionsgeschichlliche Versuche und Vorarbeiten, XXII, 2, Giessen, 1931, pp. 17-22, Libero 
sarebbe sempre stato soltanto ii risultato dell ' inlerprelatio romana di Dioniso. Si puo anche sup
porre, tuttavia, che Libero fosse originariamente (prima dell'influenza greca) un nume agrarlo, 
assorbito dapprima nella sfera di Giove (luppiler Liber}, e infine identificato con Dioniso. Libero 
avrebbe avuto in comune con Dioniso (forse gia prima dell'identificazione) attrlbuti fallici : du
rante Ia celebrazione dei Liberal ia a Lavinio una matrona incoronava ritualmente un gigantesco 
fallo. Cfr. A. Pastorino, Tropaeum Liberi. Saggio sul „Lucurgus" di Nevio e sui motivi dionisiaci 
nella tragedia latina arcaica, Firenze, 1955. 

5 Sal., I, 16, 44. 
s Erodoto, V, 7; VII, 111; Suetonio, Aug., 94. Euripide (llec., v. 1267) nomina Dioniso 

quale veggente dei Traci. Nell'epllogo delia tragedia pseudo-eurlpidea Rhesos (vv. 969 segg.) 
si affermava che 11 re traclo Rhesos era divenuto dopo la morte dio sotterraneo del Pangeo e 
profeta di Bacco. Cfr. P. Perdrlzet, Cultes el mythes du Pangee, in Annales de l'Est, XXIV, 1 
(1910). 
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nella religione dionisiaca greca, e stato usato come argomento con
ll'ipotesi d'una origine tracia del Dioniso ellenico 7• Sarebbe al
inverosimile che Dioniso - se fosse davvero penetrato in Grecia. 
racia - avesse perduto un a petto cosi significat i o della sua fi-

11 r1 riginaria. E probabile, pero, che il culto delia divinita tracia chia-
1111 lt~ „ ioniso" de Erodoto presentasse, anche nei suoi aspetti oracolari, 
11 lt un.i lementi analoghi a quelli del culto dionisiaco greco, in modo da 

1111 Lifi are parzialmente la sua interpretatio graeca. Sembra che le donn& 
11 t HH ro parte importante nella mantica del „Dioniso" tracio (cosi come 
11 111 <· ul to dionisiaco greco) : una donna era interprete dell'oracolo di „Dio-
11 o" r cio su una vetta del Rodope 8, e profetessa ispirata da „Dioniso" 
111 I moglie tracia di Spartaco 9• Inoltre, come afferma appunto Macro-
11 1 n 1 primo brano citato, i vaticinatori del santuario di „Dioniso" presso 

11 gir i „plurimo mero sumpto ... effa.ntur oracula". Questo uso del vino 
1111lh mantica del „Dioniso" t race (la cui menzione armonizza con un passo
tl 111 L ggi di Platone [I, 637 E] sulla pratica degli Sciti e dei Traci di 
111 r ino puro e di versarlo sulle vesti) puo evidentemente avere influen-

o l 'identificazione del „Dioniso" tracio con il Dioniso greco. 
aggiori problemi suscita il secondo brano di Macrobio, il qual& 

r bbe confermare la natura solare del „Dioniso" tracio. 
E stato osservato, innanzitutto, che l'edificio del santuario di quella. 

I init a sul colie Zilmisso, descritto da Macrobio sulla testimonianza di 
I ndro Poliistore, ricorda da vi cino la casa del re di Lebaia nella leggenda. 

t1 I rdicca riferita da Erodoto (VIII, 137). Tale leggenda narra che Per
l a e i suoi due fratelli, giunti fuggiaschi presso il re di Lebaia, lavora~ 

1 cm ome mandriani al servizio del sovrano e si videro poi rifiutare da 
111 eto il compenso stabilito . .Anziche remunerarli, il re indico loro i rag-

d 1 sole che in quel momento penetravano nella sua casa dall'aper
j,11rn, del tetto e disse „Questa e la mercede che voi meritate". Perdicca. 
ci chiaro allora di accettare; con un coltello segno sul terreno il contorno 
d l e le e poi prese per tre volte „di quel sole", cioe di quella terra. L 'opera-

n , dall'evidente natura rituale, ottenne il suo effetto poiche in seguito 
I' rdi ca divenne sovrano di tutta la Macedonia e quindi anche di Lebaia 10• 

La leggenda di Perdicca, sorta di t&poc; Myoc; sulla. fondazion& 
I l r gno di Macedonia nel secolo VII a .O., consente di „intravedere l'e-

7 H . Jeanmaire, Dionysos. Histoire du culte de Bacchus, Paris, 1951, pp. 100-101. Un 
tf 1 dro del complesso problema (che esula dal nostro attuale d1scorso) circa le origini del Dioniso 

11 - frutlo dell' interpretatio graeca d1 una divlnitA tracia, lidla o frlgia; oppure originaria-
111 nl greco e pol identllicato con analoghe d1vinitA straniere - si ritrova in: K . Ker~nyi, Die 
I/ rkun(t der Dionysosreligion nach dem Stand der heutigen Forschung, Arbeitgemeinschaft des 
I. nd s Nordrhein-Westfalen, LVIII, Koln, 1956; M. P . Nilsson, Geschichte der griechischen 
llr/lglon, 3° ed„ Milnchen, 1967, voi. I, pp. 564 segg. 

• Erodoto, V, 7. 
' P lutarco, Gras&., 8. 
io G. H. Macurdy, Troy and Paeonia , with glimpses of Ancient Balkan Hi&lory anti 

11~1/glon, New York, 1925, p. 98; R. Pettazzonl, L'onni&cienza di Dio, Torino, 1955, pp. 
- 267. 
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.sistenza di una antica devozione del Sole nella casa regnante di Mac 

.nia" u, fornendo una testimonianza che si inserisce nel vasto quadro d I 
culto del Sole presso i popoli delia penisola balcanica e presso i Traci in 
_particolare 12• E tuttavia importante notare che - a differenza di quan o 
ci si potrebbe aspettare - Erodoto non fa alcuna menzione del Sole tra 1 
divinita tracie nel passo (V, 7) in cui afferma che i Traci adoravano tr 
.soli dei, Ares, Artemide, Dioniso, e che un quarto dio, Hermes, era venera 
soltanto dai re. 

Il passo di Erodoto e stato a lungo studiato dal Pettazzoni n ll 
.sua ricostruzione della religione dell'antica Tracia 13• Secondo il P 
tazzoni, tale religione fu originariamente caratterizzata da un profondo 
-0.ualismo, corrispondente a un dualismo economico e sociale : da un laLo 
il culto di „Hermes", proprio dei sovrani e delia classe gentilizia (dediL1t 
esclusivamente alie attivita belliche), d'altro lato il culto di „Dionis "i 
.agrario e ctonico, proprio delia plebe ( dedita ali'agricoltura). Poich6 i 
mito tracio di Orfeo, il devoto al sole, ucci o dalie Bassaridi devote a „ io· 
niso", presenta un analogo dualismo e antagonismo fra la religione solar 
·e quelia del „Dioniso" tracio, il Pettazzoni ha supposto che il tracio „ r· 
mes" fosse appunto divinita solare. Erodoto non avrebbe, in realta, ian< · 
rato il dio solare dei Traci, ma gli avrebbe attribuito il nome di „Herm " 
Questa interpretatio graeca sarebbe stata giustificata non tanto per la natu· 

Ta solare del dio tracio (che non trova riscontro nel greco Hermes), 
quanto p~r il suo aspetto eminentemente umano di capos tipite e di antenato (dei „ re"), asp llo 
eminentemente umano , cui pure fa riscontro l ' umanita dell'Hermes greco, quale si esprime, fr 
l'altro, nel suo caraltere ilifallico, în rapporto con Ia sua funzione generativa e procreativa. l\111 
anche ii carattere solar e del dio tracio pote forse concorrere - indireltamente - alia sua inlt'r 
pretazione „ermetica", p er via del riscontro - sia pure prettamente estrinseco e form al e - frn 
la policefalia del dio tracio 14 , come espressione delia sua onniveggenza , e la policefali a delie llu 
me grech e. 

11 R. P etlazzoni , L 'onniscienza di Dio, cil„ p. 267. 11 Pellazzoni ricorda anche (p. 260 
-che seconda Livio (XL, 21 - 22) ii re F ilippo dî Macedonia nel 181 a. C. sall con ii fi glio Pers•o 
·sulla velta del monte Haimos e vi dedici> due altari, uno a „Giove", l'altro al Sole. 

12 Dolger, Sol Salulis, 2° ed„ Mtinster i. W„ 1925, p . 41; R . P ettazzoni , An/ichi cui/I 
.solari nella Penisola Balcanica , in Rivista d'Albania, II (1941), pp. 109 segg. ; Id„ 
L 'onniscienza di Dio , cil„ pp. 259 segg. P er la Tracia in pru·ticolare v edi Solo I ~. 
fr. 523 N = 582 P earson ; . HALE, <j>LAL1t1tOL<; @pri~! 7tpfo~LCfTOV cre)..o:c;. Cfr. u . von WilamowllZ· 
Mollendorff, Der Glaube der Hellenen , I , Berlin, 1931, p. 254 . 

13 R. P ettazzoni , La religione dell 'anlica Tracia , în Serta Kazaroviana ( = Bulletin d 
J'Institut Archeologique Bulgare, voi. XVI), Sofia, 1950, pp. 291- 299, ristampa lo in Essaya 
on Ilie Hislory of R eligions, Leiden, 1954; Id„ L 'onniscienza di Dio , cit„ pp. 259 - 285. 

14 Non vi sono testimonia nze dirette delia policefalia dell', ,H ermes" tracio. Alcuni sp • 
·cîalisti, tuttavia, studiando le figurazioni a volte policefale del cosiddetti> „ cavaliere tracio" 111 
cui potrebbcro sopravvivere elementi dell'antico „Hermes", hanno supposto che la policcfoll 
.de! „ cavaliere" risalisse alia primitiva concezione tracia del dio solare. Cfr. O. Weinreich , Zum 
.dreikopfigen thrakischen Reiter und zum lykischen Trikasbos, in Arch. Anzeiger (1927), pp . 20 
23; G. Kazarow, Die Denkmăler des thrakischen Reitergottes in Bu/garien, Dissertationes Panno· 
nicae, Serie 11, fasc. 14, Budapest, 1938, p. 11, n. 62; Id„ Conlribution a l'elude des divin lftla 
,polycephales (in bulgaro, con riassunto francese), in Bulletin de I' Institut Archeologiqu e Bulgu r , 
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N el medesimo saggio 15 il Pettazzoni cita il secondo passo di Macro
quale testimonianza dell'avvenuto superamento dell'antico dualismo 
la religione del „Dioniso" tracio e la religione del Sole (l' „Hermes" 
io, secondo la sua interpretazione). Tale dualismo sarebbe stato pro-

1· ivamente superato a causa della perdita dell'indipendenza nazionale 
ci i Traci, cadut i sotto l'autorita macedone e poi sotto quella romana: 
Pt•rdu la l ' indipcndenza , caddero le anlichc barriere fra le classi sociali . Al livellamcn to sociale 
• p llli co corrispose un livellamento religioso. Nobilta e plebe sono orarnai accornuna t e nello 
11 1 • RO des tino : c naturale che partecipino anche delia medesima fede u . 

Il culto del dio solare („Hermes"), un tempo esclusivamente proprio 
I U aristocrazia, avrebbe cosi subito una democraticizzazione, assumendo 

11 l propr io ambito anche gli elementi dell'antico culto plebeo, agrario e 
1 L nico, del „Dioniso" tracio. La figura divina nata da tale fu sione do-

l ' be essere riconosciuta nel cosiddetto „cavaliere t racio", il quale effetti
u ro nte presenta a volte nella propria iconografia attributi dionisiaci, 

IHt\i anche att ributi solari 17• 

I ndipendentemente dall'attendibilita complessiva della teoria del 
I ' azzoni, alcuni documenti rendono probabile l'incontro della reli

o ita dionisiaca greca con un antico culto tracio sopravvissuto nella 
~ura del „cavaliere". Il Seyrig 18 ha studiato due metope del tempio di 

1)1 niso a Thasos, raffiguranti l'una Dioniso che offre alla pantera un grap-
11 1 d'uva e le versa !'ultima goccia del kantharos, l'altra il „cavaliere 
11· • io", giungendo a concludere che : 

r pprochement des deux irnages dans le sanctuaire officiel du dieu illustre la fusion dans un 
111 commun de deux courants religieux dont l'un represente le dionysisrne hellenique et l 'au

t r l 'aspect mystique d' un culte thrace et sa signification funeraire; celle-ci se conclut du fait 
111 ' n Macedoine et en Thrace meridionale le relief du cavalier orne presque excluslvement 

Vil (1950), pp. 4 segg.; R. Petlazzoni, L'onniscienza di Dio, cit. , pp. 261 segg. , 280 segg. 
, 1 ondo allri studiosi, la policefalia del „cavaliere tracio" potrebbe derivare invece dalie herme 
11011 fale greche: cfr. G. Kazarow, REnc„ VI A 482 segg. 

u R. Pettazzoni, La religione dell'anlica Tracia, cit„ p. 299. 
l8 ivi, p . 297. 
17 li „cavaliere tracio" con attributi d.lonisiaci in una stele del 215 d.C., dedicata a uno 

b~ 'Aa8ouÂ7)T6<; e proveniente dalia regione dei Maedi: P. Perdrizet, Relief du pays des 
raMts rt presentant un Dionysos Thrace, in Revue Archeologique (1904), I, p. 19, tav. I; Id„ 
;111/ea el mylhes du Pangee, cit„ p. 21 n. 3, 25, tav. II. Piu frequentl gli attributi solari (testa 

()la to o clrconfusa da un'aureola) ele dediche ad Apollo delle stele con ii „cavaliere": cfr . 
• J<nzarow, Denkmăler, cit., nn. 142, 1098 (aureola), 557 (raggl), 528, 835 e altri (dediche ad 
pollo). 

In altro caso (n. 607) si nota nel fondo una rosetta, probabllrnente simbolo solare. Piil 
411 ullblle ~ la natura solare, sostenuta dai Pettazzoni (La religione dell 'antica Tracia , cit„ p. 
:A I , n la 8), del sirnbolo della flaccola portata dai „cavaliere" (n. 287), che potrebbe avere 
•(I m ln Grecia carattere infero e funebre. 

18 H. Seyrig, Quatre cultes de Thasos, in Bulletin de Correspc;mdance Hellenique (1927)> 
I'• 201. Cfr. H. Jeanrnaire, Dion11sos, cil„ pp. 430 segg. 

- e. 166 
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Ies steles funeraires 19, ce qui est aussi le cas â Thasos . Ainsi Ies deux metopes centrales du monu
ment evoqueraient simultanement le „c~te lumineux du culte" et le „dieu du mystere" qul 
etaient peut-etre celebres dans le sanctuaire miime. 

La teoria del Pettazzoni puo suscitare, tuttavia, alcune obbiezioni 
fondamentali, la prima delie quali concerne la natura e la storia delia 
divinita tracia in cui Erodoto riconobbe „Ares". Di tale divinita ilPettaz
zoni afferma 20 : 

Vien fatto di pensare che l',,Ares" tracio nominalo per primo [da Erodoto], sia precisamenle iJ 
corrispondente tracio del „Zeus" persiano, del Zeus greco, de! Iuppiter (Giove padre) latino, 
ecc., ossia ii dio che nella religione stessa dei Traci ricompare piu tardi col nome indigeno di 
(Zeus) Zbe/sourdos (Zbelthourdos, Zbe/lhiourdos) , e con quello greco di (Zeus) Keraunios, ii dio del 
fulmine, ii dio - insomma - del cielo meteorico, venerato (come ii „Zeus" persiano) sulle al
ture, quale si trova anche presso i Macedoni (Liv„ XL, 22), presso gli lllyri (Lictn:ti't'upoc;, 
Hesych. s.v.), presso gli Scythi (Zeus Papaios, Hdt„ IV, 59), presso i Bithyni (Zeus Papas). 

Ma dopo queste considerazioni, e dopo aver notato che „non fa mera
viglia che il dio supremo (e fulminatore) di un popolo bellicoso, quali erano 
i Traci, abbia potuto essere interpretato come Ares", il Pettazzoni non 
accenna piua queli'„Ares" e tacitamente Io esclude dallo schema dialettico 
delia religione tracia 21• 

In realta sembra difficile ammettere il profondo dualismo e anta
gonismo proposto dal Pettazzoni fra „Hermes" solare (culto aristocratico) 
e „Dioniso" agrario e ctonico (culto plebeo), se nelia religione tracia „Ares'' 
fu davvero il dio bellicoso e supremo, dunque comune a tutti, aristocratici 
e plebei. Vien fatto di chiedersi se il guerresco „Ares" tracio non fosse 
anch'esso - come „Hermes" - divinita esclusivamente dei sovrani e 
dell'aristocrazia dedita ali'attivita bellica (limitazione che non e attestata 
da nulla), oppure se queli'„Ares" supremo non riunisse in un unico culto 
aristocrazia e plebe (ma aliora, posto il carattere bellicoso del dio supremo, 

19 Cfr. contra: R. Pettazzoni, L'onniscienza di Dio, cit„ p. 260: „La figura del 'Cava
liere tracio' ... e derivata dall'arte greca, e precisamente dalla scoltura sepolcrale, cioe dalla 
figura de! defunto a cavallo, quale suol essere rappresentata sulle stele funerarie ( ... ). Ma i 
monumenti del „Cavaliere tracio" non hanno, salvo qualche rarissimo caso, carattere sepol
crale. Nella grande maggioranza sono monumenti dedicati a una divinitâ, per Io piu proven
gono da santuari". 

20 R. Pettazzoni, La religione dell'antica Tracia, cit„ p . 291. 
21 Nella ricostruzione del Pettazzoni ii tracio „Ares" ricompare soltanto alla fine, ne} 

quadro delie conseguenze di nazlonalizzazione e di democratizzazione determinate dalia per
dita dell'indipendenza: „La religione appare tutta investita dallo spirito nazionale. Anche !'an
tico dio celeste supremo della religione tracia, identificato dai Greci col loro Zeus, ricompare col 
suo nome indigeno dl Zbelsourdos, mentre assume anch'esso [come il „cavaliere"] la qualifica di 
n:poyovtx6c;" (La re/igione de/I ' antica Tracia, cit„ p. 297). Su Zbelsourdos o Zbelthiourdos e Zeus 
Keraunios : P. Perdrlzet, Le dieu thrace Zbelthiourdos, in Revue des etudes anciennes, I (1899), 
pp. 23 segg.; G. Seure, Les images lhraces de Zeus Keraunios, în Revue des etudes grecques, 
XXVI (1913), pp. 225 segg.; G. Kazarow, Nouvel/es inscriplions relatives au dieu thrace Zbelsourdos, 
in Revue archeologique, (1913), pp. 340 segg.; Danow, Bine neue Weihung an Zeus Keraunios, 
in Archiv fi1r Religionswissenschaft, XXXIII (1936), p . 166. 
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ll r bbero poco verosimili il dualismo e l'antagonismo fra culto „guerresco" 
ulto „agrario", fra „Hermes" e „Dioniso"). 

Resta, pero, irrisolto da questo punto di vista il problema posto 
<l nll'esplicita affermazione di Erodoto : che il tracio „Hermes" era adorato 
Holtanto dai re, i quali lo veneravano come capostipite e per esso giura

ano. Quanto possiamo supporre deli'organizzazione monarchica delie 
mtiche tribu tracie, induce a credere che il sovrano fosse investito di 
unzioni sacerdotali o piu probabilmente fiancheggiato da un sommo sa
rdote. I prototipi mitici (forse su fondamenta di autentiche personalita 

H oriche) del re in rapporto col divino e del suo sommo sacerdote si ritro-
ano in Zalmoxis e in Orfeo, e tutta la tradizione concernente questi 

due personaggi li presenta come supremi civilizzatori, elargitori al loro 
opolo delie verita e degli istituti religiosi e sociaH che strutturarono la 

·i ilta tracia 22• Sembra quindi strano che i re traci venerassero effetti
amente una divinita solo ad essi propria (sia Zalmoxis, sia Orîeo, sono 
ortatori di un messaggio, e non cultori di un dio che solo essi venerano ), 
tanto piu strano che quelia divinita non fosse il dio supremo, l' „Ares" 
acio nominato da Erodoto. 

A questo proposito si potrebbe ricordare la teoria - in molti casi 
n.ttendibile - circa la genesi delie divinita solari, sostituitesi ai piu antichi 
el i uranici, divenuti troppo lontani dalia vita terrena 23• Se !'„Hermes" 
tracio fu davvero una divinita solare, esso potrebbe aver prevalso sul 
upremo „Ares" uranico, relegato nelia sua sublimita inaccessibile, e 
carsamente interferente nelie vicende deli'umanita. Ma tale teoria non 
embra applicabile con esattezza alia religione tracia, dal momento che i 

'.rraci furono il popolo bellicoso per eccelienza delia tradizione classica. 
( si pensi anche soltanto a un pas so delia Repubblica di Platone [IV, 435 E] 
he compendia una valutazione comune e secolare), e dunque sarebbe 
trano che il dio supremo bellicoso („Ares") fosse da loro considerato 
straneo, nella sua sublimita uranica, alie vicende umane, in modo da 

consentire il prevalere di un dio solare. Tanto piu che il presunto „Her
mes" solare sarebbe stato divinita peculiare dei re e deli'aristocrazia, 
dunque delia parte piU „bellicosa" delia popolazione - la piu disposta alia 
devozione del bellicoso „Ares" -, e oggetto di un culto ristretto che 
scarsamente risponde alia configurazione storica dei culti di divinita solari 
( demiurgiche, agrarie, generative) sostituitesi alle divini ta supreme ura
niche. 

A questo punto, tuttavia, continua a rimanere irrisolto il problema 
posto dall'afferma2ione di Erodoto circa il culto esclusivamente regale 
e dinastico deli'„Heur..es" tracio. 

22 J . Coman, Orphie, cwilisateur de l'humaniU, Paris, 1939; Id., Zalmoxis. Un grand 
probleme gete, Paris, 1940; Id., Za/moxis el Orphee, in Serta Kazaroviana ( = Bulletin de I' Institut 
ArcMologique Bulgare, XVI), Sofia, 1950, pp. 177 - 184 . 

aa M. Eliade, Traile d'hisloire des religions, Paris , 1949, capp. 11-111. 

https://biblioteca-digitala.ro



180 FURIO JESI 8 

Come gfa abbiamo detto, oltre alia testimonfanza di Erodoto le sol 
tradizioni relative agli aspetti religiosi deli'istituto monarchico in Traci 
si ricoliegano alia figura di Zalmoxis, e paralielamente a quelia di Orfeo. 
Tali tradizioni, tuttavia, sembrano riferirsi in particolare ai Geti, e noi 
non siamo in grado oggi di stabilire se la civilta e la religione deli'antica 
Tracia fossero fondamentalmente unitarie, al punto da consentire l'esten
sione a tutte le popolazioni tracie delie considerazioni relative alia cer
chia di Zalmoxis. Analoga riserva limitativa si potrebbe, d'altronde, soli -
vare a proposito delie testimonianze di Erodoto, il quale probabilment 
conobbe solo i Traci della costa e delia regione del Pangeo 24• Tutte 1 
nostre ipotesi, quindi, sono suscettibili d'una cauzione di fondo circa la 
loro veridicita globale nei confronti deli'intera civilta tracia, anche s 
qualche indizio - come, ad esempio, la presenza di oracoli del „Dioniso" 
tracio non solo nella regione piu accessibile ai Greci, ma anche sulle vett 
del Rodope, nel cuore delia Tracia, rimasto a lungo indipendente - in
durrebbe a supporre una certa unitarieta di istituti e di dottrine religios . 

Posta questa riserva, e quindi limitato il campo delie nostre teori , 
possiamo osservare che la tradizione attribuisce ai re traci il culto di una 
divinita solare: quelia che Orfeo adorava sulla vetta del Pangeo al su 
primo apparire mattutino. Non a caso, evidentemente, Macrobio fa se
guire alia descrizione del santuario sul colle Zilmisso la citazione di un inn 
orfico che evoca la natura solare deli' „orfico" Dioniso 25• 

La divinita solare venerata dai re successori di Zalmoxis potev 
indubbiamente essere quelia in cui Erodoto riconobbe „Hermes". Anch 
il greco Hermes era venerato sulla cima di un monte, anch'esso era un 
progenitore 26. Due elementi contrastano per<'> queli'interpretatio graeca : 
in primo luogo, Hermes non e divinita solare ; in secondo luogo, Erodot 
.afferma che l' „Hermes" tracio era progenitore dei re, ma ne lui ne altri 
storici gli attribuiscono l'itifallismo tipico del greco Hermes in quanto 
progenitore 27• 

Il greco Hermes non e divinita solare; puo darsi, per<'>, che l' „Her
mes" tracio solare fosse anche in rapporto con il mondo infero - cosl 
come lo era l' „Hermes" greco - : la religione di Zalmoxis e di Orf 
.annuncia l'immortalita deli'anima e la tradizione mitica ricorda una ka-

H Sulla discussione delle possibillta di applicare a tutti i Traci le osservazioni di Erodoto 
vedi: P. Perdrizet, in Bulletin de correspondance hellenique, XXXV (1911), p. 116; G. Se ur , 
in Revue des etudes anclennes, (1912) p . 260, nota 1. Cfr. G. Kazarow, Beitrăge zur Ku/tur
geschichte der Thraker, Serajewo, 1916. 

25 Sat., I, 18, 12. E il fr. 237 in O. Kern, Orphica fragmenta, Berlin, 1922. Cfr. W. Voll
graff, Ad Macrobii Sat., I , 18, 12, in Mnemosyne, LX (1932), p. 436 = n.s. I (1933 - 1934), 
p. 288. 

H Culto di Hermes sul monte Kyllene in Arcadia (ove la tradizione mitica collocava I 
nescita del dio): Pausania, VIII, 17, 2. Hermes progenitore falllco, sposo di Artemide: Ci • 
rone, De natura deorum, III, 60; sposo dl Afrodite e padre dl Eros o di Ermafrodlto : Ciceron , 
ibidem, Ovidio, Metamorphoses, IV, 288. 

21 L. Deubner, Der ithyphalllsche Hermes, in Corolla L. Curtius, (1937), pp. 201 segg. 
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lu H fi Ria di Zalmoxis, sia di Orfeo 28• II sole che Zalmoxis e Orfeo venera
i 11 1 l)l' babilmente illuminava anche - durante la notte - !'emisfero 

11 1 1• )1' : il regno degli inferi. Da questo punto di vista l'identificazione 
f 111 111, cli iuita solare, fecondatrice, partecipe dei regni inferi e promana
t 1 •'I <li una certezza nell'immortalita dell'anima, e il greco Hermes, vene-
111f1 Hui monti, fecondatore e psicopompo, non sembra inverosimile 29• 

ll'area tracia, d'altronde, esiste anche un'altra divinita _ identi-
· 1~ t 1 n il greco Hermes. Si tratta del dio K admilos 30, uno dei µEyiX:>..o~ 

f 11t ci amotracia : q.io itifallico come Hermes, e come H ermes connesso 
111 11 I' ldila (nell'ambito delia dottrina misterica di Samotracia ). Kadmilos 
1111 1 c ro, venerato „ soltanto dai re", ma soltanto da.gli iniziati ai misteri 
1 111ot,1· ici. Come quello dell'„Hermes" tracio nominato da Erodoto, il 

' 11 li o di Kadmilos era comunque un culto riservato. Poiche tutti gli studi 
111111, mtura di Kadmilos concordano nel riconoscere in esso la sopravvi
• 11 r.1 di una divinita tracia di antichissima origine, sie veramente tentati 

ii c•oll arlo all' „Hermes" venerato dai re traci : l ' „Hermes" tracio e 
I 1u l111il potrebbero essere due forme della primordiale divinita; l'una, 
111 11'11, nbito del culto dinastico, avrebbe subito un'accentuazione sola-
1 1'1~ltra, nell'ambito del culto misterico, un'accentuazione fecondativa. 
li i H(' tologica. 

questo quadro e attendibile, per<), i rapporti fra il tracio „Hermes" 
1 I t.m io „Dioniso" devono configurarsi in modo diverso da quello pro-

1
10 to dal Pettazzoni . .Anche il tracio „Dioniso", infatti, fu con ogni pro
mit llLOi una divinita connessa con le forze generative e con i regni inferi ~ 

111111 Hol anto : la testimonianza di Macrobio indica nella sua natura un 

u Znlmoxis, per dimostrare Ia veridicita delia sua dottrina sull ' immortalita dell'anima, 
I I r 1 pr parare un Juogo sotterraneo in cui discese e resto tre anni. II popolo Jo pianse come 
1 11 1• morlo; ma durante îl quarto anno Zalmoxis torno di sotterra. La versione del mito e 

111 grollnlo, IV, 95. Cfr. J . Coman, Zalmoxis, cil., p. 12 . Sulla katabasis di Orfeo si e creata 
1111111 111111 I lteratura: cfr. W.K.C. Guthrie, Orpheus and Greek R eligion. A study o( lhe orphic: 

111111 111~11 1 , London, 1935 ; J. Coman, Orphfe, cil. Anche se le versioni delia katabasis di Orfeo„ 111111'11 11 0 t' nrzialmente ispirate ai modelli delie discese agii Interi di Ulisse e di Herakle, ii sim
lt1tll tllO fondamentale delia vicenda armonizza con tutta la tradizione sulla riforma tracia d i 
I il1110 I • quindi pare rispecchiare una dottrina religiosa originale. Sulla controversa storicitâ 
111111 rl1j111'C di Zalmoxis e di Orfeo vedi gli studi citati di J. Coman, e inoltre Ch. King, Th e 
III 111 I 1111 o(Orpheus, în The Dublin Review, XCVIII (1934), I , pp. 68-69. Contro !'origine tra
' Iii tll 0 1·r o, 11 quale sarebbe invece giunlo în Tracia con i colonizzatori greci provenienti dall 

11111, Vl'lll W.K.C. Guthrie, Orpheus, cil . , pp. 45-46, 62 - 63. 
li Sull 'analogia fra ii dio solare tracio e H ermes, în base agii aspetti inferi del viaggio-

11111111•11 0 ci I sole, vedi R . Pettazzoni , L 'onnisc ienza di Dio, cil. , p. 277 e nota 106. 
DO ld entificazione di Kadmilos con H ermes în Erodoto, II , 51. Per le ulteriori t estimo-

11111111111 u11U he in proposito vedi Samothrace . The Ancient Lilerary Sources, edited and translated 
li N, l.1 wls, New York, 1958 . Nella medesima serie (Samolhrace. Excavalions Conducted by the 
l ll• l/111/ r o( F ine Aris, New York Universily , Bollingen Series XL, New York, 1958 segg.) si 
1li1 o 11 Io. pubblicazione di tutta la documentazione archeologica . Circa la figura di Kadmilos. 

1U : li . Peltazzoni, Le origini dei J(abiri ne/le isole de/ Mar Tracio , în Atti JR. Accad. dei Lin
i 11 1 '"I 6° - Classe di scienze morali, storiche e filologiche - , voi. X II (1 908) , pp. 635-740; 
li 11 11 1111) rg, Die J(abiren, Uppsala, 1950. 
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aspetto solare (analogo a quello supposto nel tracio „Hermes") e, insiem 
con gli altri documenti sui su oi santuari oracolari, prova che esso (corn 
il dio dei re) fu venerato sulla cima dei monti. Le due figure („Dioniso" 
e „Hermes") tendono effettivamente ad assomigliarsi in caratteristich 
fondamentali. Restano pero alcune divergenze: innanzitutto e presu
mibile che - come suppone il Pettazzoni - il tracio „Dioniso" fos 
connesso con l'agricoltura, mentre tutto induce a credere che i re e l'ari
stocrazia tracia (deditialculto di „Hermes") fossero dediti esclusivament 
alle attivita belliche, e spregiassero le fatiche agricole. In secondo luogo, 
la tradizione 31 ricorda che Zalmoxis limito ai soli uomini il culto della 
divinita forse identificata da Erodoto con Hermes, mentre sembra evident 
che anche in Tracia (cosi come in Grecia) il culto di Dioniso fosse affidat 
essenzialmente alle donne 32

• A questo dualismo sessuale potrebbe corri
spondere un dualismo di attivita - gli uomini, dediti alla caccia e alla 
gnerra, le donne all'agricoltura - , secondo uno schema sociale valido in 
nt\ID.erosi ambiti di cultura e presumibilmente anche in Tracia, ove, se
condo Platone (Leggi, 805 D - E), gli uomini imponevano alle donne di 
lavorare la terra, d'essere pastore di greggi e di compiere servizi come gli 
schiavi. Non si tratterebbe, quindi, di un dualismo di classi sociali - corn 
pensa va il Pettazzoni - , ma delia trasposizione sul piano mitico, religio o 
e rituale di un dualismo sessuale, coinvolgente anche le attivita embl -
matiche dei due sessi 33• Puramente in via d'ipotesi, e con molta approssi
mazione, dopo aver considerato le analogie tra il „Dioniso" tracio el' „He1·
mes" tracio (solari, inferi, fecondatori), si potrebbe supporre che ambedu 
fossero forme d'una primordiale divinita tracia : che „Dioniso" fosa 
i' „Hermes" delle donne, dedite all'agricoltura, o che „Hermes" fosse il 
„Dioniso" degli uomini, dediti alle attivita belliche. 

Prima di proseguire la ricerca in questo senso si deve, tuttavia, su
perare un ostacolo di fondo. Erodoto afferma esplicitamente che il culto 
dell' „Hermes" tracio era riservato soltanto ai ~(Xcrr.Aee:<;, termine che pu 
designare sia i re, sia per estensione tutti gli appartenenti alla stirpe r -
gale, ma che senza dubbio non puo riferirsi a tutta la parte maschile dell 
popolazione, o anche solo a tutti gli uomini traci dediti alle attivita belli
che. Accenni a uno stato di fatto che potrebbe aver giustificato l'affer
mazione di Erodoto si ritrovano in un passo dello stesso Erodoto (IV, 
95) in cui lo storico scrive che Zalmoxis rivelo la sua dottrina dapprima ai 
„capi delie citta", i quali avrebbero poi dovuto far partecipe della „rifor
ma" anche il popolo 34• Ora, si puo supporre chela parte piu segreta della 
dottrina fosse rima.sta limitata al re e alla sua cerchia sacerdotale, subendo 

ai Erodoto, IV, 95. 
az Cfr. le testimonianze sulle profetesse del tracio „Dioniso". 
aa Cfr. a questo proposito, M. Eliade , TraiU d' histoire des religions, cit., cap. VII. 
u Nei „capi delle citta" J. Coman riconosce i grandi sacerdoti (Zalmo::r;is el Orphle , cit. 

p. 183). La funzione del „sommo sacerdote", consacrata presso i Geti dai precedent! di Zalmoxls 
e di Orfeo, conservo la sua eccezionale importanza fino all'eta romana (Vologaesus, Comosicus). 
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1 1 or accentuazione monarchica (Zalmoxis, il „riformatore", era re, 
11 , 1 u o poi dio) 35, eche al popolo fosse consentito di partecipare soltanto 

11 11 p l'L piu „divulgabile" delia religione nuova. In tal caso la devozione 
1, 1 L dei re e dei grandi sacerdoti coinciderebbe con il culto di „Her-

11 11 m nzionato da Erodoto. Ma Erodoto avrebbe forse ignorato che 
1111h1 ll popolo tracio venerava, sia pure - forse - con diverso culto, 

I I nita solare di Zalmoxis, dei re î Puo darsi che nel culto riservato ai 
11,I grandi sacerdoti si venerasse la divinita con attributi e nome di-

111 (l r quelli usati dal popolo nella sua devozione, e quindi puo darsi 
111 lnrn oto - ingannato da tale differenza - abbia menzionato con due 

11 1111 dl ersi la divinita diversamente venerata e nominata dal popolo e 
1·1 ( a in realta fondamentalmente unica ). Se pero „Hermes" e il nome 
I 11 t~LLribuito al dio venerato dai re, qual'e nel suo testo il nome delia 

11 t,1 nerata dal popolo ' 
I> r rispondere a questo interrogativo crediamo opportuno riportare 

111 nzione sulla figura dell' „A.res" menzionato da Erodoto quale prima 
11 11 1,1 dei Traci. Considerando la triade t racia „A.res-A.rtemide-Dioniso" 
1 11 111 n 1 La da Erodoto, il Pettazzoni gfa osservava che probabilmente 
11

1 1° H" tracio, dio bellicoso e fulminatore del cielo meteorico, doveva 
111·1 HLato lo sposo delia tracia „A.rtemide", dea delia terra, delie foreste, 

I I 1 n.imali selvatici 36. Analogo rapporto nuziale fra „A.res" a „A.rte-
111 tl• " 'fu supposto (seppure con diverse implicazioni) dal Przyluski 37• 
11 111 ll'area tracia lo sposo delia grande dea, la quale nelle sue varie epi-

11 1 JHl assumere il nome greco di A.rtemide, cosi come quelli di Bendis, 
11 c hr s , di Kabeiro, e anche una figura. itifallica: Efesto a Lemno, Kad-

11 l 1H 1 amotracia 38• Gfa abbiamo mostrato le strette analogie fra Kad-
1 I o il traci o „Hermes". Se il tracio „A.res", sposo di „A.rtemide", e 

11 I 1g a Kadmilos, esso epure analogo a „Hermes". Si potrebbe quindi 
111111orr che proprio „A.res" fosse il nome attribuito da Erodoto a.Ila di-

11 (,1 v nerata dal popolo tracio, quella stessa che - nel culto riservato 
1 h11t, LL le dai re e dai grandi sacerdoti - parve a Erodoto identificabile 

• 111 1 I t·mes. 
fo:lu aiste pero un ostacolo. Se „A.res" fu veramente il dio fulminatore 
I meteorico, e difficile che egli possedesse originariamente le pre-

u ln Platone, Charmides, 156 D, Zalmoxis e appunto menzionato come un re tracio 
1111 tu on he dio: o ~µhe:poc; (3aat/-e:uc;, 0coc; lJ>v. Strabone, tuttavia, afferma (VII, 3, 5) che 

11 1111 0 I lntcrvenne presso ii re tracio del suo t empo affinche Io accettasse come collaboratore 
li 1·011. ntlsse di rivelare la volanta divina. Zalmoxis quindi potrebbe essere stato ii primo 

1 11111 1n rdote, fiancheggiatore del sovrano e „re spirituale" dei Geti, oppure al tempo stesso 
1 rdote. Cer. J. Coman, Zalmo:r:is , cit„ pp. 12 segg. L'accentuazione monarchica del culto 
1Jr sso I Traci troverebbe un parallelo nel culto solare della dinastia macedone (vedi nota 

• R. Pcttazzoni, La religione dell'antica Tracia, cit„ p. 292. 
•' J. Przyluski, La Grande Deesse, Paris, 1950, p. 154. 

R. Pettazzoni, Le origini dei Kabiri, cit., pp. 719 segg. 
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rogative dell'itifallico e ctonico Kadmilos. Non soltanto : l'identificaziom 
o almeno la stretta analogia fra Kadmilos e l'„Hermes" tracio si fond 
soprattutto sia sull'interpretatio graeca che riconobbe in ambedue Herm 1:1, 
sia sulla loro presunta comune relazione con i regni inferi e con il destin > 
delle anime. N ulla pero attesta l'itifallismo dell' „Hermes" traci o venemto 
dai re. L'attributo dell'itifallismo di Kadmilos resta quindi - per ora -
isolato e contrastante nel contesto del parallelismo fra Kadmilos, „H • 
mes" e „Ares". 

Per tentare di superare questa difficolta vogliamo ora tornare 1 

discutere la figura del tracio „Dioniso". Sussistono infatti singolari r la· 
zioni fra Dioniso e Ares, non solo nell'ambito tracio, ma anche nell'ambit 
greco. N el culto greco di Ares, che i Greci considera vano tradizionalment 
di origine tracia, il dio appariva spesso qua.Je divini ta delle donne (corn 
Dioniso): Ares era padre delle Amazzoni (a lui collegate nel santuario el 
Trezene), ee:oc; yuvcrn<.WV ad Argo, yuvcxLxo6o(vcxc; a Tegea, ove si cel • 
brava in suo onore una festa di sole donne 39• Seppure egli non appain. 
mai itifallico (mentre ăp66c; e epiteto sacrale di Dioniso 40 ), la tradizion 
ricordava che era stato educato daU'itifallico Pria:po 41• Inoltre la suni 
vicenda con gli Aloadi, chelo chiusero incatenato in un'idria bronzea 0 , 

e un evidente simbolo di calata agli inferi, ana.loga alla katabasis di Dionia . 
Poiche anche il tracio „Dioniso" sembra essere stato divinita dell 

donne, e poiche sembra abbastanza attendibile che nel greco Ares fossero 
anche presenti componenti di origine tracia, tutti questi documenti indu· 
co no a supporre una relazione originaria fra il traci o „Ares" e il tra i 
„Dioniso", relazione che gia il Pettazzoni - studiando la triade tra i t~ 
„Ares-Artemide-Dioniso" - configurava nell'essere „Dioniso" figlio d 
„Ares" e di „Artemide", del dio del cielo e della dea della terra. Se p r 
la relazione padre-figlio tra „Ares" e „Dioniso" none difficile da amme • 
tere, meno ovvia e una stretta analogia ( quale quella supposta in base ai 
documenti greci) fra le due divinita, considerate ambedue divinita dell 
donne, ambedue protagoniste di una katabasis. Riesce difficile, infatti ~ 
attribuire come prerogative originarie al tracio „Ares", dio fulminator 
del cielo meteorico, il rapporto con le donne, la calata agli Inferi, la reJa
zione con l'itifallismo (Ares educato da Priapo). 

39 Pausania, II, 25 , 1; III, 22, 6; VIII, 48, 4 segg. Cfr. M. P . Nilsson, Griechisch 
Feste von religiăser Bedeutung mit Ausschluss der attischen, 1906, p. 403; J . Przyluski, La Granrl 
Deesse, cit., p. 154 ; A. Seppilli, Poesia e magia , Torino, 1962, pp. 344 segg. ; G. von Liickcn ~ 
Adonis und Ares, in Wiss . Zeitschrift der Univ. Rostock (1963). 

40 Philochoros ap. Athen. II, 38. 
41 Luciano, De Sallatione, 21. 
42 lliade, V, 385. Un'altra vicenda iniziatica relativa all'educazione di Ares (schol . ln 

Verg., A en., X, 763) e ambientata nell' isola di Nasso: ivi ii dio si sarebbe nascosto in una „pi -
tra divoratrice di ferro" . Giustamente K. Kerenyi (Gli deie gli eroi delia Grecia, trad. it. , Milano,. 
1963, I, p. 133) vi ricollega la storia del fanciullo-dattilo Chelmis torturato e purificato com 
il ferro sull'incudine dai suoi due fratelli (Ovidio, Metamorphoses, IV, 281; Sofocle, fr. 337). 
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na nostra ipotesi sulla storia dell'antica religione tracia potrebbe 
11 " H ntire di risolvere queste difficolta, e ulteriormente anche di chiarire 

1• J zioni fra „Ares", „Dioniso" e „Hermes". 
mmettiamo - come sembra assai probabile - che il tracio „Ares" 
riginariamente il dio del cielo meteorico, sposo della dea della. 

I 1 1 1 • 1 · 1~. ubendo la sorte di numerosi altri esseri supremi celesti, egli divenne· 
p1•0J( r ssivamente sempre piu lontano dalla realta umana, remoto nelia 

1111, 1mblimita, e venne parzialmente sostituito - se non nell'ordine gerar-
1 11 o del pantheon, almeno nella devozione - da un dio solare, fecondato-
11 1 p1· babiJmente itifallico, ctonico : îl dio în cui Erodoto riconobbe „Dio-
11 HO". 

ell'affermazione di „Dioniso" ebbe parte la struttura di una so
inecocratica : „Dioniso", dio delle donne, fu a fianco delia dea delia. 

1 1•r1 („Artemide"), forse quale figlio e sposo : dio delia fertilita delia ve-
1 I, zione (coltivata dalle donne) e del sole fecondatore. Anche l'uranico· 

1 l' a" era sposo della dea della terra - il suo piu antico sposo - ; le 
1 r • stanze che determinarono l'affe1mazione di „Dioniso" lo coinvolsero· 
11 11 forme della religiosita corrispondente all'ordinamento ginecocratico

: a, dio delle donne), configurarono la sua natura bellicosa neli'ambito-
111 li agoni guerreschi, mitici e rituali, connessi con il potenziamento delia. 
11•tilita femminile. Proprio in quest'ultimo aspetto, fu radicata la sua. 

li r nziazione da „Dioniso" : quando i Greci, giunti in Tracia, identifi-
1111r no nel „Dioniso" locale il loro Dioniso, acquisirono e introdussero nel 
I. 1r mondo la figura -del tracio „Ares", il fondamento mitico e sacro della 
lot. ~n. che consente la conquista della donna e che potenzia la fecondita. 

mminile 43• 

N ell'antica societa tracia questo ordinamento religioso, fondato su 
Hl,ILuti ginecocratici, fu contrastato e sconvolto dalla riforma di Zal-

1110 is e di Orfeo. Il re in rapporto col divino e il supremo sacerdote limi
l 1 v1mo il culto della divinita nuova agli uomini; e la divinita nuova era. 
I " · ioniso" degli uomini: il dio solare, capostipite (dunque generatore)t 

cll ·ui promanava la certezza dell'immortalita dell'anima. La parte piu. 
gr ta del suo culto fu riservata ai re ( che ritenevano il dio progenitore 

(I 11 stico, cosi come Zalmoxis era divenuto dio) e ai grandi sacerdoti;. 
1· e i sacerdoti conoscevano nomi e attributi del dio preclusi al popolot 

l l dio cosi configurato e nominato Erodoto riconobbe il greco Hermes. 
Mn, il medesimo dio era anche venerato dal popolo, e soprattutto dalia 
111 1:t maschile della popolazione, dedita alle attivita belliche. L'immagine 
ci l dio venerata da questi devoti coincideva con quella del primordiale dio-

43 In Grecia, fin dall ' eta micenea, era presente una divina figura di Ares, menzionato· 
Nii tovolette cultuali di Cnosso quale dio v enerato in particolare ad Amniso: a-mi-ni-so-de pa-si' 
Ir Cl· i •. . a-re .. . (KN Fp 14, 2). 11 nome di Ares si ritrova inoltre all'origine di alcuni noroi teo
orl mlcenei. Cfr.: C. Gallavotti. in Paideia, 1957, p. 329; Id ., in RFIC , 1957, p. 229. Le compo-

11t1nll lracie dell'Ares post-miceneo dovrebbero quindi essere intese come soprapposizioni e as-
11!111lnzioni nei confronti di una figura divina originariamente greca. 
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.supremo „Ares", il dio bellicoso e fulminatore, quasi a garanzia d ll1 

.continuita di tradizioni e a consacrazione delia riforma. 
L'originario uranico „Ares", passato attraverso la fase ginecocrati ~ 

.che aveva coinciso con l'affermazione di „Dioniso", s'era arricchito di 

.aspetti ctonici che consentivano anche ai re e ai grandi sacerdoti di ric • 
noscere in lui l' „Hermes" primordiale, in rapporto con gli Inferi. Ma. 
devoti di „Dioniso", il dio delie donne, contrastarono fortemente la nuo 
religione. Il dio solare, fecondatore, ctonico, che aveva raccolto l'erediL1 
.deli'essere supremo uranico neli'ambiente ginecocratico, non poteva 
dere pacificamente il posto al suo corrispondente (nei confronti deli'ura· 
nico „Ares") androcratico. La tragica sorte di Orfeo dilaniato dalie Ba a.· 
ridi sembra segnare un'estrema e precaria vittoria del dio delie donne ul 
.dio degli uomini. Visitando la Tracia nel V secolo a.O., Erodoto osse1·v 
.che il dio dei sovrani era „Hermes", appunto il dio degli uomini, di color 
.che combattono anziche (come le donne) coltivare la terra. In Traci , 
tuttavia, Erodoto vide anche „Dioniso", poiche con ogni probabiliL 
l'antico dio delle donne era sopravvissuto, seppure non vittorioso, al con· 
flitto con il dio degli uomini, e continuava a essere adorato, a dare oracoli 
per bocea di donne, a ricevere venerazione quale dio solare - in ba 
.cioe, alla natura solare e fecondatrice che un tempo gli aveva concesso dl 
prevalere su „Ares" - come nel santuario sul colle Zilmisso di cui pa1·la. 
Macro bio. 
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