
TEMI E MOTIV! DELLA PLASTICA FUNERARIA D'ETA 
ROMANA NELLA MOESIA INFERIOR 

I 

I caratteri del mondo funerario della Moesia inferior 1 in eta romana non 
sono stati ancora messi in luce ne in ricerche analitiche di singole classi di monu, 
menti, ne, tanto meno, in studi di sintesi. Tale mondo e tuttavia del piu alto 
interesse perche ci permette di sottolineare tutta una serie di f enomeni artistici 
utili per una migliore conoscenza dell'arte di questa provincia : in quanto che 
soltanto la tematica commemorativa privata ci puo documentare la penetrazione 
di motivi non isolati - come quelli dell'arte ufficiale, sempre legati a schemi 
tradizionali e d' occasione - ma di larga diffusione, la vastita stessa del fenomeno 
off rendoci la misura della sua intensita. 

Allo stadio attuale degli studi di archeologia e storia dell'arte greco,romana, 
quando e sempre piti sentita l'esigenza di allargare e approfondire la visione critica 
e storica di quell'arte verso i concetti di grecita e romanita periferica, cioe verso 
i rapporti fra civilta classica e cultura regionale indigena, il fenomeno che ci 
proponiamo di studiare e importante e con aspetto duplice : il sottofondo regionale 
piu propriamente geto,tracico, che in buona parte ancora ci sfugge, e il decisivo 
influsso esercitato dalle citta greche prima e poi dalla romanita, erede e deposi, 
taria del patrimonio ideologico e formale dell'arte greca, specialmente ellenistica. 

E archeologicamente provato che la regione tra il Danubio e il Mar Nero 
che costituisce l 'attuale Dobrugia e, nell 'antichita, la parte settentrionale della 
Mesia inferiore, e stata largamente aperta alla penetrazione della civilta greca sin 
dall'epoca arcaica (meta sec. VII prima dell'e.n.) che corrisponde allo stanziarsi 
delle prime colonie greche sulla costa sinistra del Ponto. Tale penetrazione si puo 
seguire sinora principalmente per il tramite di una svariatissima merce di uso 
comune o di parata - quali anfore e vasi fittili o metallici, armi, ornamenti per 
questa vita o quell'altra (materiale trovato in massa sia nei centri rurali 2, sia nei 

1 II presente studio e basato sull'analisi de! mate· 

riale scultoreo di quelia parte delia Mesia inferiore 

compresa nei limiti geografici deli'attuale Romania. 

La validid. delie mie conclusioni pero e largamente 

confermata dai ricchissimo materiale de! resto di 

tale provincia, oggi nella Bulgaria. 

DACIA, N. S., TOME VIII, 196i, pp. 161-176, BUCAREST 

1 Vedi ad es. la ricca raccolta di ceramica greca 

nell'antico centro rurale che corrisponde ali'attuale 

villaggio di Tariverdi (circa 20 Km. da Histria) sul 

quale cfr. specialmente i rapporti delie ultime cam· 

pagne di scavo in « Materiale », IV, 1 957 ,  p. 77  
ss ; V ,  1 95 9, p .  J 18  ss ; VII, 1961  p .  273 ss. Ma 
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Fig. I .  - Statua funeraria di un'adolescente. 
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corredi delle necropoli piane o tumulari) ; meno nota e scarsamente documentata, 
allo stato attuale delle nostre conoscenze, e l 'influenza greca, che dev'essere 
stata decisiva, sulla tecnica struttiva di tombe 3 e cittadelle. Ma opere d'arte 
figurativa di significato religioso - quali imagini di culto a grande o piccolo 
formato, rilievi votivi o funerari, pitture - d'importazione o espressamente 
ordinate ed eseguite su programmi individuali non esistono in epoca preromana 
oltre l'ambito delle citta greche e questo, verosimilmente, per il carattere essen, 
zialmente aniconico della religione autoctona 4 che non ha permesso per lungo 
tempo ravvicinamenti o addirittura identificazioni con il mondo greco dei miti 
e delle imagini. 

Si deve alla dominazione romana (I sec. e.n.) la vera circolazione interna del 
patrimonio figurativo greco o, piu precisamente, ellenistico : circolazione non piu 
limitata a quei manufatti di serie cui sopra accennavo, ma estesa a monumenti 
specialmente ordinati di carattere votivo e funerario. E appena necessario infatti 
ricordare il precipuo carattere della dominazione romana, qui come altrove : 
la vasta rete di strade con funzione strategica ; la serie di forti e fortini lungo 
il l imes, nel nostro caso costituito dai Danubio ; numerosi viei e pagi di tipo 
urbano o semiurbano ; il commercio su larga scala e Io sfruttamento intenso delle 
ricchezze locali ; una colonizzazione agricola abbastanza frazionata accompagnata 
dalla penetrazione nel paese di un gran numero di coloni - tutti elementi neces, 
sari a creare le condizioni economiche per un rapido processo di urbanizzazione 
e un'uniforme differenziazione di classi su tutta l'area della Dobrugia. Quanti 
appartenevano alia classe dominante - siano essi greci, romani, geto,traci o 
orientali ; proprietari rurali, armatori, commercianti, artigiani - fanno a gara 
nell'ordinare monumenti per arricchire i templi degli clei, le loro case e le loro 
tombe. E dato che nelle zone periferiche l'arte si e concentrata su programmi 
individuali piu che su imprese di carattere ufficiale, e specialemente nei monu, 
menti funerari che possiamo cogliere quell'unita culturale che si manifesta rapi, 
damente su tutta l'area della contrada che c'interessa. 

Anche se i vecchi scavi non hanno proceduto al ricupero di complessi 
sepolcrali nel loro aspetto organico di monumenti di architettura ; anche se i 
vari pezzi, dovuti a ritrovamenti fortuiti, vecchi ormai di qualche decennio, sono 
apparsi il piu delle volte strappati dalia rispettiva necropoli in seguito a mano, 
missioni antiche o moderne e riadoperati in opere murarie quale pietra da taglio, 

l'espansione della ceramica grece si puo seguire a 
grandi distanze dal littorale pontico, come ad es. a 
Stînceşti (Botoşani), stazione fortificata hallstattiana 
della Moldavia settentrionale. 

Una sistematica ricerca della linea di penetrazione 
di merce grece per il tramite di Histria e stata fatta 
da B. Mitrea, Sur Ies monnaies des citt!s pontiques 
dt!cou11ertes sur le territoire des populations locales, 
in « Studii Clasice » III, 1961 ,  p. 83 ss. 

3 Per il memento si conosce soltanto, nella regione 

che c'interessa, la grande tomba a camera di Hagi . 
ghiol dell'inizio de! sec. IV prima dell'e.n. che si puo 
considerare ancora inedita. Vedi le prime riprodu· 
zioni de! ricco corredo in argento in stile greco· 
tracico in I. Andrieşescu, in RPAN, I, I, 1 937, Tav. 
XIII-XXVII. L'influenza greca nella tecnica strut· 
tiva si puo seguire ben oltre ii Danubio, nelle mura di 
cinta delle cittadelle daciche dei monti di Orăştie. 

' Cfr. Radu Vulpe, in EA III, p. 856 ss. s.v. 
Getodacica civilta. 
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164 0A11RIELLA BORDllNACHS 4 

i l  materiale oggi a nostra di, 
spposizione e abbastanza ricco e 
classifi.cabile in due gruppi ben 
distinti, numericamente e qua, 
litativamente diversi : da una 
parte quelle opere con pretesa 
di vero e proprie « monumente », 
pur restando, da] punto di vista 
artistico, agli incerti confi.ni del, 
l'artigianato - statue a tutto 
tondo di carattere iconico ed 
allegorico, grandi sarcofagi, mau, 
solei ornati da fregi continui 
con scene di contenuto mitico ; 
dall'altro la massa delie stele, in 
marmo o pietra calcarea, di forme 
e proporzioni diverse, ma assai 
unitarie dal punto di vista della 
decorazione figurata che, come 
vedremo, salvo rarissime ecce, 
zioni,  si limita all ' imagine del de, 
fonto, al banchetto funebre e 
alla rappresentazione del morto 
eroizzato a cavallo. 

Tanto nell 'una che nell 'al, 
tra classe ritroviamo un unifor, 
me clima ellenizzantc, una indi, 
scutibile „,ow�, gia osservata dal 

Fig. 2.  - Ritratto funerario. Pârvan e da esso collegata all 'in, 
fluenza romana 5 ;  ma in realta i 
romani non fanno che allargare, 

sulla base economica da essi creata, la potenzialita di diffusione del patrimonio fi.gu, 
rativo greco in questa contrada che costituisce una delle ultime aree provinciali 6 : 
greco e il contenuto simbolico e ideologico delle rappresentazioni ; greci i centri 
d 'artigianato e di produzione. Non appaiono infatti, sul materiale che prenderemo 
in esame - o vi appaiono in una percentuale minima - quelle scene realistiche, 
collegate ad arti e mestieri, che in altre province e nella stessa metropoli del, 
l ' irnpero sono cosi frequenti e numerose da costituire una delle principali fonti 
d ' informazione per quanto riguarda l 'attivita clei diversi strati sociali della popo, 
lazione. E l 'analisi degli elementi componenti il repertorio figurato clei monumenti 
funerari mesici ci indurra costantemente a portare la nostra attenzione sui rapporti 

6 Q.uest'idea delia romanizzazione costituisce il 
filo conduttore dell'interessante volumetto lncepu
turile vieţii romane la gttrile Dunării, 1923.  Vedi 
passim e specialmente pp. 1 1 6 ss, 143 ss. 

6 lnteressanti a questo proposito le osservazioni 
di Radu Vulpe, Le nombre des colonies et des muni· 

cipes de la Mesie Inferieure, in « Acta antiqua Philip· 
popolitana, Studia hist. et phil. » p. 1 52  ss. che attri· 
buisce alla profonda ellenizzazione del paese il fatto 
che i Romani vi fondarono un numero di colonie 
e· municipi relativamente assai ridotto. 
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Fig. 3 .  - Eros dormente sulle spoglie di Herakles. 

Fig. 4.  - Imagine giacente di giovane donna. 
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166 GABRIELLA BORDENACHE 6 

tra la Dobrugia da una parte, la Grecia e l 'Oriente dall'altra. Rapporti diretti che si 
sono risolti sia nella tematica del limitato gruppo di monumenti che prenderemo 
in esame nella prima parte del nostro lavoro, sia in quella clei monumenti funerari 
piu modesti, ma piu largamente diffusi, quali le stele. 

Fra le sculture a tutto tondo del primo gruppo dobbiamo ricordare 
innanzitutto le grandi statue iconiche drappeggiate, sia virili che femminili, 
piuttosto insignifi.canti dai punto di vista della tematica. Le statue iconiche 
infatti - che dobbiamo imaginare sia protette da un monoptero o da un'edi
cola, sia esposte in aria libera in un'esedra - non offrono un particolare 
interesse. Come tutte le statue di questa categoria, largamente diffuse sull'area 
dell'impero, esse risultano dalla sovrapposizione di un ritratto ad una imagine 
drappeggiata desunta dai repertorio dell'arte classica. Per le statue femminili i 
tipi del panneggio sono i soliti - di preferenza la grande e la piccola Ercola
nense e la csd. Pudicitia ; quanto alle fi.gure virili poi, il volumen nella mano 
sinistra o la capsa clei volumina ai loro piedi rientrano anch'essi nella caratte
rizzazione tradizionale del ceto intellettuale, fi.ssato dall'arte greca gia nel IV secolo 
prima dell'e.n. Dobbiamo osservare pero che nel rendimento della statua drappeg
giata non si esce mai dai limiti di un lavoro corrente di bottega. Quanto ai 
ritratti appartenenti alle statue suddette che, soli, potrebbero permetterci di 
stabilire correnti d'arte e riflessi d'ambiente essi sono relativamente poco nume
rosi ; i pochi pezzi appartenenti ai primi due secoli dell'impero si possono inserire 
nella corrente classicheggiante di tradizione greca : cosi ad esempio la testa di una 
statua mezzanella di fanciulla, con i capelli tagliati in segno di lutto (Fig. 1 )  rica
denti sulla fronte a linguette di tradizione giulio-claudia, che si puo considerare 
uno clei piu antichi pezzi della serie 7 ; cosi una testa femminile velata, certo 
appartenente a una statua funeraria (Fig. 2) ,  databile nella seconda meta del 
I I  sec. e.n. , di una bellezza atipica a tal punto da aver fatto pensare a un'ima
gine divina 8• L'unica statua iconica virile intatta ci presenta, sul tipo gia men
zionato di togato con volumen, un ritratto piu interessante per i suoi caratteri 
stilistici che, come ho gia avuto occasione di dimostrare 9, ci richiamano verso 
l'Oriente. Ma, in linee generali, ripeto, ci manca una piu ricca documentazione di 
tale serie, per poter dedurre osservazioni piu generali e piu valide, dato che non 
possiamo includere nella serie clei ritratti funerari i vaghi tentativi di individualizzare 
i personaggi delle scene astratte del banchetto funebre e del morto eroizzato 
a cavallo nelle stele che esamineremo nella seconda parte del nostro studio. 

Di un innegabile interesse invece sono i monumenti di carattere mitolo
gico, anche se si tratta di un gruppo limitato, proveniente dall'ambito di tradi
zione greca o di floridezza economica di certi centri urbani, quali Tomis 
e Durostorum. Non conosciamo le categorie sociali cui tali monumenti apparte
nevano per il fatto gia menzionato che essi sono giunti a noi strappati dai con
testo archeologico, quali iscrizioni e dati topografi.ci. Ma e certo che si tratta del 
riflesso di un' arte che · potremmo definire colta, che si rivolge a un limitato 
cerchio di uomini agiati, iniziati alle interpretazioni fi.losofi.che che, in epoca 

7 Costanza, Museo archeologico. lnv. II, 3007 1 .  
� O .  Bordenache, în « Dacia », N .  S., II, 1958, 

p. 267, fig. I .  
» Ibidem., p .  269, fii:. 2 - 3. 
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7 TEM I E MOTIV! DELLA PLASTICA FUNERARIA 1 67 

romana, hanno cercato di conciliare le vecchie finzioni religiose greche con le 
esigenze della ragione. 

Una statuetta di Eros dormente sulle spoglie di Herakles (Fig. 3) trovata 
casualmente a Tomis nel 1894 ed entrata in una collezione privata 10 ci offre 

Fig. 5. - Sarcofago tomitano. 

Fig. 6. - Coperchio de! sarcofago fig. 5. Dettaglio. 

una buona edizione di un tipo statuario creato nell'arte ellenistica, assai diffuso 
in epoca romana : e Eros dormente su una pelle leonina, con due pissidi di papa� 

1° Coli. Mina Paucker, Vedi M. Paucker, Un relief 
al zrnlui Hypnos găsit la Constanţa,  in CNA, X- XIII ,  

1 934 - 36, p. 94 ss . ,  Tav. IV. Trovata nell'attuale 
Bui . Republicei, in occasione del!a costruzione del-
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168 GABRIELLA BORDENACHE 8 

Fig. 7. - Rilievo funerario di Durostorum. 

vero nella sinistra abbassata, a 
simbolo del sonno eterno, iden, 
tificato col genio della morte. 
11 tipo, noto a noi in molte 
varianti e in libere rielabora, 
zioni 11, era certamente desti, 
nato a ornare tombe di bambini 
morti precocemente, concepiti 
quali Eroti con gli attributi di 
Herakles ed esprimeva poetica, 
mente il pensiero e il rimpianto 
clei genitori per le grandi im, 
prese incompiute del piccolo 
morto. A giudicare dalla foto, 
grafia riprodotta nella fig. 3 -
unico documenta rimastoci di 
questa scultura - si tratta di un 
lavoro di accurata fattura, con 

la superficie finemente polita e l '  eccessivo uso di trapano (specialmente visibile 
nel nodo di capelli alto sulla fronte) di epoca antoniniana. 

Una figura secondaria della mitologia greca e pure rappresentata in un 
altro monumen.to funerario, inedito, oggi al Museo Nazionale di Antichita 
(Fig. 4) 12 .  E una imagine femminile maggiore del vero, semisdraiata, appoggiata 
col gomito sinistro su un'hydria rovesciata, della quale si perde il contenuto. 
La superficie della scultura e gravemente corrosa ; ma e ancora visibile il tratta, 
mento a piani larghi dell'himation che copre la parte inferiore del corpo senza 
soverchia insistenza nel rendimento delle pieghe, ottenute que e la con solchi 
abbastanza profondi di trapano, simili a canaletti. Per le forme allungate e lo 
speciale rendimento del panneggio, la scultura si puo ·datare nei primi decenni 
del I I I  secolo. 

Tipologicamente essa deriva dal motiva della Ninfa dormente, creato in 
epoca ellenistica per ornamenta di una fontana monumentale 13, ma la mancanza 
di un orificio nella parte posteriore della statua che corrispondâ con la bocea 
del vaso riverso esclude un suc uso decorativa e ci assicura invece della sua 
destinazione funeraria. La testa purtroppo manca (insieme alla parte superiore 
del busto) e non possiamo sa pere se la giovane donna, rappresentata nella semi, 
nudita divina di una ninfa) avesse gli occhi aperti o piuttosto chiusi , nell'abban, 

l ' immobile No. 48. Non sono date le misure. Dai 
momento delia pubblicazione, le tracce di questo 
interessante pezzo scultoreo sono andate perdute. 

11 M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, 
Princeton, 1960, fig. 6 1 6 - 620. Cfr. anche le quattro 
varianti conservate a Firenze, nel Museo degli Uffizi, 
G. Mansuelli, La Galleria degli Uffizi. Le sculture 
I, p.  1 39  ss., No 106- 109 ; tra gli esemplari degli 
Uffizi specialmente il No 106 si avvicina al nostro. 
Vedi pure la statuetta conservata a Roma, nel Museo 
Nuovo, D. Mustilli, Cat. p. 1 67 .  

12 lnv. L. 4.  Lungh. m. 1 ,95. Largh. delia lastra 
di base m. 0,52 ;  alt. complessiva m. 0 ,52 ,  delia soia 
lastra di base m. 0,09 -0, l l .  La statua e stata tagliata 
all'altezza clei seni. Gr. Tocilescu, Catalogul MNA, 
1 906, p. 2 1 ,  No 99. 

13 Creazione giunta a noi in numerose repliche. 
Vedi ad es. Amelung, Skulpt. Vat. Museum, II p. 
82, No 30 ; Collignon, Statues funeraires, p. 276.  
Vedi l 'adattamento funerario de! motiva nell'altare 
dedicato a Terpolia Procilla, gia Coli. Lansdowne, 
Cat. 1 930, p. 27 ,  No 3 7. 
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clono del sonno eterno. Il suo 
significato e trasparente pere : 
vuµqrYJ,  in lingua greca, significa 
tanto fanciulla o giovane donna, 
quanto divinita delle acque e 
se una giovinetta, come osserva 
finemente il Cumont n�lla sua 
opera sul simbolismo funerario 
dei Romani 14 « etait ravie a la 
fleur de l'âge, la douleur de 
ses parents aimait a se figurer 
que ces deites [Ies Nymphes] 
l 'avaient transporte dans leurs 
demeures profondes afin que, Fig. 8. - Discesa agii lnferi. Fregio funerario. 

devenue leur egale, elle vecut a 
jamais de leur vie ». L'hydria, 
che e il tradizionale attributo di divinita collegate al culto delle acque, roves
ciata com'e e col contenuto perduto, espresso plasticamente, e una discreta 
allusione alla vita, pur essa inesorabilmente perduta. 

Per quanto riguarda la disposizione originaria, la funzionalita,  se cosi puo 
dirsi, di questo interessante monumento e esclusa la possibilita di un coperchio 
di sarcofago della serie con giacenti o semigiacenti, a causa delle dimensioni . 
della lastra di sostegno, troppa stretta (m. 1 ,95 x 0,32) per coprire un' arca. 
Probabilmente la statua ornava un sacello o heroon familiare ed era fissata a una 
parete, come puo dedursi dalla faccia posteriore della lastra suddetta, rozzamente 
scalpellata , con un incasso a sezione quadrata dietro l 'hydria per ancorare il 
monumento. Con questa disposizione concorda anche la concezione della bella 
imagine la quale, piu che come scultura a tutto tondo, e concepita quale un 
altorilievo, con proporzioni volutamente allungate e una specie di frontalita delle 
varie parti del corpo nel senso delle maggiori dimensioni. 

Per quanto riguarda i rilievi figurati che, in eta romana, si polarizzano nella 
decorazione dei sarcofagi, ci troviamo nella Moesia inferior in una situazione 
tutta particolare. 11 sarcofago, quale monumento funerario, esiste in esemplari 
abbastanza numerosi, in necropoli piane e tumulari ; ma si tratta sempre di grandi 
arche, in marmo o pietra calcarea, con un pesante coperchio a forma di tetto 
a due spioventi, nella quale ii decoro figurativo, quando esiste, si limita ai massicci 
acroteri e al timpano del coperchio con motivi funerari correnti quali Thanatos, 
leone con zampa anteriore su testa d'ariete o di toro, testa di Medusa 15 (Fig. 6}. 
Raro e ·l 'acroterio conchigliforme con ii ritratto del defunto (Fig: 5)  16, unica 
l 'arca ornata sulla fronte con i simboli del dio lunare Men che rappresenta un 
pezzo d'eccezione, certo importato da uno dei centri produttivi dell'Asia Minore 1 7• 

14 Fr. Cu mont, Recherches sur le s:ymbolisme fune
raire des Romains, Paris, 1 942, p. 402. 

15 Anche per i sarcofagi che, per le loro dimensioni 
spesso colossali, costituiscono una classe di monu
menti notevolissima, non esiste un corpus. Per la 
tipologia generale vedi C. Moisil, Sare of agii de piatrd. 

in BCMI, III, 1 9 10, p. 8 1  ss. 
16 V. Barbu, în « Dacia », N. S . ,  VII, 1 963, p. 553 , 

No 1 ,  fig. 1 -6. 
17 E. Coliu, Un sarcophage a symboles a Tomis, 

în lstros, I, 1 934, p. 8 1  ss. 
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170 GABRIELLA BORDENACHE 10 

I pochi rilievi con scene di soggetto allegorico o mitologico - il mito 
allegorizzato in funzione catartica - hanno verosimilmente appartenuto a piccoli 
mausolei (decorazione interna od esterna) della necropoli di Tomis o di Duro
storum : tra questi citiamo innanzitutto un altorilievo di Durostorum (Fig. 7) 
considerato a torto frammento d'una stele e classificato, pure a torto, tra le rappre
sentazioni di banchetto funebre 18• Si tratta invece di un rilievo a se stante, 

giunto sino a noi quasi intatto che aveva come 
linea terminale superiore l'alta spalliera della kline. 
11 motivo del rilievo e ispirato a quello del ban
chetto, pur non rientrando in questa categoria : 
il morto, rappresentato sul proprio letto nella 
posizione del banchettante, e assimilato a un dio 
o a un eroe per le floride forme giovanili, il 
volto e l'acconciatura idealizzati. Non dissimile, 
per quanto riguarda la tipologia funeraria, dalla 
Ninfa (Fig. 4 ). Del banchetto funebre mancano 
la mensa tripes con le off erte votive e gli schia
vetti necessari al festino ; la figura femminile, a 
scala sensibilmente ridotta, non e ammantata ne 
velata ed ha piuttosto l'abbigliamento di una dea 
che d'una mortale (chitone a maniche corte, man
tello gettato sulle ginocchia) ;  come tale offre al 
defunto il frutto del melograno, simbolo d'immor
talita. All'immortalita e al sonno eterno allu
dono anche le pissidi di papavero ancora visibili 
nella mano destra di uno clei piccoli Eroti che 

Fig. 9. - Selene. posavano sulla spalliera della kline in schema 
araldico, nel gusto barocco che informa di se 
questo modesto rilievo. 11 motivo del giacente, 

assai diffuso nel mondo antico, e ripreso frequentemente nei sarcofagi in eta 
romana, proprio nelle forme del rilievo di Durostorum : cioe con l'indicazione 
della kline a spalliera ricurva realisticamente espressa - col telaio ornato agli 
angoli da placchette bronzee, con piedi torniti, materasso e cuscino - ed anche 
con i simboli accessori quali gli Eroti funerari e il mistico frutto del melograno 19• 
Non mancano neppure esempi, nel mondo romano, dell 'adattamento di questo 

18 Bucarest, MNA, Inv. L. 640. Alt. m. 0,53 ; 
lungh. m. O, 92 ; spess. m. O, 1 7 . Marmo. Pubblicato 
da Grigore Florescu, Monumenti antichi di Duro· 
storum, in « Dacia », IX - X, 1 94 1 ,  p. 427 ,  fig. 1 .  II 
Florescu credeva che « in basso la stele continuava 
per un'altezza corrispondente ai piedi delia kline 
- che, a giudicare dai resti conservati, erano rappre
sentati - e piu in basso aveva probabilmente il 
campo dell'iscrizione. La stele contÎnuava anche 
superioremente, terminando con un frontone o coro· 
namento. Le parti laterali, ora tagliate, erano ornate 
verosimilmente da un quadro architettonico - colonne 
o pilastri - o, ne! peggiore dei casi, una semplice 

bordura con -un ornamento vegetale ». Ma un attento 
esame de! pezzo esclude una continuazione in alto e 
in basso (superficie inferiore accuratamente martel· 
lata), tanto piu !ateralmente ; l'inizio dei piedi delia 
kline e indicato come in un'edicola tomitana, ibidem , 
fig. 2, ne! rilievo citato oltre, nota 20 e, in generale in 
tutti i coperchi di sarcofagi con imagine di giacente. 

19 Vedi ad es. due coperchi di sarcofago con l'ima· 
gine di un giovinetto nel Museo Nazionale romano. 
B. M. Felletti Mai, I ritratti ,  Roma, 1 953 ,  No 1 2 1 ,  
1 22 .  S u  u n  coperchio di sarcofago proveniente da 
Palmira e rappresentata la donna ai piedi del giacente 
e altri personaggi, vedi EA, IV, fig. 7 16 (ş. v._ letto). 
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motivo da elemento funzionale - il defunto sdraiato sulla propria arca a gran, 
dezza naturale - a semplice rilievo decorativo 20, a scala ridotta, destinato vero, 
similmente a ornare la nicchia di un ipogeo. C'e una differenza essenziale pero : 
nei citati esempi di arte romana la testa del defunto e sempre un accuratissimo 
ritratto sul quale si concentra tutta l 'attenzione dello scultore, mentre nel nostro 
rilievo al realismo descrittivo degli esemplari romani si contrappone una testa 
del tutto idealizzata, atipica, che 
accomuna il morto a un giovane 
dio (Adone?) .  Attiro l 'atten, 
zione anche su un'altra partico, 
larita : la qualita del lavoro -
lisciato, accurato, con pretese 
di arte aulica - nonostante certi 
errori visibilissimi di propor, 
zioni e di scorcio (soprattutto 
le braccia e le mani della figura 
femminile). 

Un rilievo pure impor, 
tante per il contenuto non co, 
mune (Fig. 8) ornava la trabea, 
zione di un monumento fune, Fig. 10. - Hades -Ploutos, Proserpina, Demetra. 
rario di considerevoli propor, 
zioni 21 ; esso e spezzato su 
ambedue i lati e în un deplorevole stato di conservazione ; tuttavia appaiono con 
sufficiente chiarezza gli elementi compositivi della rappresentazione figurata del 
fregio : a sinistra la sagoma di una nave dal complicato sartiame - sulla quale si 
agitano due personaggi a scala ridotta - rappresentata în modo del tutto assurdo tra 
due alberi nodosi carichi di grandi fiori stellati. Presso la nave, oltre l 'albero, 
appare Herakles, alto quanto la nave stessa, în uno schema statuario ben noto, 
con la pelle leonina gettata sull'avambraccio sinistro e la destra abbassata a tenere 
il tricipite Cerbero. La composizione o, piuttosto, la giustapposizione e ibrida, 
illogica e, cosi come appare oggi, mancante di equilibrio ; ma gli alberi sacri e la 
presenza di Herakles con Cerbero ci assicurano che siamo nell'Hades. La nave 
allude probabilmente all'ultimo viaggio e il dio che nella sua vita avventurosa aveva 
superato tutte le prove e con la discesa agli Inferi aveva trionfato persino dalla morte, 
rappresenta senza dubbio la promessa di una vita immortale ·accanto agii clei. 

Lo stesso puo dirsi di un altro rilievo frammentario pur esso inedito, oggi nel 
Museo Nazionale di Antichita, parte integrante di un monumento a decoro archi, 
tettonico (Fig. 9) come ci indicano gli incassi a regolare distanza e i resti di eram, 

20 Oli esempi si potrebbero moltiplicare ; basti 
citare un rilievo sempre conservato a Roma, Museo 
Nazionale, B. M. Felletti Mai, op. cit. No 280. 
Quasi identiche sono le misure : ale. m. 0,445 ; lungh. 
m. 0 ,72 ; spess. 0 , 1 45 .  

21 Bucarest, MNA, Inv. L. 35 .  Ale. m. O, 75 ,  lungh. 
m. 1 ,20 ; spess. m. 0 ,22 .  Marmo. La superficie de! 
rilievo e gravemente corrosa. La parte superiore 

sbrecciata al centre. Trovato ne! territorio tomitano, 
a Murfatlar, probabilmente trasportatovi quale pietra 
da taglio da una delle necropoli di Tomis. Gr. Toci
lescu, Catalogul MNA 1 906, p. 27 ,  No 285 (cfr. 
dossario MNA 1887,  fila 72). Il Tocilesco credeva a 
torto tale frammento parte integrante di un sarco
fage : ma le due fasce sotto ii fregio non lasciano dubbi 
sulla sua appartenenza a una trabeazione. 
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poni metallici del suo margine superiore 22• Il rilievo che continuava a sm1stra 
con un decoro traforato, era verosimilmente composta di piu arcate con imagini 
simboliche : nell 'unica arcata superstite e rappresentata Selene, la falce della luna 
dietro le spalle, la fi.accola accesa nel la sinistra, le vesti agitate dai vento che 
sempre spira nelle supreme altezze : la giovane dea e qui la guida del lontano 
mondo celeste, dell 'assunzione alle stelle, nello stesso significato che essa 

Fig. 1 1 . - Amazzonomachia. 

assume nelle monete con l 'apoteosi delle imperatrici del I I  secolo e.n.  e la 
leggenda « sideribus recepta » 23 • Alla stessa epoca (2 meta del I I  secolo) e 
databile il nostro rilievo. 

Pure a un monumento funerario di tradizione colta appartiene verosimil, 
mente un rilievo del Museo Archeologico di Costanza con i busti di Hades, 
Ploutos, Proserpina e Demetra (Fig. 10) .  Ho dimostrato altrove 24 l ' importanza 
nel mondo greco,romano di Tomis delie divinita di Eleusi strettamente legate, 
negii ultimi secoli del mondo antico, alle idee di sofferenza e d 'immortalita 
dell 'anirna. E degno di nota che, per quel piu ristretto campo figurativo della 
plastica mesica, non e rappresentata una delle drammatiche vicende che uniscono 
tali divinita - come ad esempio il ratto e il ritrovamento di Kore cosi spesso 
riprodotto sia in pitture di tombe sia nei rilievi di sarcofagi del I I - I I I  sec. e.n. 
- ma la loro stessa imagine, derivata dalla statua di culto, tipologicamente fedele 
all'archetipo greco, persino nel dettaglio della simbolica chiave dell'oltretomba. 

Questa corrente tradizionalistica si puo seguire anche nella seconda meta 
del I I I  sec . e .n.  in due rilievi che, nonostante la diversita dei soggetti, provengono 
probabilmente dalla stessa bottega di marmorari (Fig. 1 1 ,  1 2 a) : si osservi infatti la 

22 Inv. L. 746. Alt. m. 0,80 ; largh. m. 0,50 ; spess. 
m. O, 1 1 . Pietra calcarea dobrugiana. Inedito. Men
zione sulla provenienza - Tomis - in mss Tocilescu 
II, fii. 355 .  Sul margine superiore tre incassi a sezione 
rettangolare, uno dei quali con resti di piombo. 

23 BMC, IV, 1 885 ,  Tav. 87, 3 ; 1 59 1 ,  Tav. 87, 9 
(monete di Marco Aurelio e di Commodo). 

21 G. Bordenache, La triade eleusina a Tomis, in 
« Studii Clasice » ,  IV, 1 962, p .  28 1 ss. 
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bordura superiore composta di elementi disparati quali pietre irregolari - come 
a indicare la bocea di un antro - e tratti di una sommaria e rigida ghirlanda ; 
la maniera appiattita e ingrata di rappresentare i volti di prospetto, la peculiare 
forma clei cavalli, l' horror vacui, il caratteristico stile d'influenza pittorica a fi.gure 
sovrapposte che tuttavia non si coprono ; e l'interpenetrazione clei piani che non 
appaiono piu come tali ma si trasformano in qualcosa di apparentemente molle, 
ove affondano facilmente, come in un cuscino , gli elementi del piano successivo. 

Ambedue i rilievi riproducono una scena di lotta : l 'uno una vieta Amazzo
nomachia, ancora legata a vecchi schemi classici 25 - le Amazzoni giacenti sotto 
i ca'.valli, il Greco armato che afferra un' Amazzone pei capelli ; l 'altro un' agitata 
teoria di animali - arso, leone, leonessa, cerbiatto - attaccati da due Eroti alati, 
uno clei quali a cavallo 26 • Altri due frammenti di fregio, oggi in una collezione 
privata 27 (Fig. 1 2  b, c), con lo stesso soggetto, appartengono certo allo stesso 
fregio, nonostante certe differenze di proporzioni e di dettaglio che si possono 
spiegare con la disposizione delle varie parti del fregio su diverse facce di un piccolo 
mausolee : unico e inconfondibile infatti e lo stile del fregio non solo nel rendi
mento plastico e nella composizione - rilievo piatto, orrore del vuoto e del sospeso 
(nessuna estremita di figure umane e bestiali restando sospesa nel vuoto) - ma 
anche nell'identita di singole figure o gruppi, quali l' arso o la leonessa che salta 
alle spalle della gazzella , e nel gusta per le scenette miniaturistiche sotto animali 
di maggiori proporzioni (il leoncino ferito sotto il cavallo di Eros, una leonessa 
che sbrana un cerbiatto sotto una gazzella) .  

ln questa movimentata scena di  lotta, sulla scia di  vecchi schemi orientali, 
si insinua un solo elemento realistica, segno indubbio del gusto del tempo : e 
cioe l'Erote (Fig. 1 2,b ) non e nudo, come i suoi compagni di lotta, ma porta, a difesa 
del braccio sinistro, la manica di cuoio sostenuta da una cinghia trasversale che 
portavano i gladiatori nei sanguinosi giochi del circo , come possiamo dedurre 
da tutta una serie di relievi gladiatori clei quali citiamo, per restare nell'ambito 
della Mesia, una nota stele funeraria tomitana con !' imagine di un gladiatore 
barbaro morto lottando nell'arena 28 • 

Chiara e la simbologia funeraria tanto dell' Amazzonomachia che della caccia. 
Com'e stato recentemente osservato 29, gia nel IV secolo prima dell'e.n., !'imagine 

26 Bucarest, MNA, lnv. L. 602. Alt. m. 0,50 ; 
lungh. m. l ,  1 5 .  Ricomposto da cinque frammenti. 
Vedine una modesta riproduzione in Pârvan, Incepu
turile . . . , fig. 83. 

16 Costanza, Museo Archeologico. lnv. I I, 30012 .  
Alt. m. 0,47 - 0,48 ; lungh. m. l ,45 ; spess. m. 0,04 -
0,06. G. Cantacuzino, Un monument nou al cavale
rului trac, in « Convorbiri literare », aprile 1 93 1  ; 
lo stesso articolo ripubblicato in francese, Une chasse 
inconnue du Cavalier thrace, in Melanges Gustave 
Glot:i: I, Paris 1 932, p. 103 ss. L'assurda ipotesi de! 
Cantacuzino che ricollegava questa generica scena di 
caccia al cavaliere trace, e stata ribattuta ed eliminata 
da R. Vulpe in due recensioni pubblicate in AnD, XII, 
1 93 1 ,  e in lstros, I, p. 1 48 ss. Vedi inoltre S. Ferri, 
Arte romana sul Danubio, p. 370 ss., fig. 502 a-b ; 

E. Will, Le relief cultuel greco-romain l 955, p. 69 ss. 
17 Questi due frammenti minori si possono consi

derare inediti, sebbene uno di essi (b) sia stato ripro
dotto dai Ferri l.s. c., p. 370, fig. 503 ,  perche l'imagine, 
piccola e oscura, non si pu6 considerare un'edizione 
leggibile. I due frammenti hanno le seguenti dimen
sioni : framm. b: alt. m. 0,45 ; lungh. m. 0,66 ; spess. m. 
0,03 -0,05. Framm. c:  alt. m. 0,4 1 ; lungh. m. 0,53 ; 
spess. idem. 18 Stele di Skirtos, conservata a Bucarest MNA, 
lnv. L. 604. Su tale stele vedi L. Robert, Les gladiateurs 
dans !'Orient grec, No 44, p. 104 ss. ; Tav. IV (ivi 
precedente bibliografia). Cfr. anche ibid., No 46, p. 
106, Tav. XIII. 

1 9  P. Devambez, Bas·relief de Teos, 1 962, p. 30. 
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dell' Arnazzone, vinta o vittoriosa, era collegata all'idea della morte, quale cieco 
istrurnento del destina. Ma in epoca romana, nel quadro delle concezioni rnistico
filosofiche sulla vita d'oltretornba cui ci siarno piu volte riferiti, le Arnazzoni 
in lotta assurnono un altro significato : se la morte cioe e ineluttabile, si puo 
lottare contro di lei e, a volte, si puo trionfare. La caccia poi rappresenta sin 
dall' epoca arcaica una scuola di coraggio e di bravura, un esercizio ove si mani
festa ! 'abilita e ! 'energia dell'uorno -- chiara allusione ai pericoli e alle fatiche 
cui un uorno <leve sottoporsi con ferrnezza per poter dirnostrare quella virtus 
che, soia, puo assicurare l'irnrnortalita 30• 

Dall'analisi clei pezzi scultorei presi in esarne che rappresentano prodotti 
di quella corrente che abbiarno definito colta, appare evidente che le botteghe 
attive nei centri urbani quali Torni o Durostorum-sia di vecchia tradizione greca, 
sia di piu recente creazione romana - avevano un repertoria non troppo variato, 
di buona tradizione greca, non arricchito pero ne rinnovato dalle scene vivaci 
e rnoltiplici della vita giornaliera e del lavoro come nel resta del rnondo romano. 
La stessa esclusiva fedelta ai terni dell'arte greca apparira in modo altrettanto 
chiaro nella seconda parte del nostro studio ove prendererno in esarne le stele 
che per un lunghissirno periodo di tempo riproducono ii motiva del banchetto 
funebre e del morto eroizzato a cavallo. Le iscrizioni in greco e in latino che quasi 
sernpre le stele ci conservano ci perrnetteranno di allargare la nostra ricerca, di 
stabilire la grande varieta, dai punto di vista etnico e sociale, clei titolari di questi 
rnonumenti funerari, spesso assai rnodesti, e di seguire per circa quattro secoli, 
sino alle soglie del cristianesirno, la tenace persistenza di prototipi che circolavano 
nel rnondo antico gia dai V sec. prima dell'e.n. 

8°  Fr. Cumont, op. cit., p. 455 ; vedi anche Ch. 

Picard, La chasse a courre du lievre, in Studia antiqua 

GABRIELLA BORDENACHE 

per ii 70° anniversario di A. Salac, Praga 1955, 

p. 156 ss. 
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