
CORRENTI D'ARTE E RIFLESSI D'AMBIENTE SU ALCUNI 
·' 

RITRATTI DEL MUSEO NAZIONALE DI ANTICHITA 

Nel quadro della ricerca costante e tenace che da decenni si svolge intorno 
ai molteplici problemi della ritrattistica romana, io penso che non sia inutile 
prendere in esame alcuni ritratti del Museo di Bucarest, provenienti da centri 
diversi della Mesia e della Dacia, in parte gia editi, ma mai studiati a fondo, quindi 
virtualmente inediti. Perche i ritratti, nel loro duplice aspetto di opere d'arte e di 
documenti umani, ci permettono d'individuare correnti d'arte e riflessi d'ambiente 
piu e meglio di qualsiasi altra classe di monumenti - statue di culto, rilievi funerari, 
votivi, ecc. ,  - generalmente prodotti di serie, legati ad album di modelli di tradi
zione plurisecolare, a volte direttamente importati da altri paesi di un superiore 
grado di civilta. 

Si tratta di cinque ritratti, quattro in marmo e uno in terracotta, di provenienza 
e di qualita artistica diverse, databili tra la meta del I I  e la seconda meta del 
I I I  secolo dell'era nostra, tutti egualmente interess::mti non solo dal lato stretta
mente iconografico ma anche e soprattutto dal punto di vi5ta stilistico e storko : 
due di essi sono stati scoperti a Tomis, gli altri in tre localita diverse lungo il 
corso del Danubio - Durostorum (Silistra) ,  Orlea (villaggio corrispondente a 
un vicus romano di cui si ignora il nome) e Drobeta (Turnu Severin) .  

I due ritratti di  T omi sono stati scoperti casualmente nel 19 13 ,  in occasione 
della costruzione dei grandi silos del porto e sono stati piu volte riprodotti, a comin
ciare dai primo rapporto preliminare di V. Pârvan (A. A. 1 914,  435 ss. ). L'uno 
e il ritratto di una giovane donna velata (fig. 1 )  1 ,  gia appartenente a una statua fune
raria, oggi perduta. E un bel ritratto di tradizione aulica di una donna nel fi.ore 
dell' eta. I grandi occhi sognanti e il leggero sorriso che aleggia intorno alla piccola 
bocea le danno un aspetto chiuso e misterioso - cosi misterioso, che anche fini 
conoscitori dell'arte antica, quali il Pârvan e il Lambrino, non han saputo se 

1 N° lnv. 638. Alt. totale cm 40 ; clei solo viso 
cm 22 ,5 .  Buono stato di conservazione. Appena scheg· 
giati i margini. de! manto, la punta de! naso e il mento. 
Marmo greco. 

Bibliografia : V. Pârvan, AA, 1 9 1 4, col. 437,  
fig. 6-7 ; idem, Inceputurile vieţii romane la guri le  
Dunării, Bucarest, 1 923, fig.  86-87 ; S.  Ferri, Arte 
romana sul Danubio, Milano, 1 933 ,  p. 336, fig. 443 ; 
S. Lambrino, Arta greacă şi romană în Romînia, 

« Arta şi  tehnica grafică », 1 938 ,  p.  14, fig. 17 .  
Ciascuno degli Autori citati non ha  dedicato a 
questo ritratto piu di due o tre righe. Per la sua 
dolce e mite maesta, esso e stato introdotto tra 
le illustrazioni di manuali scolastici di storia antica, 
quali ad es. quello del Giurescu, Istoria Romînilor, 
Bucarest, 1 94 I, fig. 22, ove c presentato quale « capo 
di statuetta di Cibele ». 
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annoverarla tra le dee o le mortali 2• In realta e un ritratto molto idealizzato di 
una donna che, con termine classico, potremmo fisiognomicamente definire 
gravis et sua�1is. La pettinatura, assai semplice, non puo essere avvicinata a nessuna 
delle acconciature di serie, rese celebri dalle donne della casa imperiale : essa 
conserva infatti la caratteristica treccia a sommo il capo dei tempi di Faustina mag, 
giore, ma per l 'estrema sobrieta delle due bande appena ondulate che scendono ai 

Fig. 1. � Ritratto femminile da Torni. 

lati della scrirninatura, lasciando sulla fronte un triangolo acuto e coprendo le 
orecchie, si ricollega piuttosto alla pettinatura di Faustina minore e di Crispina ; 
appena sbozzata com'e, con rare e profonde ondulazioni ottenute col trapano 
corrente, essa costituisce un felice contrasto con l 'accurata levigatezza dell'epi, 
dermide. Gli occhi molto bombati, con l 'angolo esterno abbassato e le palpebre 
grevi, hanno l ' iride e la pupilla indicate da due semicerchi concentrici, nettamente 
incisi ; Io sguardo e volto verso I' alto, in modo un po' patetico. Pesanti orecchini 
appaiono di sotto i capelli. 

Notiamo in questa scultura un rendimento a piani larghi, morbidi e vibranti, 
con lievi ondulazioni. L' epidermide, seguendo le masse muscolari sottostanti, forma 
ai lati del naso e specialmente intorno alla bocea socchiusa, una successione di leggeri 

2 V. Pârvan ,  Inceputurile . . .  , fig. 86, « cape;> di dea 
o di mortale . . . » ;  Lambrino, loc. cit., « un capo 

di dea ornato da un calathos ( ?) che rappresenta 
Demetra o Cibele ». 
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affossamenti che creano dapperţut.to un tenue gioco di omqre e di luci. Certe inabi
lita interno alle cavita orbitali, troppo profonde e troppo grandi, e la sensibile asim
metria del viso passano quasi inosservate nella generale armonia di tale scultura. 

Nel rendimento di questo ritratto si coglie 
quella caratteristica tendenza della ritrattistica 
romana d'eroca antonina che, pur senza ricorrere 
a vere alterazioni dei tratti fisiognomici del 
modello, tuttavia lo idealizza, valendosi della 
levigatezza della superficie, dell' arrotondamento 
e addolcimento dei pas.saggi, di certi richiami a 
tipi ben noti della plastica greca - nel nostro 
caso l'alta fronte triangolare e il mento pieno e 
un po'massiccio che ci riportano a lontani modelli 
dello stile severo. Tale . tendenza ,  che trovera 
la sua maggiore applicazione nel primo ventennio 
del �ec. I I I ,  comincia nella seconda meta del I I  
secolo dell'era nostra. Ed e a quest'epoca, verso 
il 180 -190, che possiamo datare il ritratto della 
bella ignota di T omi, in base anche a elementi 
sussidiari quali la pettinatura e lo .sguardo lieve
mente patetico volto verso l'alto. Crede inutHe 
sottolineare l ' importanza di un simile ritratto a 
Torni che, come Histria, ci ha dato fin'ora cosi 
scarsi resti di buona epoca romana. 

L'altro ritratto, trovato insieme al prece
dente presso il porto di Torni 3, e di altra epoca 
e di tutt'altra corrente artistica (fig. 2 e 3 ). E una 
statua ritratto grande al vero di un ignoto perso
naggio di T omi, filosofo, scrittore o semplice
mente uomo d'alta cultura, com'e chiarainente 
indicato dal volumen tenuto nella sinistra e dal 
fascio di vol umina ai suoi piedi. Dato il suo per
fetto stato di conservazione, fatto rarissimo per 
una scultura marmorea dell'antica Mesia, essa e 
stata piu volte riprodotta senza essere tuttavia 
corredata ne da una buona edizione fotografica, 
ne da uno studio analitico, quali richiedeva 
l' eccezionale interesse del ritratto. 

Nell' impostazione stilistica e formale la 
statua segue fedelmente lo schema di ormai 

Fig. 2. - Ritratto virile da Torni. 

3 N° Inv. 802. Alt. totale m. 1 .80 ; delia base 
m. 0. 1 2 ; del solo volto. m. 0. 26. In perfetto stato 
di conservazione, all'infuori d 'insignificanti fratture 
alla mano sinistra col volumen e alia destra che esce 
dalia toga (estremita dell'indice e del medio). Leg
gere abrasioni sul piede destro e sul dorso di qualche 

piega delia toga. La statua e sulla sua originaria 
base. La parte posteriore sommariamente sbozzata. 
Marmo greco. Bibliografia : V. Pârvan, AA, 1 9 14 ,  col. 
435, fig. 5 ;  Idem, lnceputurile . . . , fig. 66 ; G. Q. Giglioli, 
Cat. del Museo dell ' Impero, Roma, 1 927,  p.  104, 
tav. XXVI ; Silvio Ferri, op. cit. , p. 338 segg. ,  fig. 445 ; 
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270 GABRIELLA BORDENACHE 4 

lontani prototipi ellenici, fissato da secoli per le figurazioni del ceto intellettuale 4 •  
Le proporzioni generali della figura sono un po' tozze e massicce. 11 trat, 
tamento della toga, con pieghe lineari e rigide, con ombre profonde date alla brava 
a colpi di trapano, non esce dalla media dei comuni lavori d' of fi.cina d' epoca 
imperiale romana ; la testa invece ,  di un grande realismo somatico, costituisce 

Fig. 3. - Ritratto virile da Tomi (particolare delia fig. 2). 

uno dei piu interessanti ritratti romani trovati nella Scizia Minore. E l' immagine 
di un uomo d'eta matura - certamente un orientale - con una calvizia incipiente, 
l'alta fronte solcata da rughe e un gran naso aquilino. Lo scultore si e soffermato 
in modo particolare su alcuni caratteri personali - l'affossamento nelle cavita 
orbitali degli occhi piccoli, vicini e leggermente strabici, i profondi solchi naso, 
labiali e, soprattutto, l'accentuata disimmetria del lato sinistro del volto : il 
sopracciglio sinistro infatti e molto piu alto del destro (differenza sottolineata 
dalla rispettiva ruga sulla fronte che s' innalza bruscamente) e cosî pure l 'angolo 
sinistro della bocea ha un notevole movimento ascendente. 

ln tal modo, all'allungamento espressivo del volto che scava le guance e 
ne affonda i solchi, si accompagna il moto verso l'alto per cui lo scultore, cancel, 

E. Panaitescu, Momenti della civilta roma na ne/la 
Moesia, fig. a, p. 24 1 ;  R .  Vulpe, Histoire ancienne de 
la Dobroudja, Bucarest, 1 938,  tav. XXIX/49. 

4 Cfr. A. Hekler, P hilosophen und Qelehrtenbild
nisse der mittleren Kaiserzeit, «Die Antike», 16,  1 940, 
p. 1 1 5 segg. 
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lando ogni elemento di stasi orizzontale, fa obliqua anche la bocea e accentua 
tale effetto, rendendo sinuose le rughe dell'ampia fronte. Le sopra.cciglia, lunghe 
e grosse, sono espresse plasticamente e gli occhi dalle palpebre spesse hanno le 
pupille indicate da un foro circolare profondo e relativamente grande. Cosa 
piuttosto rara, sul bulbo oculare non e indicata l 'iride. Tutta l'espressione e 
concentrata nello sguardo volto în alto di questi piccoli occhi strabici e nel rictus 
nervoso cosi precisamente indicato dalle molteplici asimmetrie del viso. La super
fi.cie del volto, movimentata com'e, ci permette d'inserire il ritratto în quella 
caratteristica corrente che verso il 240, quale reazione alle forme sfocate, morbide 
e coloristiche dell' epoca severiana, torna al realismo caratteristico proprio 
degl'inizi dell'arte romana, concentrando l 'espressione nello sguardo, nelle soprac
ciglia, nelle rughe della fronte e soprattutto nelle asimmetrie deformanti !'ana
tomia con fi.nalita espressionistica. 

Del tutto singolare e in netto contrasta con il carattere veristico del volto 
e il trattamento di capelli e barba, di un' accentuata stilizzazione ornamentale : 
i capelli aderiscono al cranio, con ciocche ancora plasticamente individuate, 
piu rare e libere sulla fronte, foite invece presso le tempie ed espresse in una 
serie ordinata di piccoli riccioli a cirri, apparentemente di sapore arcaico. La barba 
invece, che nasconde interamente le guance e il mento senza Ecendere sul collo, 
e resa per mezzo di piccole e numerose ciocche, brevi ed aguzze, disposte in fi.le 
parallele di un' estrema regolarita - senza il minimo volume plastico, anzi sempli
cemente incise - che esprimono con molta immediatezza e una certa preziosita 
una cortissima barba ricciuta. Tale rendimento, per la distribuzione apparente
mente classicheggiante delle ciocche e per il contrasta tra capelli plasticamente 
espressi e barba delicatamente incisa, ha fatto pensare 5 a una tarda eco della 
tradizione iconografi.ca ellenistica. Ma l 'avvicinamento e puramente formale 
ed e valido solo per l 'impostazione generale della statua che, come abbiamo gia 
detto, creata origariamente per esprimere l'uomo di alta cultura - poeta, filosofo, 
oratore - si e perpetuata attraverso i secoli in uno schema quasi immutato, 
perdendo spesso il suo senso originario. Con questo ritratto siamo in ben altro 
clima artistico e. con altri mezzi espressivi a disposizione. Tanto gli ordinati ric
cioli a cirri del capo, quanto il trattamento della barba esclusivamente grafico 
e decorativa si devono a correnti d'arte orientali e precisamente siriache che non 
possono stupire in un ritratto d' orientale e in una citta come T omi, ove dovevano 
liberamente incrociarsi influenze orientali e occidentali ; che non possono stupire 
specialmente a quest' epoca che corrisponde allo sviluppo massimo di Palmira, 
in seguito all' ascensione al trono degli ultimi Severi, originari di Emesa. In 
una serie numerosa di ritratti palmireni troviamo sempre tale maniera stilizzata 
e calligrafi.ca di rappresentare barba e capelli, portata al massimo del decorativismo6 
- ove pero i riccioli a cirri della pettinatura non sono tarde e inconsce sopravvi
venze dell'arcaismo greco, como vorrebbe il Ferri per il ritratto di Torni, ma 
simmetriche stilizzazioni clei numerosi e voluminosi riccioli corti della moda di 
Antonini e Severi. Nel ritratto di Torni pero tali elementi sono mitigati ed armo-

5 Silvio Ferri, loc. cit., nella nota 3, che pensa 
a<l es. all' Eschine, Hekler, op. cit„ cav. 55 .  

• Vedi ad es. uno clei p iu  _bei ritratti delia serie, 

quello conservato nella Ny Carlsberg Glyptothek, 
riprodotto in Rodenwaldt, Die Kunst der Antike (« Pro
pylăen Kunstgeschichte » ), Berlino, 1 92 7,  p. 668. 
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niosamente fusi con elementi tipicamente occidentali : l' ordinata e monotona serie 
di riccioli a cjrri intorno al viso e interrotta sulla fronte da una serie di ciocche 
libere e rare, a indicare una calvizia incipiente, secondo l'uso romano ; e nello 
stesso tempo il ritratto vero e proprio - quale interpretazione di tratti fi.sici e 
spirituali - e del tutto scevro da quella fi.ssita quasi ieratica di tratti che ha 
fatto considerare la scultura palmirena precorritrice di quella bizantina. L'artista 

Fig. 4. - Ritratto virile da Durostorum. 

che ha scolpito l' immagine dell' ignoto cittadino di Torni s'inserisce nella corrente 
greco,asiatica della ritrattistica romana che, a differenza di quella occidentale 
(la quale, di preferenza, aderisce sempre al retaggio del classicismo) unisce al 
piu crudo espressionismo un'accentuata stilizzazione ornamentale. 

Al nostro ritratto si puo avvicinare il cosiddetto Traiano Decio del Capitolino; 
il quale, anche se appartiene a una cerchia artistica occidentale - priva cioe 
di quegli elementi di accentuata stilizzazione ornamentale cui abbiamo accennato 
ha la stessa forza espressiva, lo stesso accento di verita ottenuto con eguali 
mezzi stilistici e tecnici. 

Di qualche decennio posteriore e un ritratto trovato a Durostorum (fig. 4 ) ,  
di marmo a grossa grana, giunto sino a noi con la parte centrale del viso -naso, 
bocea, mento - completamente scheggiata e distrutta 8•  Scultura mediocre, di 

7 G. Kaschnitz.Weinberg, Spătromische Portrăts, 

« Die Antike », 2, 1 926, tav. 6. 
8 N° Inv. 632. Alt. cm. 30. Oltre alia distruzione 

delia parte centrale e inferiore del viso, ii sopracci· 

glio, l'occhio destro e, in parte, ii sopracciglio sinistro 
sono scheggiati e variamente rosi e scalfitti. La parte 
postedore de! cranio non e neppure sbozzata, le 
orecchie non sono diştaccate dai cranio. 
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netta impronta provinciale e per di piu in pessimo stato di conservazione, essa 
ci offre tuttavia sufficienti elementi per una valutazione cronologica e stilistica. Una 
calotta rialzata sul cranio e solcata da una regolare serie d'incisioni a forma di 
piccole lingue rappresenta i capelli che tracciano sulla fronte una caratteristica e 
precisa linea a M. La barba, che non scende sul collo, e indicata dalla stessa rete 
di piccole lingue ed ha un rilievo appena percettibile. Oli occhi, molto grandi, 
con le palpebre spesse, affondati nell'ombra dell'arcata sopraccigliare, hanno lo 
sguardo volto pateticamente verso l 'alto ; l ' iride e indicata da due archi concentrici 
e la pupilla da un bottoncino a rilievo. L'angolo interno dell'occhio e accentuato 
da un colpo di trapano. Le sopracciglia, molto arcuate e riunite, sono espresse 
a rilievo, a forma di spiga di grano. La superficie del volto, anche cosi ridotta 
corn' e. e sufficiente per indicarci il caratteristico stile dello scultore : essa e tesa 
sulla potente e massiccia ossatura, priva di annotazioni superficiali, qualora si 
escluda una breve ruga orizzontale sulla fronte, indicata da un leggero rilievo a 
cordone. La visibile asimmetria degli occhi - l'occhio destro piu piccolo e obli
quo clei sinistro - e accentuata dal movimento di quest'unica ruga. 11 ritratto 
e stato certo creato per la sola visione frontale, come possiamo dedurre dal trat
tamento clei capelli, limitato a una breve zona intorno al viso, e dal fatto che le 
orecchie non sono neppure distaccate dal cranio. 

Date le proporzioni piu grandi del vero, e verosimile pensare a un ritratto 
d 'imperatore, ma le fratture del viso sono troppo gravi per tentare un' identifica
zione, anche se abbiamo elementi fisiognomici importanti quali le sopracciglia riunite 
e la larga struttura del viso. Tipologicamente e stilisticamente si puo confrontare 
con le immagini monetali di Claudio Gotico, Aureliano, Tacito, Floriano e Probo, 
in alcune delle quali si osservano, nella veduta di profilo, quelle stesse propor
zioni abnormi del collo massiccio che stupiscono nel nostro ritratto, anche am
mettendo la sola veduta frontale e il lavoro non finito 9• In questa serie di monete 
e evidente la tendenza a mettere in rilievo i tratti personali, senza quella esagerata 
ricchezza di dettagli veristici del periodo post-severiano, che abbiamo osservato. 
ad esempio, nel ritratto virile di Torni. lnfatti nel periodo tra la morte di Gallieno 
(268) e la salita al trono di Diocleziano (284 ), tra la reazione ellenizzante di Gal
lieno cioe e il rigido stereometrismo dioclezianeo, Io sforzo degli scultori di ritratti 
tende a semplificare le forme, ad abolire i complicati e molteplici dettagli del
l ' immagine reale, per creare una forma grandiosa e compendiaria che, piu tardi, 
s 'irrigidira in un sistema quasi ornamentale di linee e di piani 10• ln questo processo 
di semplificazione, caratterizzato dall'impostazione architettonica di tutto il viso 
e dal contorno lineare di barba e capelli, il principale accento della creazione arti
stica cade sugli occhi piu grandi del naturale, affondati nell' ombra eccessiva del-
1 '  arcata sopraccigliare, con la palpebra inferiore curvata in un arco quasi identico 
a quello della palpebra superiore. Ed e proprio per questa concentrazione nella 
parte superiore del viso di tutta l 'espressione che il ritratto di Durostorum, anche 

Bibliografia : V. Pârvan, AA, 1 9 1 5 ,  p. 247, fig. R ;  
Gr. Florescu, Monwnenti antichi d i  D11rostorw11, 

« Dacia »,  IX-X, 1 94 1 - 1 944, p. 4 30, fig. 3. 
9 R. Delbrueck, Die M unzbildnisse t•on Maximi· 

nus bis Carinus, Berlino, 1 940, tav. 22-25 , special· 
mente tav. agg ./24 a p. 1 0 (Florianus). 

1 8  - c .  1 298 

10  Questo processo culmina nei primi ritratti d i  
Diocleziano. Cfr. le  precise e dettagliate osservazioni 
di L'Orange, Ei n Portrăt des Kaiser.� Diokletian, 

« Rl>mMitt. »,  1 949, 44, p. 1 80 segg. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro



274 GABRIELLA BORDENACHE 8 

cosi frammentario, ci permette di stabilirne la cronologia tra il 2 70 e il 280 e 
l'appartenenza alla corrente della ritrattistica romana occidentale, nonostante l'ac, 
centuato decorativismo di capelli e barba -indicati non da rapidi colpi lineari 
di scalpello,  ma da una regolare serie di linguette o rornbi che traccia una specie 

Fig. 5. - Ritratto fittile da Orlea (Oltenia). 

di decorazione a rete intorno a questo viso rigido e duro. Decorativismo dovuto 
a influenze orientali che non possono stupire in quest'epoca ne in questa regione, 
aperta da tempi ben piu antichi a influenze greche ed asiatiche. 

Ad un' epoca anteriore di qualche decennio, ci porta un bustino fi.ttile inedito 
di giovane barbaro, proveniente da una collezione particolare di Orlea, sul Danu, 
bio (fig. 5) .  Orlea e un grosso centro rurale che sorge sulle rovine di un vicus romano, 
non lontano da localita piu importanti come Sucidava e, sull'altra riva del Danubio, 
Oescus. Esso ha dato una notevole raccolta di materiale archeologico, quale oggetti 
ornamentali di bronzo, vasi, tombe, alcune iscrizioni ma nessun elemente per una 
identificazione toponomastica11• II fatto che tale busto proviene da una collezione 
particolare del villaggio, ci rende incerti sul luogo preciso del suo ritrovamento 
e lascia adito alla possibilita che esso provenga piuttosto da una localita vicina 

11 D. Tudor, Oltenia romanii, Buc,.rest, 1958 ,  JJassim. 
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pm importante, quale Sucidava. E un piccolo busto frammentario 1 2 ,  cavo e dimi
diato come una maschera, lavorato in un'argilla chiara, depurata e finissima, di 
un bel colare sabbia, giunto a noi in uno stato di conservazione relativamente 
buono, nonostante le numerose fratture e scheggiature. Tra le pieghe della tunica, 
fissata sulla spalla sinistra da una grossa fibbia a semiluna, e in qualque boccolo, 
notevoli resti di colare rosso chiaro. 

E un giovane barbaro, certamente di provenienza africana - come possiamo 
dedurre dai capelli crespi, dal naso largo e schiacciato, dalle tumide labbra e dalla 
barba rara - che non si puo inserire, per i suoi precisi caratteri individuali e per 
i suoi ornamenti, tra le immagini generiche di negri, cosi frequenti nell'arte antica, 
sin dall'arcaismo greco 13, tanto meno tra quelle ancor piu generiche di Satiri, 
come crede il Tudor 14• E un ritratto di un grande realismo, espresso con una 
certa tenden:a alla stilizzazione che possiamo cogliere sia nel rendimento clei capelli 
crespi in una serie ordinata di boccoli a spirale, seconda la tradizione formale del
l 'arte romana 15, sia in quello delle sopracciglia indicate plasticamente in forma di un 
disegno a spiga molto regalare. ln contrasta pero con questa stilizzazione di capelli 
e sopracciglia, barba e baffi sono indicati in maniera piuttosto impressionistica, 
con pochi colpi di stecca sull'argilla ancor molle : si osservi, ad esempio, quella 
specie di foglia stilizzata, quasi isolata presso le orecchie, per indicare la barba rara 
che scende dalle tempie verso le guance. 

Oli occhi sono indicati plasticamente : un cerchio nettamente inciso per 
l ' iride e un forellino per la pupilla, tracciato presso la palpebra superiore. La fronte 
aggrottata, con le bozze frontali sensibilmente rigonfie, contrasta singolarmente 
col forzato sorriso che lascia intravedere una serie regalare di denti ; e questo 
sorriso che da alla gia ingrata fisionomia un aspetto ancora piu ingrata. Ma e 
certo che per l 'ignoto plasmatore del ritratto, cosi preciso nel rendere le partico
larita etniche del suo barbaro, tale dettaglio non corrisponde a una posa conven
zionale, ma e piuttosto un mezzo espressivo per una migliore rappresentazione 
di un'altra caratteristica clei popoli africani : Io splendore clei denti candidi in 
netto contrasta con la pelle scura. 

I capelli sono cinti da una corona d' edera, indicata con un grande naturalis
mo e, nello stesso tempo, con quella tendenza alla stilizzazione gia osservata nel 
rendimento clei capelli : si veda infatti la precisa e simmetrica disposizione delle 
foglie riunite tre a tre intorno a un piccolo fi.ore quadripetalo, a destra e a 
sinistra dell'asse mediano. 11 collo, corto e tozzo, e ornato da un torques, nella sua 

12 N° lnv. 5007. Alt. totale de! busto cm. 22,5 ; 
de! solo viso cm. 1 3 ,5 .  Ricomposto da sette frammenti. 
Leggere abrasioni sul sopracciglio sinistro, all'angolo 
destro delia bocea e specialmente sul labbro inferiore. 
Una grave scheggiatura sulla punta de! naso altera 
gravemente l 'aspetto di questa fisionomia, giit di per 
se stessa non bella. La sommitit de! cranio, i margini 
de! capo lungo le orecchie e la parte inferiore de! 
busto spezzati e scheggiati. 

O. Tudor, ,.op. cit„ )ig. 76, ··senza commentario. 
13 Grace Hadley Beardsley, The negro in Qreek 

and Roman Cit•ilization, Baltimore, 1 929. 

u Op. cir„ leggenda completa delia fig. 76 a p. 
435, nell 'indice delie illustrazioni. Ma la tipologia clei 
Satiri e tropro nota - anche nelle deformazioni pro· 
vinciali - per potervi inserire i l  nostro busto, cosi 
ricco di precise indicazioni individuali. 

15 Vedi i cavalieri Mauri di Lusius Quietus sulla 
colonna Traiana (Lehmann-Hartleben, Die Trajans· 
săttle, Berlin, 1 926, tav. 30, LXIV) oppure un 
ritratto conservato a Roma, al Museo Nazionale, 
Bianca Maria Felleti Maj, Museo Nazionale romano, 
I 1·itratti ,  Roma, 1 95 l, p. 94, 1 74. 
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t1p1ca forma di ornamento barbarico, specialmente di Galli e Germani 1 6• Esso 
e espresso, come le sopracciglia, da un ordinato disegno a spiga a leggero rilievo 
ed e ornato nel centro da una semiluna. II busto e coperto da una tunica che lascia 
scoperta la spalla destra ed e fi.ssata sulla sinistra da una grande fibbia semilunata. 

Nel rendimento del busto - sia nella parte nuda, che nel drappeggio -
si osserva la stessa abilita e sicurezza che nel ritratto : perizia di buon artigiano, che 
crea stilisticamente opera di modeste pretese, ma per noi non meno interessante 
documento del gusto e della tecnica di questi scultori di serie. 

Dai punto di vista cronologico, il ritratto si puo classificare in epoca severia
na, nei primi due decenni del I I I  secolo, per certe sue affinita con immagini di 
Caracalla 1 7 ,  specialmente nel marcato rigonfiamento delle bozze frontali e nel 
crudo rendimento delle particolarita fi.siognomiche. E certo che non riscontriamo 
in esso quelle qualita pittoriche che distinguono generalmente i ritratti di eta 
severiana : ma non bisogna dimenticare la molteplicita delle correnti della ritrat
tistica romana, specialmente in questo periodo ; non bisogna dimenticare soprat
tutto che siamo di fronte non a una scultura aulica in marmo, ma a una modesta 
opera provinciale, di piccolo formato e per di piu fittile. 

Un ritratto, sia esso funerario e votivo, di un uomo di razza africana e di 
per se stesso un raro nella ricca serie della ritrattistica romana, che non manca 
tuttavia di precise rappresentazioni di barbari. L'aver trovato tale ritratto in un 
centro romano presso il Danubio - sia il tricus che giace sotto l 'attuale Orlea o 
la stessa Sucidava - non puo considerarsi una fortuita coincidenza. Cavalieri 
mauri avevano preso parte alle campagne daciche di Traiano, condotti da Lusius 
Quietus. La loro presenza e epigraficamente attestata per il I I  e il I I I  secolo nella 
pianura dell'Olt, a Răcari, Craiova, e forse a Sucidava stessa (Mauri, Mauri 
equites, Mauri genti les) 18• Mi sembra dunque verosimile pensare che di un ignoto 
componente di tale truppa ci conservi il ricordo il bustino di Orlea, trovato 
proprio in questa contrada. 

Del tutto insolita e la corona d'edera che cinge ii capo ricciuto di questo 
giovane - insolita non in se e per se, ma quale attributo di un ritratto individuale 
d'uomo qualunque. 

La corona d'edera, come quella di vite, e propria del dio Dionysos e del 
suo numeroso thiasos di Menadi, Satiri e Sileni. Essa e concessa anche agli uomini, 
quando si avvicinano agii clei, quando cioe sono poeti o si assimilano agii eroi. Una 
corona d' edera orna una delle copie del famoso ritratto ellenistico conosciuto sotto 

16 Vedi ad esempio le tre erme de! Museo di 
Treviri riprodotte dai calchi conservati a Roma, 
M. dell' lmpero, Catalogo del Museo dell' Impero 
romano, Roma, 1 927,  tav. XII I/2. Che ii torques fosse 
diffuso anche in Dacia ci c provato dai rilievi delia 
colonna traiana, ove appare quale monile al  colia 
delie donne dade (si veda riprodotto chiaramente in 
La Colonna Traiana, Rilievi fotografici eseguiti i n  
occasione delia protetione antiaerea, Roma, 1 942, 
fig. 5 1 -52) e dai vari «tesori» di suppellettile argentea 
scoperti su territorio dacico, quale ad esempio ii 
tesoro di Poiana-Gorj , databile verso la fine de! 
I sec. dell'era nostra (« Dacia »,  VII-VIII, 1937-40, 

p. 203, fig. 1)  oppure quello scoperto in Transilvania , 
presso Hunedoara, anteriore di circa un secolo 
(ibidem, p. 194 ,  fig. 1 3). 

17 Cfr. specialmente ii busto conservato a Roma, 
Museo Nazionale, Bianca Maria Felletti Maj, op. 
cit . ,  p. 1 36, n° 268. 

i. V. Christescu, Istoria mil itarii a Daciei romane, 
Bucarcst, 1 937 ,  spec. pp. 1 96, 198 ;  D. Tudor, op. 
cit . ,  pp. 245, 266, 278. Seconda le affermazioni de! 
Tudor, in Dacia non vennc applicata la riforma di 
Adriano che voleva introdurre ii reclutamento locale 
e le truppe ausiliari continuarono ad essere alimen
tate da redute provenienti dai piu lontani paesi. 
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il nome di Pseudo Seneca 19, una corona d' edera e stata offerta a Ovidio dai T omi
tani 20 ed essa, quale simbolo dell'apoteosi, viene concessa specialmente ad Ercole, 
« l'uomo divinizzato per eccellenza » 21 • Questo stesso significato - I' eroizzazione 
del defunto - ha la numerosa serie di corone funerarie di cui sarebbe troppo 
lungo e certo superfluo dare un'esemplificazione per l'antichita classica, sia nella 
tradizione letteraria che in quella monumentale, a cominciare dalle vere corone 
d'oro e d 'argento trovate nelle tombe, ai piu umili monumenti della pittura vasco
lare e clei rilievi funerari con scene di banchetto funebre. Questa ricca messe di 
materiale documentario letterario e archeologico ci permette pero di stabilire 
che le corone funerarie concesse ai mortali erano d'alloro, di mirto, d'olivo, 
spesso di appio. Nel ritratto di Orlea invece e chiaramente rappresentata una 
corona d' edera, la pianta sacra a Dionysos. Ora e un fatto ben noto, gia messo 
în evidenza dai Pârvan, che il culto di Dionysos era molto diffuso nel I I  e nel I I I  
secolo dell' era nostra în  Mesia e în Dacia - Liber Pater - quale dio delle vigne 
e, în generale, clei campi fertili, soprattutto quale dio legato alle profonde e 
mistiche credenze dell'immortalita, concessa a quanti fossero iniziati al suo 
culto. Ce lo attestano le innumerevoli statuette e i rilievi del dio, di bronzo e 
di marmo, ritrovate in tutte le cirta di Dacia e di Mesia, ce lo provano i 
numerosi collegi (thiaso i )  di fedeli riuniti intorno al culto del dio 22• E noto 
che i membri di tali collegi, ove avevano largo accesso uomini di tutte le 
categorie sociali, nei giorni di festa si ornavano di corone in onore del dio, 
simili in questo ai suoi mitici seguaci. Forse in tal senso si potrebbe interpretare 
la corona del nostro barbaro, membro di un thiasos di fedeli a Dionysos durante 
la sua vita, diventato un thiasota dopo la sua morte. E in tal modo avremmo la 
prima testimonianza figurata di quelle organizzazioni religiose note sinora dalla 
sola tradizione letteraria ed epigrafica. 

Sempre ad un culto ci riporta un piccolo e fine ritratto marmoreo trovato 
a Drobeta (fig. 6). E un bambino tra i quattro e i cinque anni, dal volto tondo e 
paffuto, dalla piccola bocea '.'agamente ridente 23 • I capelli rasi, dalla regolare e 
geometrica linea d'attacco sulla fronte, sono resi da piccole unghiature parallele, 
in maniera coloristica ; le pupille sono indicate da due forellini appena percet
tibili sotto il margine della palpebra superiore ; la struttura del viso e compatta 
e ferma, come si osserva in un breve periodo di meravigliosa acme alia fine del-
1' epoca severiana, tra le esagerazioni dello stile pittorico, basato principalmente 
sul voluto contrasto tra viso polito e capelli voluminosi e ricchi di ombre, e 

19 Conservata al Museo Nazionale romano ; 
Bianca Maria Felletti Maj ,  op. cit . ,  p. 22,  n° 23 .  Per 
la corona d'edera concessa ai poeti cfr. Orazio, Cann. 
I, I ,  29. 

20 Ovidio, Ex Ponto IV, I ,  10 1-102 ; 14, 5 3-56. 
21 L. Laurenzi, Menandro, Omero, Esiodo, « Riv. 

Ist. Naz. di Arch. e Storia dell' Arte », IV, I 955 ,  p. 200. 
22 Vedi in generale Ch. Lecrivain, DA, ad v. 

thiasos, specialm. p.  258 seg. e p. 263, 266 ; inoltre 
le iscrizioni di etit imperiale CIL, I I I ,  703, 704 con atti 
di donazione a un thiasos bacchico da parte di nu· 
merosi traci con cognomina romani. Sulla diffusione 

del culto di Dionysos nelle cittit pontiche-impor· 
tanti centri d'irradiazione di cultura greca verso il 
territorio dacico-vedi recentemente D. M. Pippidi, 
in Histria I, p.  524,  N° · 1 5 ,  p. 533 ,  n° 1 7 ,  p. 346, 
n° 22 e in SCIV, VI, I 955, p. 72. 

23 N° lnv. 737 .  Trovato a Drobeta nel 1 87 1 .  
Giit Coli. Bolliac. Alt. cm. 16 .5 .  Buono stato di con· 
servazione, all'infuori di leggere scheggiature al padi
glione di tutte e due le orecchie e alia punta del naso. 
Marmo greco. Bibliografia : D. Tudor, Monuments 

de pierre au M usee National des Antiquites, « Dacia »,  
IX-X, 194 1- 1 944, p.  409, n° 2. 
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quello crudamente veristico, di netta impronta romana, delle immagini di Filippo 
l'Arabo, Decio e Treboniano Gallo. Esso puo datarsi dunque verso il 220 -230. 
La pupilla appena indicata e un fine espediente tecnico che da a quest'imagine 
infantile il suo aspetto dolce, il suo sguardo ignaro, staccandola nettamente dai 

Fig. 6. - Ritratto di ba mbino da Drobeta. 

ritratti contemporanei di fanciulli, sempre patiti e malinconici, che per precise e 
accentuate indicazioni plastiche di iride e pupilla, dirigono lo sguardo patetica, 
mente verso il cielo. 

La particolarita dell'acconciatura attira l 'attenzione su questa bella testina : 
i capelli accuratamente rasi sul piccolo cranio rotondo, all'infuori di un ciuffo 
ondulato sulla nuca che ricade in due lunghe ciocche ai lati del viso. L 'apparerite 
frattura di tale ciuffo ha fatto pensare al suo primo editore 24 che la testina sia stata 
staccata da una nicchia funeraria cui originariamente apparteneva. Ma l'esame 
diretto della scultura e decisivo da questo punto di vista : non si tratta di una 
frattura, ma di una originaria scheggiatura del blocchetto marmoreo destinato 
al ritratto che Io scultore, altrimenti accurato e di una grande sensibilita, non 
si e preoccupato di completare - data, verosimilmente, la destinazione del ritratto 
alla soia veduta frontale : e evidente infatti che proprio su tale frattura sono trac, 
ciate, in continuazione, le sommarie incisioni serpeggianti che esprimono le 
ciocche ondulate. 

24 D. Tudor, I.oe. scpraccit. 
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Studi recenti 25 hanno chiaramente dimostrato che questa singolare accon, 
ciatura aveva un significato religioso e che fanciulli con i capelli cosi disposti si 
debbono considerare consacrati dalla famiglia al culto di Iside. La larga diffusione 
in tutto il mondo romano di tale culto che affascinava le anime desiderose di 
misticismo e di una fede di nuovo 
contenuto spirituale, e ormai un 
fatto largamente noto. Invece solo 
recentemente si e messo in rap, 
rorto al culto d'  lside la numerosa 
serie di fanciulli cosi acconciati, 
considerati per molto tempo - e 
a torto -d'origine straniera. Piu 
rari nel I e nel I I  secolo - vedi 
ad es. due testine di fanciullo 
conservate a Roma, l'una alle 
Terme 26, l' altra nei magazzini del 
Museo Vaticano 2; , del I secolo, 
e una del British Museum 28 del 
I I  secolo - i ritratti di fanciulli 
dedicati alla dea diventano piu 
frequenti nel I I I  e nel IV secolo 29, 
corrispondentemente alla massima 
espansione del culto : generalmente 
il ricciolo non e duplice, come nel 
ritratto di Drobeta, ma e unico, 
dietro l' orecchio destro, second o 
l'imagine di Horus e di Harpo, 
crates, quale appare anche in una 
testina del nostro Museo Nazior 
nale di Antichita (fig. 7), pro, Fig. 7 .  - Ritratto di fanciullo (Dobrogea ?). 

veniente verosimilmente dalla 
Dobrugia 30• Ma non mancano 
esempi di un ciuffo sulla nuca e di un ricciolo duplice (testine gia citate delle 
Terme e del Vaticano) ,  come nel nostro ritratto, e si potrebbe avanzare l ' ipotesi 
che il ciuffo sulla nuca piu grande e ricadente in boccoli ai lati del viso fosse 
lasciato nei primi anni d' eta, per essere piu tardi tagliato e ridotto a un solo 
ricciolo a destra. 

Cosi la nostra testina di Drobeta rappresenta per noi non solo un fine 
ritratto di epoca severiana di corrente aulica, che lo avvicina ai migliori ritratti 

25 G. Becatti, Una stele ostiense dcl tardo impero, 
in « Critica d' Arte », XIV, 1 938,  p. 49 segg. (ivi 
precedente bibliografia e ricca esemplificazione). 

20 Bianca Maria Felletti Maj, op. cit„ p. 78, n° 1 37 .  
2 7  G. Kaschnitz-Weinberg, Sculture de l  Magaz· 

z ino de! M useo Vaticano, n° 62 1 e tav. XCVIII.  
28 A. H. Smith, Calatogue of Sculpture, III ,  

1 904. p. 1 72, n° . 1 935  e tav. VI .  

2 9  Vedine un accurato elenco in Becatti, loc. 
cit„ nota 22 e in Bianca Maria Felletti Maj, op. 
cit„ p. 146 n° 29 1 .  

30 N° Inv. 1 733 .  Gia Coli. Sutzu. Alt. cm. 6. 
Lavoro sommario ma d'effetto. Il boccolo presso 
l'orecchio destro e spezzato alia sua esrremitii. Marm9. 
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femminili del tempo, ma ci conserva un documenta figurato della diffusione del 
culto d' lside e del favore che esso incontrava in tutte le citta dell' impero. 

Piu e meglio che i ritratti di imperatori - creazioni ufficiali e di prezzo 
dei grandi artisti del tempo - i ritratti d' ignoti da noi presentati, quali prodotti 
della ritrattistica corrente, ci permettono di cogliere, nella loro spontaneita, correnti 
d 'arte e riflessi d 'ambiente in questa estrema provincia dell'impero, legata 
a Roma e pur tuttavia largamente aperta a influenze orientali di arte e di culto ; 
che possiamo seguire, lungo ii filo conduttore del Danubio, sia nel ritratto dell' ignoto 
cittadino di Torni, caratteristico per alcuni elementi spiccatamente palmireni, 
sia nella diffusione del culto d' lside e di collegi dionisiaci. Predominano pero le 
correnti d'arte occidentale tanto aulica - nel ritratto della bella di Torni e del 
bambino di Drobeta - che popolare - il ritratto fittile di Orlea - che fonde e 
assimila armoniosamente gli influssi diversi che agiscono sulla koine dell' impero. 

GABRIELLA BORDENACHE 
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