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L'assoluta maggioranza clei monumenti funerari delia Scizia Minore e costituita, come abbiamo 
detto nella prima parte di questo studio 1, dalie stele, dato che la colonna, quale segnacolo funerario, 
non esiste in questa contrada de! mondo antico e l'altare e relativamente poco diffuso. Di grandi e 
di piccole proporzioni, di marmo e di pietra calcarea, appartenenti indistintamente a greci, a romani, a 
traci grecizzati o romanizzati, le stele sona state trovate su tutta l 'area delia provincia, dalia sua linea 
orientale estrema, costituita dai littorale de! Ponto, sino alle cittaforti de! limes lunga il Danubio 
(Noviodunum, Troesmis, Capidava, Durostorum) e addirittura nel medio rurale di viei o di pagi piu o 
meno fiorenti , molti dei quali archeologicamente identificati (vicus Clementiani, vicus Ultinsium, vicus 
Celeris, vicus Ulmetum, ecc.) 2• Deva premettere, prima di entrare nella discussione, che spesso puo 
sussistere un dubbio sul valore topografico clei ritrovamenti, dato che molte stele sona apparse riado
perate quale materiale da costruzione in cinte di mura elevate in fretta in momenti di pericolo -
Histria, Capidava, Ulmetum, Tropaeum Traiani 3 - ma e logico pensare che vi siano state trasportate 
da punti non lontani de! centra rispettivo. Quindi la provenienza rimane essenzialmente valida, anche 
se spesso non si puo arrivare a vere e proprie precisazioni topografiche. 

La mancanza di un corp11s di tale classe di monumenti, anche per zone limitate ne! tempo e nello 
spazio, rende malagevole seguire la nostra ricerca ; ma tale corpus e in preparazione ed io ne citero solo 
i pezzi piu significativi, in base a una buona scelta di tutto ii materiale, per potere dare una chiara 
immagine di questa ricca classe di monumenti funerari e delia sua evoluzione nel tempo. 

Dai pun to di vista tettonico le stele si possono dividere in due gruppi principali : 1) le stele 
di tradizione ellenistica, generalmente di proporzioni modeste e per questo sempre di marmo, pro
dotte nei grandi centri artigianali de! Ponto, di forma rettangolare con rilievo incassato ; sia con ii 

lato lunga in basso O e la rappresentazione figurata chiusa tra due elementi architettonici di poco 

rilievo - generalmente semplici lesene di stile clorico (fig. 1) ; sia con il lato breve in basso O 
spesso sensibilmente rastremate O (fig. 3-4), senza ornamenti o arricchite da elementi architettonici 

accessori, come lesene o colonnine laterali, nonche un frontoncino triangolare semplice o ornato, si da 

1 « Dacia », N. S., VIII, 1 964, p. 1 6 1  ss. 
2 R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, p. 192 ss. 
3 I I  problema delie pietre erranti delia Dobrugia e stato 

gia posto dai Pârvan a proposito di un altare di marmo con 
un'iscrizione tomitana trovato tra le rovine di  Ulmetum 
(Cetatea Ulmetum, II, in ARMSI, XXXVI, 1 912, p.  357). li Pârvan esclude, dai punto di vista materiale e morale, 

DACI.A., N. S„ Tome IX, 1965, pp. 253 - 281 ,  BUCAREST 

un eventuale trasporto da Tomis e pensa, a ragione, che 
tali pezzi provengano piuttosto da centri rurali greco
romani ove la metropoli aveva innalzato monumenti 
ufficiali di modesta mole ; centri distrutti dalie prime inva
sioni barbariche e mai piu ricostruiti (a differenza clei 
centri urbani e clei castri) . 
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254 GABRIELLA BOR DENACHE 2 

formare a volte una pseudo edicola. Solo nella seconda meta del II secolo e all'inizio del III il fron
toncino assume forme tondeggianti, di solito ad arco ribassato. Le iscrizioni di questo gruppo sono 
generalmente brevi, tracciate sopra o sotto la rappresentazione figurata - a volte parte sopra e parte 
sotto (fig. 4, 6, 7-8;  2) le grandi stele complesse di influenza e di gusta romano, a piu registri, 
uno dei quali - spesso il piu considerevole - occupato dall'iscrizione, che viene ad assumere un 
posto preponderante. Date le notevoli proporzioni (2 - 3  m. d'altezza), queste stele sono sempre 
di pietra calcarea, ricavata dalle varie cave della Dobrugia. Le scene figurate e il campa dell'iscri
zione sono generalmente inquadrati da una comice piatta, ornata da sinuosi tralci d'edera e special
mente da racemi di vite, con o senza pesanti grappoli d'uva (fig. 5, 10, 1 1 -14, 17, 20). 

Dal punto di vista della decorazione figurata invece, le stele sono di una singalare unita e, direi, 
monotonia : in netto contrasta con la ricca e variata tematica del mondo funerario romano, vivamente 
ispirata all'attivita del defunto, si da costituire un'inesauribile fonte d'informazione per le mol
teplici attivita della vita giornaliera, le stele mesiche ci offrono una massa compatta di scene 
di banchetto eroico, spesso accoppiate a quella del « cavaliere trace » ;  poche le stele con ritratti, 
con una netta preferenza per la figura intiera, di tradizione microasiatica ; rarissime le scene ispirate 
alla vita quotidiana e al lavoro. 

La scena di banchetto - simbolo di un eterno festino ove una ebrieta divina faceva vivere gli 
eletti in una perfetta euforia - e di vecchia tradizione orientale. Certo, anche in questo problema gene
rale - come e anzi piu che in quello particolare e relativamente limitato dell'arte funeraria della 
Moesia inferior - si sente la mancanza di sillogi analitiche, principalmente di carattere topogra
fico, indispensabile punto di partenza per delimitare determinate aree nello studio di un motiva. Dob
biamo riconoscere pero che presso ii numero abbastanza ristretto di tali sillogi 4, a carattere piu o 
meno ampio, una importante serie di studi e di articoli, piu recenti o piu vecchi, ha cercato di risol 
vere il complesso problema, per lunga tempo confuso ed oscuro, dell'origine, della diffusione, nonche 
della lenta evoluzione simbolica delia scena di banchetto, che dobbiamo considerare una dei temi piu 
popolari dell'arte antica. 

E merita della studiosa italiana Margherita Guarducci di aver tentato, in un suo articolo 
recente 5, una sintesi del lavorio di ricerca intomo al tema suddetto, chiarendone le parti ancora oscure 
con la sua ben nota conoscenza del fonda ideologico del mondo greco, qual'esso appare nei testi 
e nelle arti figurate : pare certo armai che il tema del banchetto, formatosi nell'Oriente asiatico come 
immagine del signore a convito, viene importato nella Grecia durante il VI secolo prima del-
1' e.n. ; qui diventa uno dei motivi preferiti dell'arte, dapprima in una serie di rilievi votivi, general
mente di provenienza attica, che si estendono cronologicamente dal VI all'inizio del III secolo prima 
dell'e.n. ; poi nel gruppo ben piu numeroso dei rilievi sepolcrali che dilaga in tutto il mondo antico 
dall'inizio del sec. III prima dell'e.n. sino a tarda eta imperiale. Naturalmente i termini cronologici 
indicati si debbono intendere, seconda noi, solo quali generici punti di riferimento, non potendosi 
separare con una netta barriera cronologica due serie di rilievi cosi strettamente unite dal punto di 

4 Ancora utile e i i  volume di A. Schoeber, Die romiscben 
GrabsJeine von Norirnm und Pannonien (Sonderersch. d. 
oesterr. Inst„ X, 1 923) ; Eduard Vorbeck, Mi/iJiirinschrif
Jen aus CarnunJum, Vienna, 1954 ; Alice Burger, Âldoz.ali 
]elenei Pannonia Koemlikein (Scena di sacrificio sui monu
menti in pietra delia Pannonia), in Regeszeti Fi.izetek, 
5, 1959 ; Irma Cremofoik, ToJenmahltlarsJel/11ngen a11f riimi
schen Denkmiilern in Jugoslau•ien, in J6AI, XLIV, 1959, 
Beiblatt, p. 209 ss. 

Di un interesse tutto particolare, per l'affinita de! mate
riale con quello delia Moesia inferior, c ii corp11s di Nezih 
Firatli e Louis Robert, Les sJe/es f11niraires de Byz.ance 

grico-romaine, Paris 1964 (Bibi. arch. et hist. <le ! 'Institut 
fran\;ais d'archeologie d'lstanbul, XV). Altrettanto interes
sante per noi, anche se non si tratta di  un corpus di stele, 
e !'opera de! Mihailov, IGB che pubblica e riproduce 
integral mente tutto ii materiale iscritto di I ingua grec a 
- onorario, votivo e funerario - travato in Bulgaria ; 
le stele funerarie qui pubblicate, anche se limitate a 
quelle con iscrizione greca, sono in numero considerabile. 

& M. Guarducci, BryakJes, Un conJrib11Jo al/o sJutlio 
tlei « bancheJJi eroici», in AJA, 66, 1 962, p. 273 ss. Ivi biblio
grafia essenziale sull'argomento, specialmente p. 274, n .  1 .  
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vis ta tematico e simbolico : e evidente che non mancano rilievi funerari che risalgono alla fine o addirit
tura alla meta del IV secolo, ne rilievi votivi che scendono alla meta del III. Per questo e spesso dif
ficile, per i rilievi appartenenti al IV -III secolo, stabilire con chiarezza la loro natura - se votiva, 
cioe, o funeraria - qualora non ci soccorrano precisi dati di scavo o iscrizioni. 

Il Deubner ha distinto le due classi di cui sopra sotto il nome di Heroenreliefs e Totenmahl
reliefs 6 : a torto pero, mi sembra. Pur senza entrare nel delicato problema del primitivo valore del 
termine !�pwc; e del rispettivo nome ''H pcui;, per il quale rimando alle osservazioni del gia citato arti
colo di M. Guarducci 7, sembra chiaro oggi che il tema sia stato applicato prima all'Heros divino, 
concepito nel suo aspetto di nume infera, poi ai vari Heroes nei quali si era moltiplicata la sua 
figura e, nello stesso tempo, ai morti piu insigni che i superstiti avevano sollevato a una sfera piu 
alta ; e infine a comuni defunti, divenendo in tal modo uno dei temi piu ovvii dell'arte funeraria. 
Per questo mi sembra giusto lasciare la denominazione di « banchetto eroico » al primo e al seconda 
gruppo, unico essendone, in ultima instanza, il valore simbolico ; una scena di culto per un dio, 
per un eroe o per un mortale eroizzato. 

Alla fine dell'epoca arcaica, quando il motivo del banchetto appare ne! mondo greco, nella 
classe gia menzionata dei rilievi votivi, gli elementi essenziali della scena sono gia composti in quel 
quadro caratteristico di cui questi sono gli elementi essenziali : una figura maschile seminuda, appog
giando il gomito sinistro ai cuscini, tiene nella sinistra una phiale o un kantharos e regge nella destra 
levata un rl!Jton d'onde s'immagina che il vino zampilli nella coppa, oppure ha semplicemente la 
sinistra libera e protende la destra con una phiale, ove altri verseranno il liquido per il sacrificio. 
Davanti al letto e la tavola rettangolare carica di cibi. Ai piedi della figura giacente e generalmente 
una figura femminile seduta sull'angolo estremo della kline stessa o su un trono o su uno sgabello. 
Un giovane coppiere nudo presso un capace vaso completa spesso la scena. Cane, protome equina, 
serpente ed altri attributi, insieme o separatamente, completano l'aspetto « eroico » della scena. Nei 
rilievi votivi attici del IV secolo si notano spesso accanto alla coppia principale delle due figure maschile 
e femminile, immagini piu piccole di devoti che si avanzano verso la kline da sinistra o, piu 
raramente, da destra, la mano alzata nel segno dell'adorazione. Anche questo motiva passa 
ai rilievi funerari ove le piccole imagini rappresentano i parenti del morto eroizzato che 
recano le loro offerte e il !oro estremo saluto. 

Per restare nei limiti dell'arte funeraria imposti dal presente studio, nel territorio stesso che 
c'interessa troviamo i precedenti di quello che sara il piu popolare tema d'eta romana : alcuni rilievi 
funerari provenienti da Histria, databili verso la fine del IV secolo prima dell'e.n. ci conservano la 
scena del banchet to eroico sia semplice, sia con adoranti 8• 

Un rilievo purtroppo assai frammentario venutd in luce a Callatis 0, databile în epoca ellenistica 
(fig.1) ,  a�µix di una tomba collettiva, ci offre un tipo piu evoluto, ove alla tavola rettangolare si 
sostituisce quella rotonda a tre piedi ricurvi în forma di zampa leonina e una piu ricca rappresenta
zione del letto funebre. Il serpente e la protome di cavallo sullo sfondo sono gli abituali simboli di 
morte ed eroizzazione. 

Da questo tipo deriveranno le rappresentazioni semplificate che in eta romana ci appaiono 
cristallizzate in un rigido frasario di bottega (fig. 3). Quando e avvenuta l'evoluzione dai tipi elleni
stici, abbastanza complessi e variati, alla schematizzazione di epoca romana, che adattando senza 
discernimento a qualsiasi quadro una scena creata per un campo rettangolare con il lato lungo in 
basso, tende a una continua compressione e deformazione, sino all'inevitabile riduzione della figura 

8 Deubner, in S111dies Robinson, I ,  Washington, 1951,  
p.  606 ss. 

7 L.&„ p. 278. 

8 G. Bordenache, in « Dacia »,  N.  S„ V, 1961 , p. 1 92, 
figg. 6 - 8 .  

9 Ibidem, IV, 1 960, p .  495, N o .  5, fig. 8 .  
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del giacente e al sovrapporsi inorganico delle altre figure? 11 materiale a nostra disposizione non ci 
permette di seguire questo sviluppo, senza soluzione di continuita ;  infatti tra il rilievo sopra citato 
di Callatis e il primo clei monumenti in serie di epoca romana, la stele di Antigone e di Aulosanis 

Fig. t .  - Mangalia, Museo. Alt. 0,465. 

Fig. 2. - Histria, Museo. Alt. 0,19. 

del sec. I e.n. (fig. 3) 10 esiste una lacuna di circa tre secoli. Ma la ricca serie delle stele di Bisanzio 
recentemente pubblicate 11 ci permette di postulare che la lacuna del nostro materiale e puramente 

10 I. Stoian, Tomilana, Bucarest, 1962, p. 202, No 1,  
Tav. LIV, Lo Stoian, che e ii primo editore delia stele, 
crede che si tratti di un nome doppio, Antigone Aulosanis 
proponendo con molta riserva la lettura 'A11·ny6111J Au).oaiX-
11tc;/[yu J"'i I:tu&lj, ii che non e accettabile, dato che la lettera 
prima dell'lj non e certamente una 11. Louis Robert, che ha 
avuto recentemente occasione di vedere la breve iscri
zione, ne ha dato una lettura che concorda sia con le 
lettere oggi visibili, sia con l'uso delie stele pontiche <li 

scrivere separatamente i nomi su ciascuna delie imagini 
rappresentate 'A11Tty6111J �lj. AuAoaiXvtc; I:tu&lJ. 

11 Confronta la citata stele di Antigone, con Ic stele 
ellenistiche di Bisanzio, Nezih Firatli, o .,„ Tav. XV, 45 , 
67(II sec. prima dell'e.n.) ; Tav. XIX, 97 (II sec. prima 
dcll' e.n.) ; 96 (I sec. prima dell'e.n.), ecc. Lo stesso con
fronto si puo fare con alcune stele ellenistiche di Odessos ,  
G .  Toncheva, i n  « Archeologia», V I ,  1 964, 4 .  p .  3 7  ss. 
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casuale, dovuta al capriccio dei ritrovamenti, e che lo schema il quale trionfed. in eta romana si 
era gia formato nel corso dell'epoca ellenistica, a cominciare dal II sec. prima dell'e.n. 

Nelle pagine che seguono cercheremo di dare un'esemplificazione delle stele con scene di ban
chetto per punteggiare, nel corso dei primi quattro secoli dell'e.n., l'evoluzione stilistica e formale 
di tale scena ; nell'assoluta mancanza di qualsiasi informazione sulle necropoli cui le stele apparten-

Fig. 3.  - Bucarcst, Museo Nazionale di Antich ita. Alt .  0,56. 

gono, dovremo basare il nostro giudizio esclusivamente sugli elementi figurativi, non ignari delia 
difficolta di classificare un motivo artistico divenuto motivo di bottega, nel quale bisogna distin
guere, con la massima prudenza, quello che e inabilita tecnica di scalpellini - che non entra nella 
valutazione cronologica - da quanto invece e essenziale per la datazione : cioe l'organicita della 
struttura, sia nella composizione sia nei vari dettagli, specialmente nel rendimento del panneggio. 
Utili sono gli elementi che potremmo dire antiquari che riflettono le fluttuazioni della moda, soprat
tutto nelle pettinature femminili, ne! taglio di barba e capelli presso gli uomini. 

Labili e incerti, per il problema cronologico, gli elementi tettonici : vedremo infatti, nel corso 
della nostra esposizione, la varieri de! quadro pseudo-architettonico di rappresentazione innegabil
mente contemporanee. 
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Sona sempre le iscrizioni ad offrirci i dati piu sicuri, nonostante le difficolta di precisare le oscil
lazioni cronologiche clei carat teri paleografici greci e latini in epoca romana : sia per gli elementi 
interni dell'iscrizione stessa, sia per date formule funerarie delle guali si e potuto stabilire, con una 
certa approssimazione, il periodo di circolazione. Cosi per guanto riguarda le iscrizioni latine anche 
il Braemer, nel suo recente lavoro sulle stele di Bordeaux 12, ha proposta di seguire le conclusioni di 
I. I. Hatt per le stele funerarie galliche 13 : la formula H (ic) S ( itus) E (st) con il nominativo, nonche 
il semplice dativo limitata al I sec. e.n. ; Dis Manibus alla fine dello stesso secolo ; D(is) M(anibus) 
al periodo flavio e soprattutto al II secolo, alla fine del guale appare D(is) M(anibus) el M(emoriae) . 
Nel III secolo D(is) M(anibus) tende a scomparire : non si trova che Memoriae, Securitati o Quieti 
aeternae. 

I formulari delle iscrizioni greche, piu liberi, sembrano sfuggire a ogni classificazione ; în ogni 
caso non si possono applicare alla Moesia inferior le conclusioni che Ch. Dunant e I. Pouilloux (Etudes 
thasiennes V, p. 210 s.) hanno dedotto dall'esame delle iscrizioni funerarie tasie. 

Nel materiale a nostra disposizione una delle piu antiche stele del tipo che potremmo definire 
« pontico » e guella gia citata di Antigone e di Aulosanis (fig. 3) che in base ai caratteri dell'iscri
zione, molto irregolari, e a guelli della rappresentazione figurata, sembra appartenere all'inizio del 
I sec. dell'e.n. ; essa ci offre - in una morfologia ancora corretta e in un linguaggio figurativo 
convenzionalmente classicistico - la scena di banchetto semplificata che possiamo considerare tipica 
per le citta clei Ponto Sinistro, da Bisanzio, su per la costa tracica e dobrugiana, sino al delta 
clei Danubio : ii banchetto rappresentato ad alto rilievo in una spazio minimo, e ridotto al solo gruppo 
centrale ; il defunto semisdraiato sulla kline non e piu rappresentato in seminudita eroica (salvo raris
sime eccezioni), idealmente assimilato a un dia, ma, avvolto nelle vesti di tutti i giorni - tunica e 
mantello - di tradizione greca, solleva nella destra la corona dell'immortaliti, motiva irradiato da 
Bisanzio 14, che restera una degli elementi costanti e distintivi delie scene di banchetto non solo 
nelle stele clei centri urbani del Mar Nero, ma in tutte le stele di viei, municipi e colonie della Moesia 
inferior. Ai suoi piedi siede, su una poltroncina con alta spalliera, la donna col capo velato, anch'es
sa variamente drappeggiata nei due pezzi tipici del costume femminile greco 15• Scompare il len
zuolo o la stoffa che ricadeva in pieghe leggere dal letto stesso. II tavolo e armai soltanto in forma 
di mensa rotonda con tre zampe leonine che, come vedremo, tendono verso proporzioni sem pre piu 
massicce. Gli schiavi non sona piu guelli dell'originario banchetto eroico, nudi e occupati a mescere 
il vino per la libazione, ma, derivando dai repertoria figurato delle stele funerarie attiche, sona rap
presentati vestiti, generalmente nell'atto di portare offcrte o nella tradizionale attitudine di mestizia, 
il viso reclinata su una mano ; per la compressione di tutta la scena sono ridotti a pupazzetti minu
scoli agii angoli inferiori del rilievo, piuttosto elementi decorativi che funzionali. Sono stati eliminati 
i simboli delia morte e dell'immortalita guali la protome eguina e il serpente come anche la varia 
suppellettile la guale arricchiva la scena con un discreto richiamo alia vita e alle occupazioni del 
defunto. Le rarissime eccezioni non fanno che confermare la regala. Cosi , ad esempio, nell'ambito di 
Histria, citta che conserva tenacemente le tradizioni greche, possiamo ancora cogliere, in piena eti 
romana, un'eco isolata di ormai lontane concezioni ellenistiche : in una piccola stele marmorea, data-

12 Fransois Brzemer, Les stUes funeraires a personnages 
de Bordea11x, Jer - JJJ• siecle, Paris, 1 959, p. 1 6  s .  

1 3  J.  J .  Hatt, La tombe gallo-romaine, 1 9 5 1 ,  p. 18  s .  
u II primo ad attirare l'attenzione su questa filiazione 

topografica e stato L. Robert, in RevPhil, N. S . ,  XXXlll, 
1 959, p. 167, n .  6. Ne! corp11s delie stele funerarie di  Bi
sanzio citato a n.  4 ii Firatli insiste a sua volta su questo 
motivo (p. 36). 

u L'assoluta fedelta alia tradizione iconografica greca 
de! costume femminile e maschile - quando siamo cosi 

bene informati sul costume locale dai riliev i de! trofeo 
di Adamclissi, unico monumcnto mesico indipendente 
dalia tradizione classica - e una prova perentoria dell'esi
stenza e delia circolazione di canoni e modelli. Essa costi
tuisce uno clei principali elementi distintivi tra le stele 
mesiche e quelle di altre province, come ad es. la 
Pannonia, ove si possono individuare, con sufficiente 
chiarezza, i diversi elementi di un costume nazionale. 
Cfr. Margareta Lang, Die pannonische Fra11entracht, in 
JOAI, 19 /20, 1919, Beiblatt, p. 207 ss. 
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bile in etâ antonina (fig. 2) 16 appaiono non solo, sullo sfondo, la protome equina e le armi clei defunto 
(schinieri, elmo con paranuca, scudo) ma ai piedi clei letto funebre un piccolo adorante tutto am· 
mantato ; a lontani prototipi attici del IV secolo prima dell'e.n. si ricollega anche il motiva del gia
cente che solleva nella destra il tradizionale rhyton a protome zoomorfa. Egualmente, nella stele gia 
citata di Antigone, che abbiamo scelto come capo
serie per le scene clei banchetto, un cavallino al 
passo verso destra e scolpito sullo zoccolo della 
stele stessa, a bassissimo rilievo, anzi quasi affon
dato in esso. Sebbene ii cavallo, con o senza cavaliere, 
rappresenti un vecchio simbolo funerario attico, 
esso rimane isolato, in questa forma, nella serie delie 
stele meskhe d'eta romana ove ii cavallo appare 
spesso ma soltanto nell'iconografia del morto eroiz
zato a cavallo. 

Lo schema che abbiamo or ora delineato 
continua quasi immutato per tutto ii I e  anche nel II 
secolo e.n. in un filone di piccole stele marmoree che 
potremmo definire tipicamente pontiche (fig. 4) 17• 
Contemporaneamente per<'>, gia nel corso clei I 
secolo, possiamo seguire tutta una serie di varianti 
ove appaiono indubbi accenti di gusto romano. 
Tre stele militari di provenienza tomitana databili 
tutte, per elementi interni dell'iscrizione, approssi
mativamente in eta flavia, sono utilissime per pater 
seguire, in un limitatissimo periodo di tempo, le 
oscillazioni stilistiche e tipologiche della scena che 
c'interessa : la prima e la stele di T. Flavio Capi
tone 1s veterana dell'a/a Pannoniorum che, all'epoca 
di Vespasiano, aveva sede a Troesmis (fig. 5). L'ex 
decurione « donis donato ah imp(eratore) Vespa
siano » appare disteso non piu su un semplice 
divano, ma sul letto ad alta spalliera ricurva di 
tipo romano, di un indiscutibile gusta barocco. La 
sua importanza � messa in evidenza dai numero 
clei servi - quattro, invece di due - e dai ricco 
vasellame, che sembra in metallo, allineato sulla 
mensa tripes; soprattutto dall'iscrizione latina, in 

Fig. 4. - Bucarest, Museo Nazionale di Antich ita.  
Alt. 0,68. 

belle e grandi lettere capitali, che puo considerarsi tra i piu antichi esempi del sopraffacente gusta 
romano per le altisonanti iscrizioni che occupano uno spazio almeno uguale, se non maggiore, di 
quello del simbolico banchetto. li rilievo, eseguito con una certa abilita, e spazioso, aerato. I servi 
non stanno ai Iaci della mensa in attitudine di passiva mestizia ma si affaccendano a mescere il 

18 G. Bordenache, in Dacia, N.  S„ V, 1 962, p .  209, 
fig. 26. II rilievo funerario di netto accento classicheggiante 
e pure con protome equina, pubblicato dai Tocilescu, 
Mon11111. epigroffre şi u11/p111roli, I, p. 428, fig. 7, oggi ncl 
Museo Severeanu e, secondo me, di dubbia autenticitil. 

17 I. Stoian, o.&„ p. 207 s„ Tav. LXI, 2.  E partico
larmente interessante scguire l'immobilita di questo 

schema nellc stele di Bisanzio, ne! volume gia citato a 
n. 4„ che si possono ripartire, in basc ai caratteri paleo
grafici dcllc iscrizioni, su un periodo di bcn cinque secoli. 

18 CIL, III, p. 239282, No 14 453 = Gr. Tocilescu, 
Foui//er el ruher&hes, p.  213 ss, No 43 ; I .  Stoian, o .&„ p. 
205, No 5, Tav. LVII. 

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



260 GATIRIELLA TIORDENACHE 8 

vino o a porgere doni votivi. Si osserva sin d'ora uno clei servi, che sembra essere il piu impor
tante, con una salvietta gettata sulla spalla sinistra. 

Assai affine per le forme stilistiche e tutta una serie di dettagli - contemporanea o forse di 
poco posteriore - e la stele di Cornelia Fortunata, sempre di provenienza tomitana, con iscrizione 

metrica greca in trimetri giambici 19• 
Approssimativamente della stessa epoca 

e la stele di I. Valerius Germanus di Pessi
nunte, imaginifer della legione VII Claudia 
Pia Fidelis (fig. 6) 20 :  sebbene nella tettonica 
la piccola stele sia fedele a piu antichi 
schemi greci, nel banchetto sono gia evi
denti alcuni elementi che diventeranno 
sempre piu comuni : cioe mentre in epoca 
greca l'immagine di un solo giacente poteva 
esscre il simbolo anche di una tomba col
lettiva 21, in eti romana si tende a stabilire 
una corrispondeza tra le persane nominate 
ncll'iscrizione e ii numero di personaggi 
inseriti nella rappresentazione del ban
chetto. E evidente nello stesso tempo - in 
questa stele come in quella che presen
teremo in seguito - il tentativo onesto, la 
volonti direi, del marmorario di togliere i 
personaggi dal loro astratto isolamento, 
riproducendone i tratti reali del volto ; ma 
si tratta sempre di quell'espressiviti pro
vinciale che rimane generica ed anonima, 
limitata com'e a poche indicazioni descrit
tive quali ii taglio di barba e capelli, 
un'acconciatura, qualche ruga sulla fronte. 

Un ulteriore irrigidirsi della stessa 
composizione si puo seguire nella stele 

Fig. s. - Bucarcst, Museo Nazionale di Antichita. Alt. 1 , 1 1 .  contemporanea di  T.  Claudio Saturnino, 
duplicarius dell'ala Asturum (fig. 7) 22 che, 

nonostante le notevoli proporzioni e una ricercata ricchezza del quadro architettonico, attira la 
nostra attenzione per la singalare inabiliti nel rendere il panneggio delia donna (certo derivato da un 
costume greco, ma riprodotto con un'inconsapevole meccanicita) e per il tentativo inesperto di 
rappresentare una pettinatura a molti boccoli di tipo flavio. 

18 Oggi a Costanza, Museo Archeologico : A. Aricescu, 
in « Studii Clasice » V, 1963, p. 319 ss., No 1, fig. 1 (= 
Noi monumente epigraffre din S qthia minor, Costanza, 
1 964, p. 1 1 ,  No 1 ,  fig. 1) .  La stretta affinita stilistica con 
la stele di T. Flavio Capitone - datata per elementi interni 
dell'iscrizione - non permette di abbassare la data di 
questa stele nel II secolo, come propone I '  Aricescu. A 
favore di una datazione nel I secolo cfr. le osservazioni 
di W. Peek in « Studii Clasice », VI, 1 964, p. 1 35. 

2o AEM, XIV, 1 890, p. 27, No 51 ; CIL, I II, p . 12, 498 ; 

I. Stoian, o.c., p. 203-204, No 3, Tav. LVI 2. II rapporto tra 
la legio VII Claudia e la Dobrugia non ha potuto aver 
luogo che tra gli anni 56 - 57 e 1 '86, cioc dopo i i  suo stabi
lirsi a Viminacium e prima delia divisione delia Mesia. 
Alia stessa epoca ci porta anche la  formula h(h) s(itus) 
e( st) , che, secondo gli studi recenti sopra accennati, non 
oltrepassa ii I sec. dell'e.n. 

21 Cfr. ad es. la stele di Callatis gia citata p. 255, fig. 1,  n. 9.  
2 2  A A, 1 914, c .  437 - 38 ;  I .  Stoian, o.c.,  p. 204 s. No 4 ,  

Tav. LVI / 1 .  
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Circa mezzo secolo dopo, sempre una stele tomitana dedicata a Callistos figlio di Mida (fig. 8) 23 

pur essa di una certa pesante ricchezza per il materiale - marmo - e l'inquadramento architettonico, 
mostra l'allontanamento totale dalie forme greche pur ne! rispettato schema delia composizione e nel 
rendimento volumetrico clei vari personaggi, rappresentati quasi a tutto tondo ; si osservino le teste 

Fig. 6. - Bucarest, Musco Nazionalc di Antichita. Alt. 0,405. 

abnormi del defunto e delia sua sposa, gli accenti veristici clei volti, le proporzioni assurde di braccia 
e mani. La corta barba di Callistos nonche ii ductus delie lettere ci permettono di datare questa stele 
in eta adrianea. 

Possiamo dire che per tutto ii II secolo la scena si ripete in stele di proporzioni diverse piu 
ricche e piu povere, di lavorazione rozza o accurata : a volte un bambino in braccio alla donna sedu ta 
immota ai piedi del letto aggiunge un accento umano a un monotono tema funerario, come ad 
esempio nella stele inedita fig. 9, proveniente pure da Tomis. 

Parallelamente, verso la meta del II secolo e.n., tanto nei vecchi centri greci, come Histria e 
Tomis, che nei vari centri romani quali Ulmetum, Capidava, Tropaeum Traiani, Durostorum, appaiono 
le grandi stele a piu registri che ne! corso del secolo prenderanno il sopravvento sul tipo piu propria
mente pontico, per poi restare ii tipo unico sino ad epoca tardo-romana. Viene introdotta ora, accanto 
al banchetto o invece del banchetto, la rappresentazione simbolica del cavaliere sia nella forma tradi
zionale, che potremmo dire classica - motiva generico delia caccia - sia nello schema del cosiddetto 

23 Gr. Tocilescu, Foui/les el recher.-hes, p. 222, No 54 ; 1.:stoian, o.f. p. 205, No 6, Tav. LVIII / t .  
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Fig. 7. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita. 
Alt. 0,76. 

Fig. 8. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita. 
Alt. 0,85. 
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« cavaliere trace » (cavaliere al galoppo o al trotto verso destra, altare, albero con serpente ; spesso un 
cinghiale che si lancia contro il cavaliere). Allo stato attuale delle nostre conoscenze non possiamo 
dire se l'immagine del cavaliere si riferisca sempre al defunto o a una clei personaggi citati nell'iscri
zione come indicano con precisione alcune dediche (vedi ad es. la stele di Ulmetum fig. 1 1 ,  ove 
e detto chiaramente . . . T<f> tâ[i{i ul<f> ' fouanp �pWL) o se, come crede la studioso ungherese A. Buday 24, 

Fig. 9. - Oucarcst, Musco Nazionale di Antichita. Alt. 0,35 . 

non si tratti, nella maggioranza clei casi, di una generica rappresentazione di eroe salvatore, pronto a 
introdurre i morti nel mondo eterno, divenuto simbolo universale, come la croce in epoca cristiana. 
Io propenderei per quest'ultima ipotesi. E quell'eroe, come sosteneva anche il Pettazzoni 25 « che 
percorre di giorno gli spazi celesti e di notte rischiara il regno clei morti, sempre disperdendo i mostri 
delle tenebre e delle intemperie, come un cacciatore con i suoi strali le fiere ». 

Anche in questa categoria di stele, pur nell'apparente monotonia tematica, esiste - nella di�po
sizione clei rilievi, nel decora architettonico semplice o complesso - una varieta che sarebbe troppo 
lunga e certo inutile classificare in questo studio che cerea di sceverare soltanto i vari temi. Il banchet
to e il cavaliere sona raggruppati in alto, sopra l'iscrizione greca o latina (fig. 12) o separati dall'iscri
zione stessa (fig. 10) che costituisce sempre il campa principale del piccolo monumento funerario. 
Dobbiamo premettere pero che queste iscrizioni, generalmente tracciate in grandi e belle lettere sia 

_ greche, sia latine, ci offrono solo eccezionalmente informazioni sull'attiviti del defunto, limitate 
come sona a una sequela di nomi - del defunto e clei parenti o eredi che gli innalzavano il monu
mento. Cosi la laro utilita non esce dal campa clei problemi di onomastica, cioe da quei dati sulla com
ponenza etnica della popolazione - greci, romani, geto-traci - nonche sul rapido processo di gre
cizzazione o di romanizzazione dell'elemento autoctono, gia messo in luce dall'acuta analisi del Pârvan 26• 

H A. Buday, Neuere Daten z.u den Problemen der Darstel
/ungen des sogenannten Reilergolles (testo ungherese integral
mente tradotto in tedesco), in DolgSzeged, VI, 1930, p. 26s. 

16 La religione dell'antica Tracia, in Seria Kaz.aroviana, 

1 ,  1 950, (« lzvestiia-lnstitut », XVI), p. 298. 
20 II problema delia componenza etnica delia popola

zione nella Scizia Minore e clei processo cui sopra accen
navo costituisce una specie di filo conduttore in tutta 

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



264 

Fig. 10. - Costanza, Museo Archcologico. 
Alt. 2,60. 

CADRI ELLA BORDENACHE 12 

Con queste grandi stele a piu registri appaiono i bei 
racemi sorgenti da un cantharos, ulteriore allusione alla vita 
eterna come l'edera sempreverde o la vite sacra a Dionysos 27 
che entrera nel patrimonio dell'arte cristiana quale simbolo 
della sacra vigna del Signore ; tale cornice vegetale, che 
costituisce spesso la parte piu bella della decorazione 
plastica, comprende tutte le scene (fig. 12) oppure le separa 
in piu campi nettamente distinti (fig. 10). Nei frontoncini 
triangolari spesso vediamo la pigna - simbolo di immor
talita e risurrezione - corone, rosette o teste di Medusa ; 
raramente i leoni, pur cosi diffusi nel mondo funerario 
di eti romana. 

La grande stele trovata recentemente a Dulgheru 
(villaggio presso Pantelimonul de Sus = Ulmetum) elevata 
d1 Attas, figlio di Posses alla moglie Mama (fig. 10)28 e quella, 
un po' piu modesta trovata pure ad Ulmetum gia dal Pârvan, 
innalzata dallo stesso personaggio al figlio Iustus (fig 1 1 )  29, 
costituiscono gli esempi piu brillanti di questa categoria di 
stele, per le proporzioni e la singalare bellezza dell'iscri
zione. Appare ora la terminazione superiore ad arco piu o 
meno ribassato delia nicchia con scena figurata accanto o 
invece del solito frontoncino triangolare. Alle due stele di 
Attas si puo aggiungere quella di un altro trace sempre di 
Ulmetum, Ithazis Dada (fig 12) 30 ; attiro l'attenzione sull'ac
curata esecuzione del ramo d'edera, speciaimente nella parte 
inferiore (fig. 10, 14) -- ove i tralci si svolgono armonio
samente dal cantharos -- che nella fattura lisciata e piatta si 
avvicina al bel ramo d'acanto del trofeo di Adamklissi. 

Pur in questi esemplari di qualita e proporzioni ecce
zionali appare evidente un netto contrasta tra l'iscrizione, 
tracciata in bei caratteri regolari (fig. 13), e la scena figu
rata, abbastanza rigida e frusta, contrasta che costituid. 
una nota costante per tutta la produzione di stele della 
Moesia inferior sia in questo secolo - che si puo considerare 
il periodo di acme delia produzione di tale classe di monu
menti - sia nel III e nei rari esemplari databili nel IV. 
Dobbiamo ammettere una divisione del lavoro, cioc un 
artigiano per l'iscrizione e un altro per la decorazione 

! 'opera de! Pârvan. Vedi specialmente ii commentario 
alle piu importante stele di Tropaeum Traiani, Ulmetum 
e Histria : Cetatea Tropaeum, Bucarest, 1912, p. 23, 27 - 29, 
32; Cetatea Ulmetum, I, in ARMSI, XXXIV, p. 533, No 
3 ;  p. 560, No 1 4 ;  ibidem, II, ARMSI, XXXVI, p. 322, No 
3 ;  ibidem, III, ARMSI, XXXVII, p. 276 No 1 1 ;  Histria, 
I V, ARMSI, III, 2, 1 ,  1923, p. 45, No 39 ; p. 7 1 ,  No 51 ; 
p. 74, No 52;  p. 91 ,  No 59;  p. 95, No 60 ; HiJtria, VII, 
ibidem, XXXVIII, 1 916, p. 148, No 49 ; «Dacia », II, 
1925, p. 228, No 26. 

decorativi nell'arte funeraria romana, Johanna Hebert, 
Lebensbaum und Vase au/ anti/ee Den/emiilern Oesterreiches, 
in JOAI, XLIII, 1958, Beiblatt p. 187 ss. 

2s A. Rădulescu, in SCIV, XIV, 1963, 1, p. 93, No 
13, fig. 14 (= Noi monumente epigrafice din Scythia minor, 
p. 160, No 14, fig. 14). 

28 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I ,  p. 560 ss ; III, Tav. 
XI /I. 

30 Ibidem, I ,  p. 563 ss„ Tav. X X  /2. L'iscrizione in lingua 
latina di tale stele, tracciata con non pochi errori, ci fa 
pensare che i lapicidi erano probabilmente greci. 27 Per ii significato simbolico-rel igioso degli elementi 
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Fig. 1 1 .  - Histria, Museo. Alt. 2,20. Fig. 12. - Histria, Musca. Alt. 2,6 1 .  

plastica o piuttosto una specializzazione delle maestranze di  marmorari nell'esecuzione di  iscrizioni, 
una volta che questa era la parte essenziale per la vasta clientela? Data la complessiva modestia 
clei monumenti clei quali ci occupiamo, crediamo piu accettabile la seconda ipotesi 31 : buoni 
marmorari attivi nelle botteghe clei centri urbani del Ponto, in primo luogo Tomis, che 

31 Giustamente infatti osserva R.  Bianchi Bandinelli 
(în Acme, V, 1 952, p. 630) che « le maestranze di scultori 
romani non sona mai cadute cosi în basso ne! mcro tecni-

cismo manuale come i moderni copisti e fabbricatori d i  
stele funerarie che a Carrara e Serravezza erano specializ
zati chi per i i  nudo <' chi per ii panneggio e chi per le teste . . .  » 
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conservavano le tradizioni iconografiche di epoca elle
nistica con quella tenacita caratteristica per qualsiasi pro
duzione di carattere artigianale. E logico pensare che tali 
artigiani, preludendo alle maestranze itineranti clei medioevo, 
si spostassero nei vari centri dell'interno per eseguire le 
ordinazioni piu importanti, specialmente se teniamo canto 
delle difficolti di trasporto di queste enormi stele, alte circa 
tre metri. Valutando la laro produzione a giornata, essi 
cercavano di rendere il laro lavoro piu spedito ed econo
mico, trascurando non l'iscrizioni con i noroi e i  dati essen
ziali (grada di parentela, numero di anni vissuti, ecc.) di 
chi era morto e soprattutto di chi aveva elevato il monu
mento a sue spese, ma piuttosto la scef).a figurata, divenuta 
una specie di simbolo astratto e di maniera. In quest'ordine 
di idee attmamo l'attenzione su due fatti significativi : a) 
!'unica firma di lapicida di tutta la Scizia Minore, per 
quanto riguarda l'intiero materiale plastico ed epigrafico, 
e quella di Artemidoro, figlio di Fedro cha ha tracciato con 
molta cura i noroi di un album istriano 3 2 ;  b) nell'epitaffio 
metrico della stele, elevata da Sophon per Amaranto 33, si 
ha cura die specificare che l'iscrizione e stata tracciata in 
bellc lettere (e:uypocqrnv crTY,AA'"flv). 

Solo cosi possiamo spiegare ii fatto di molte altre 
stele, sempre di grandiose proporzioni, contemporanee o 
di poco posteriori alle grandi stele di Ulmetum, i cui rilievi, 
a volte rigidi e inorganici, preannunciano le forme clei tardo 

Fig. 1 3. - Dcttaglio, fig. 10 : l ' iscrizionc. antico. Tra queste citiamo le grandi stele di Histria e di 
Capidava ben note dalie pubblicazioni di Vasile Pârvan 34 

e di Grigore Florescu 35• Riadoperate nel grande muro di cinta di epoca tarda le stele di Histria -
non sappiamo se di Histria stessa o di qualche centra rurale in prossimita della citta greca -

ci offrono una pregnante esemplificazione clei rapido trasformarsi di uno schema artistico in 
un'indifferente routine. Sia nelle due grandi stele anepigrafiche 36, sia in quellc con iscrizionc 37 
ii processo e evidente ; in ogni caso la piu istruttiva e la grande stele frammentaria elevata da un 
certo Cornelius per il figliolo Victor morto a 16 anni 38 (fig. 15) ove la scena di banchetto povera 
e frusta, con due pupazzetti a minuscola scala - ii padre e ii figlio - rappresentati a bassissimo 
rilievo nel solito gesto di sollevare la corona dell'immortalita contrasta nettamente con l'iscri
zione, tracciata in buona lingua latina, in lettere grandi e relativamente regolari. Degna di nota in 
questo gruppo e la parte superiore di una grande stele 39 nella quale appaiono sullo stesso rilievo, 
senza soluzione di continuita, i due motivi principali clei monumenti funerari di questo tipo - ii 
morto eroizzato a cavallo e ii banchetto ; avvicinamento non unico ma abbastanza isolato ne! reper
toria figurato delle stele mesiche 40 che preferiscono rappresentare i due motivi nettamente separa.ti, 

32 D. M. Pippidi, in Histria, I, p. 559, No 33. 
33 I. Stoian, o .c„ p. 200, No 4, Tav. Ll /2 ; cfr. Werner 

Peek, in « Studii Clasice », VI, 1 964, p. 1 19 s. 
34 V. Pârvan, in  « Dacia », II, 1 925, p. 222 s, No 23 ; 

p. 228 ss„ No 26; p. 230 s„ No 28;  p. 235 s„ No 31 ; 
p. 236, No 32. 

36 Gr. Florescu, Capidava, Bucarest, 1 958, p .  78 ss. 

38 V. Pârvan, in « Dacia », II, 1 925, p. 235 s, No 31 -32. 
37 Ibidem, p. 222 s .  No 23 ; 228 ss, No. 26; 230 s . ,  No 28. 
38 Ibidem, p. 222 s .  No 23. 
38 Ibidem, p. 230, No 28. 
40 Vedi ad es. una stele di Odessos (Vama) - che in 

etâ romana fu un importantissimo centre di  produzione 
di  stele funeraric - dedicata a Promathion e ad Apaturios, 
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Fig. 14. - Dcttaglio, fig. 1 2 :  ii cantharos c ii ramo d'edcra. 

in due quadretti sovrapposti. Per la maniera compendiaria di rappresentare tre giacenti sulla kline 
attiriamo l'attenzione su un'altra stele frammentaria (fig. 16).  

Nelle stele di Capidava u ,  approssimativamente contemporanee (seconda meta del II secolo) 
ma piu modeste per le proporzioni, il decoro plastico e l'esecuzione delie iscrizioni (fig. 17), pos
siamo seguire Io stesso processo evolutivo delia scena, pur accanto a motivi minori, sempre di tradi
zione ellenistica, come quello del fanciullo che cerea di salvare un grappolo d'uva da un uccellino che 
Io vuol beccare 42• Lo stesso puo dirsi di alcune stele di Tropaeum Traiani (fig 1 8) '3• Di tale processo 
questi sono gli elementi essenziali : 1) la preferenza per un piu grande numero di banchettanti, gia 
isolatamente documentata un secolo prima (cfr. p. 261), - mai pero piu di tre 44 - nel tentativo 
di rappresentare sulla kline le principali persone nominate nell'iscrizione, pur senza poter mai 
stabilire una perfetta corrispondenza tra il numero di personaggi, anche femminili (fig. 16), menzio
nati nell'iscrizione e quelli rappresentati sul letto funebre ; 2) nello sforzo di rappresentare piu per
sone nel limitato spazio di una kline, queste non sono piu rese semigiacenti, nella posizione cono
sciuta, ma erette, a mezzo bus to, come se stessero in piedi, dietro il letto stesso ; 3) sempre per mancanza 
di spazio la scena si allontana a poco a poco dalia originaria concezione « classica » che rispettava le 
leggi dell'isocefalia tra i due principali personaggi delia scena - il semigiacente e la donna seduta ai 
su oi piedi su una sedia con o senza spalliera - e, lentamente, si disgrega, si scompone : la figura 

figli di Poseidonios : Milko Mirtchev, in « Izvestiia-Varna » 
XI, 1 960, p. 39, No 1 2, fig. 14. 

41 Gr. Florescu, o. &., p. 79, No 4; 81,  No 5; 83, No 
6; 1 04 s. No 25-26 ;  106 s. No28. 

42 Ibidem, p. 79, No 4, fig. 4. 
43 G. Murnu, in BCMI, VI, 1 913,  p. 105, No 1 5, fig. 

1 2 ;  p. 105 s .  No 16., fig. 1 3 ;  p. 108, s.,  No 19, fig. 16 (ivi 
precedente bibliografia). La stele No 1 6  e oggi perduta, 

44 Non si manifesta mai nelle stele mesiche quell'affol
]amento di  figure sulla kline, caratteristico per certe stele 
delia regione delia Drina in Iugoslavia, cfr. Irma Cremofoik, 
/.&. a n. 4, p. 207 ss. 
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Fig. 17.  - Bucarcst, Musco Nazionale di Antichita .  Alt. 1 ,83. 

Fig. 18.  - Stele di Scoris da Tropaeum Traiani, oggi perduta. 
Alt. 2,18. 
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femrninile non e piu uno degli elementi essenziali della scena, ma diventa un semplice motiva di riem
pimento di uno spazio libero (stele di Ithazis Dada, fig. 12 ;  di Capidava fig. 17) e cosi viene a crearsi 
una composizione inorganica, aclassica, ove le figure umane sono adoperate quali semplici motivi 

Fig. 19. - Bucaresc, Museo Nazionale di Antichica. 
Alt. 1 ,22. 

decorativi ; 4) ii rilievo tende ad appiattirsi. 
Un gruppo di stele del III secolo di provenienza 

urbana e rurale ci mostra questi vari elementi portati 
alla loro ultima espressione evolutiva : i giacenti sulla 
kline ridotti a una specie di mezzo busto - quali 
persane affacciate ad un balcone - la figura muliebre 
di preferenza a destra della kline, a un livello molto 
piu basso. La scena del banchetto, perduto ii senso 
di organicita, perde anche ii suo valore plastico ; la 
modellazione non si ottiene piu con forme aggettanti 
e arrotondate ma con l'approfondire le ambre e i 
con torni per mezzo di soldu piu o meno profondi 
intorno alle varie figure appiattite della scena figurata, 
provocando per contrasta l'illusione ottica del rilievo 
e dell'aggetto. In questo ordine di idee, citiamo la 
stele framrnentaria di Dioscurides 45 di provenienza 
callatiana : del banchetto e rimasta solo la kline sulla 
quale si erge ii busto isolato di Dioscurides, comple
tamente strappato dai contesta della scena abituale e 
rozzamente lavorato. Ancora piu interessanti so no 
due grandi stele tomitane - innalzate l'una da Hylas '8 
per se e per i figlioli (fig. 20), l'altra da Chrysodoros 
e Matrona 47, sempre per due figli morti prematura
mente (fig. 21) -con iscrizione metrica in bei caratteri 
greci. Sono monumenti elevati da greci - come ci  
assicura I '  onomastica - con iscrizioni composte se
conda la migliore tradizione classica degli epigramrni 
funerari : gli stessi elementi greci cogliamo nella 
rappresentazione figurata, specialmente in quella di 

Hylas ove, nella scena di banchetto, ii morto e rappresentato in seminuditâ eroica e in quella 
sottostante una caccia alia lepre, di vecchia tradizione greca, esprime l'eterno motiva dell'eroizza
zione per ii tramite d'una scena di caccia. II rilievo pero, eseguito oei linguaggio del tempo, 
non e che un piatto ricamo, con le figure letteralmente schiacciate e livellate ; caratteristica a questo 
riguardo e l'indicazione dei muscoii toracici del giacente, ridotta a un puro decorativismo 
caligrafico, per quel gusta di trasformare i daci di fatto in ornati. Lo stesso puo dirsi per il rendi
mento clei panneggio nella scena di banchetto a piu personaggi delia stele di Chrysodoros e Matrona. 

La stessa visione, ma in forme ben lontane da cartoni e modelli, ci e presentata da alcune stele 
di Capidava 48 specialmente da una frammentaria (fig. 22) e dalia grande stele di Satuminus figliu di 

41 AEM, VI, 1 882, p. 5, No 7.  
48  AEM, VIII,  1 884, p. 16,  No 48 ; D. Russo, in /stros, 

I, 2, p. 175 - 178 ;  I. Barnea in « Dacia », N. S. ,  I. 1957, 
p. 276 ; L. Robert, in BE, LXXII, 1 959, p. 21 1 ,  dimostra 
con cbiarezza quanto sia errato attribuire a questo epi
gramma un contenuto cristiano. 

u AEM, VI, 1882, p. 32, No 62 ; I. Stoian, o ., . ,  p. 208, 

No 8, Tav. LIX, 
48 Gr. Florescu, o.f., p. 1 29, No 8, fig. 59. Si osservi 

ii disegno calligralico clei panneggi e quei due grossi fiori 
scolpiti in modo irrazionale negii angoli superiori delia 
nicchia in maniera che la spalliera clei letto sembra ii loro 
stelo. 
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Bitus 49, forse proveniente dal territorio rurale di Tomis, che ricorda nell'iscrizione tutta una famiglia 
di traci variamente romanizzati (fig. 23) : pur nell'inquadramento architettonico generale che rispetta 
le forme tradizionali - nicchia a frontoncino triangolare, fiancheggiata da pilastri dorici con scena 

Fig. 20. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita. 
Alt. 1 ,40. 

Fig. 21 . - Bucarest, Museo Nazionale di  Antichita. 
(Dectaglio). 

di banchetto, iscrizione inquadrata da un tralcio di vite alternativemente ornato da foglie e grappoli -
qui si puo assistere al dissolvimento compositivo dell'originaria scena nella disposizione delle varie 
figure disposte a tutti i livelli, come elementi disparati di un linguaggio ormai incomprensibile. 

49 I. Stoian, o.c„ p. 207, No 1 1 ,  Tav. LXI / 1 .  
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Fig. 23. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichitil. 
(Framm. superiore, alt. m. 1 ,32). 

Fig. 22. - Costanza, Museo Archeologico. 
Alt .  0,90. 
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Quanto si possono estendere nel III secolo e.n. queste grandi stele che dovevano innalzarsi 
lungo le grandi vie di accesso dei vari centri urbani e rurali ? E difficile precisarlo, in base ai labili ele
menti di cui disponiamo. Ma e verosimile postulare l'interruzione delia produzione in serie delie 
grandi stele alte sino ai 3 m. nel momento dei ripetuti attacchi gotici, cosi disastrosi per la vita econo
mica delia Dobrugia. La maggior parte di esse infatti e venuta in luce durante gli scavi di castri e 
citt:l tardo-romane, riutilizzate quale pietra da costruzione nelle nuove cinte di mura, riparate o 
rielevate sin dalie fondazioni nei vari centri delia Dobrugia (Histria, Capidava, Ulmetum) tra la fine 
del III o l'inizio del IV secolo prima dell'e.n. 

Per quanto riguarda ii IV secolo, ii numero dei monumenti funerari con decorazione plastica 
databili in quest'epoca e limitato a pochissimi e piu che modesti esemplari : e questo non in rapporto 
allo stadio attuale delie ricerche o dei ritrovamenti fortuiti, spesso sottomessi al capriccio del caso, ma 
per ii fatto singalare - sul quale dobbiamo attirare l'attenzione - che nel IV secolo, quando la reli
gione cristiana trionfa anche nella Scizia minore non si crea qui, come in altre provincie clei mondo 
antico, una plastica ideologicamente diversa, al servizio della nuova fede, ne nei monumenti ufficiali, 
ne in quelli privati ; in modo che ii repertoria clei marmorari, non trovando nella nuova religione 
una fonte di rinnovamento, si isterilisce nel ripetere forme ormai vuote di significato per la scarsa 
clientela rimasta fedele ai vecchi culti greci o orientali. Sempre le stesse maestranze - attive a Tomis, 
a Callatis, a Tropaeum o altrove - eseguiranno cippi e stele per i cristiani 50 : ma in questa serie di 
monumenti funerari, accanto alle iscrizioni greche e latine, incise con la solita e provata abilita, la 
parte decorativa sari limitata a pochi simboli - la croce, ii monogramma cristiano, la colomba - e 
a qualche demento decorativa quale rosette, foglie d'acanto o d'edera, grappoli d'uva, ereditato 
dai vecchio repertoria e arricchito di un significato nuovo. 

Ritornando alle ultime espressioni delia scena di banchetto, possiamo dire che l'unica stele data
bile nel IV secolo per gli elementi interni dell'iscrizione - paleografici e morfologici - e la stele 
di Acrilla, figlia di Trygitianus (fig. 24), riadoperata quale soglia di porta nella cinta di mura del 
castro di Capidava 51 ; sebbene ii Florescu, datandola in modo arbitrario nella prima meta del III 
secolo, la metta in rapporto con ii primo rifacimento delie mura dopo la distruzione dei Goti, e invece 
piu che verosimile pensare che sia stata riadoperata quale materiale da costruzione nel seconda rifaci
mento delie mura avvenuto nella seconda meta de! IV secolo. Nella rigidezza e nell'inorganicita 
delia composizione ii banchetto ha perdutto le ultime parvenze di una scena di tradizione classica : 
la figura femminile, seduta in trono a un livello superiore a quello del morto eroizzato, sembra sospesa 
in aria ; presso di lei, pure sospesa, una piccola immagine di fanciullo ( ?) ; irriconoscibile la mensa 
tripes con piedi tortili, alti e rigidi ; irriconoscibile Io schiavetto, ridotto a uno pseudo-torso. E inte
ressante peri) che, pur nell'inconcepibile dissolvimento delia composizione, ii defunto semicoricato 
sulla kline solleva ancora la destra - probabilmente per sostenere la corona oggi perduta - e serra 
nella sinistra un volumen. 

Forme altrettanto « ingenue », appaiono nel rilievo che orna la stele del biarc11s Valerius 
Victorinus venuta in luce ad Ulmetum, oggi nel Museo di Histria (fig. 25) ; in base all'analisi storica 

60 Vedine una serie nellc ottime riproduzioni dello 
studio di I .  Barnea, Quelques consideralions sur Ies inscrip
tions d1retiennes de la S qthie Mineure, in Dacia, N. S„ I, 
1957, p. 265 ss. 

61 Gr. Florescu, o. L ,  p. 1 1 6  ss„ No 42. Dai puntu di 
vista paleografico la tendenza delie lettere verso ii corsivo, 
la forma de! P e dell'R sono contemporanee all'iscrizione 
capidavense, ibidem, p. 1 19, No 44, e a  quella di Tropaeum 
Traiani, Tocilescu, Fouilles el recherches, 1 900, p.  56- 57, 
ambeduc databili anche per clementi interni nei primi de-

cenni de! IV secolo. Alia stessa epoca ci porta l 'analisi 
delie forme morfologiche e orcografiche che rappresen
tano non errori di lapicida, ma forme linguistiche popo
lari formatesi ne! corso de! tempo. Abbiamo riprodotto 
la stele dal l'opera de! Florescu ( l.c.) perche oggi e assai 
piu frammcncaria che al momento delia scoperta. Alia 
stele di  Acrilla si puo avvicinare la stele frammentaria da 
Tropaeum Traiani pubblicata da V. Barbu, Adamdisi, 
Bucarest, 1 965, fig. 4 1 .  

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



274 

Fig. 25. - Histria, Musco. Alt. 1,90. 

Fig. 24. - Costanza, Musco Archcologico. Alt. 1,25 (Da Gr. Florescu, 
Capidava fig. 42). 
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dell'iscrizione fatta dai Pârvan 52, tale stele e pure databile nel terzo decennio clei sec. IV. La scena 
figurata che orna questa stele e un'incongrua combinazione delia scena di banchetto - figura femmi
nile seduta a sinistra, con bambino in braccio - e quella clei morto eroizzato a cavallo in forme che 
potremmo dire gia medioevali : cioe cavaliere rigidamente piantato su un cavallo fermo - forse il 
morto nella sua attivita militare - e di fronte a lui un soldato (?) che sembra offrirgli una corona. 
La scena e incongrua, come abbiamo detto, dal punto di vista compositivo. Quanto al linguaggio 
stilistico il cavaliere rappresentato in questa scena ritorna, puo dirsi, agii inizi disegnativi clei 
rilievo : la figura clei cavallo, ritagliata sullo sfondo della stele. 

Prima di chiudere questo excursus dedicato alla tipologia clei banchetto e clei cavaliere, e 
logico domandarsi chi erano i proprietari di queste stele spesso imponenti, trovate nei centri costieri, 
nei castri o nell'interno. A differenza delie stele che esamineremo in seguito le quali, per il tramite 
della rappresentazione figurata, ci indicano con precisione il mestiere clei defunto - gladiatore, attore, 
carrettiere o armatore - qui, nella monotona impersonalita di due scene simboliche, siamo ridotti 
alle indicazioni delie iscrizioni, che, come abbiamo gia detto, sono estremamente avare di dati sull'atti
vita del defunto. Due delie grandi stele clei Cocceii di Capidava 53, discendenti, secondo una convin
cente ipotesi clei Florescu 54, da un veterano di Traiano, ci offrono le uniche informazioni relative 
allo strato sociale cui i titolari appartenevano : specificando infatti che tanto i coniugi Cocceius Vi
tales e Cocceia Iulia quanto Titia Matrina (moglie di Cocceius Elius) erano morti presso la loro 
proprieta rurale ( obiti ad vil/am suam) esse ci indicano con precisione che si tratta di proprietari 
agricoli di una certa entita. E qualora si pensi ai fertili campi delia Scizia Minore non e azzardato 
postulare che anche Attas o Ithazis Dada di Ulmetum o i titolari delle grandi stele di Histria, 
Tomis, Tropaeum Traiani - siano essi traci grecizzati o romanizzati, greci, romani - appartenessero 
allo stesso strato sociale. 

Tra ii gruppo compatto delie stele con rappresentazioni di banchetto e quello limitatissimo 
delie stele ispirate a scene reali, dobbiamo prendere in considerazione due modeste stele tomi
tane clei tutto isolate nel repertorio figurato dell'arte funeraria delia Scizia Minore : la prima, elevata 
da Abaskantos per se e per la moglie Zosima (fig. 26), singolare anche nella forma - notevol
mente rastremata in basso e con la parte superiore arrotondata - e conservata oggi nel Museo di 
Costanza. Sebbene sia stata inglobata, in modo aberrante, tra le stele con scene di banchetto 55, essa 
si ricollega chiaramente a un altro tema dell'arte funeraria attica 66, altrettanto noto che quello clei 
banchetto, anche se meno diffuso e popolare, per la natura intrinseca clei contenuto : e la scena com
movente degli ultimi momenti di una donna che muore nei dolori clei parto. La morente e rappresen
tata nel momento nel quale, sostenuta da un'ancella, cade sul suo letto di sofferenza. Un uomo bar
bato, certo ii marito, assiste alia scena seduto ai piedi clei letto e profondamente addolorato, come 

H Ul111el11111, II - III, 1912 - 1 913, p. 385 ss. ,  No 25 ; 
fig. 25 (disegno) ; ibidem, III, Tav. X /2 (fotografia). 

63 Gr. Florescu, o .r. ,  p. 104 s, No 25 -26. 
H /bide111, p. 76. 
u La prima menzione e data dai Tocilescu (AEM, XIX, 

1896, p. 98,  No 46), i i  quale, partendo dalia errata esegesi 
di un banchetto funebre, descrive la scena rome se realmenle 
si /rallasse di 11n banrhello contro ogni evidenza : la figura 

sdraiata sulla kline sarebbe un uomo, quella seduta a sini
stra una donna I Lo Stoian, che pubblica per la prima volra 
la decorazione figurata (o.r., p. 205, No 7, Tav. LVIII /2), 
pur accettando senza discussione l'esegesi clei Tocilescu, 
descrive con piu  precisione i vari personaggi. 

68 Stais, Marbres el bronz.es du Musie National, p. 1 26, 
No 74 a (ivi riferimento ad altre stele clei genere). Lo 
stesso soggetto appare in una delie stele dipinte di Pagase. 
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Fig. 26. - Costanza, Museo Archeologico. 
Alt. 0,745. 

Fig. 27. - Bucarest, Museo Nazionale di 
Antichita. Alt. 0,42. 

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



TEMI  E MOTIV! DELLA PLA STICA FUN ERARIA 277 

si puo dedurre dal suo gesto, anch'esso tradizionale, di appoggiare la testa a una mano. I due fanciulli 
di diversa grandezza non sono i soliti schiavetti, come suggerisce lo Stoian per quello di destra, ma i 
due figlioli di eta diversa della donna morente (il piu piccolo clei quali si avvicina timidamente alla 
madre), vestiti col corto mantello a cappuccio caratteristico per i bambini. In realta delia scena di 
banchetto non rimane che la mensa tripes, carica di offerte votive, allusione alla morte dell'infelice 
Zosima che aveva vissuto senza macchia (iXµ&v7t-rcu�) presso il marito Abaskantos. Appare sullo sfondo 
di questa patetica scena anche il discreto richiamo alla vita della defunta, sempre di tradizione 
greca, costituito da uno specchio e da una scatola rotonda per i vari oggetti di toletta e di abbi
gliamento. 

L'iscrizione essendo come al solito assai breve, non sappiamo se la rappresentazione figurata 
ci dia la reale morte di Zosima o se sia stata scelta dall'ignoto artigiano pontico indipendentemente 
dal suo significato tutto particolare ; in ogni caso, pur nel linguaggio freddo e un po' rigido di un 
modesto marmorario di eta romana, questa piccola stele ci conserva un altro tema dell'arte 
funeraria attica, a ulteriore riprova delia tenace sopravvivenza del mondo greco delle forme e delle 
immagini. 

L'altra stele, purtroppo giunta a noi senza l'iscrizione, che forse ci avrebbe aiutato nell'esegesi 
(fig. 27), ha attirato l'attenzione, degli studiosi sin dal momento della sua scoperta 57• Ma mentre la 
ricerca degli archeologi del sec. XIX si e limitata allo studio di dettagli antiquari, a noi interessa il 
simbolismo funerario delHa scena rappresentata e la provenienza clei singoli elementi che la 
compongono. Dobbiamo Jpremettere pero che mentre la scena precedente, pur isolata tra le stele 
mesiche, si ricollega a un moto motiva funerario ellenico, questa stele rimane realmente un unicato 
ne) repertoria greco e romano, pur essendo composta di elementi genericamente «classici». Su 
uno sfondo decorato da tre ghirlande s i  distaccano due giovinetti in nuditi eroica, con una 
clamide a collare che ricade senza pieghe dietro le spalle : ii primo di essi tienc nelle mani una 
pesante ghirlanda con sottili nastri pendenti a una delle estremiti, il seconda, di proporzioni 
un po' diverse, ha invece piu attributi : un grappolo d'uva nella destra abbassata verso una 
pantera della quale rimane solo la testa e un uccello di notevoli proporzioni serrato al pctto 
con la sinistra. Gli inequivocabili attributi dionisiaci (uva, pantera) hanno permesso a uno 
<lei primi editori (M ilnsterberg) di postulare un'eroizzazione del defunto quale v&oc; LlLOVUO"oc;. 
A piccolissima scala, fra i due giovinetti or ora descritti, e rappresentata sullo sfondo 
del rilievo una statuetta su base cubica di Hermes Psichopompos con caduceo nella sinistra e lunga 
verga nella destra. Ora e interessante notare che i vari elementi di questa bizzarra composizione 
sono tutti di tradizione classica : la ghirlanda a festoni dello sfondo, il piccolo Hermes Psichopompos 
che per uno clei suoi attributi - la verga - trova confronti solo in monumenti di eta greca 58, il 
nudo e il ritmo di posizione clei due efebi vagamente policleteo, la loro pettinatura derivata da ormai 
lontane acconciature di stile severo, la clamide a collare ricadente dietro le spalle, gli attributi e 
l'assimilazione a Dionysos. E tuttavia l'insieme e di carattere nettamente provinciale nell'assurda gof
faggine della composizione e nei dettagli, nella rigida frontaliti, nella perdita di rapporti organici 
tra sfondo e rilievo - si osservi ad esempio la figurina di Hermes letteralmente « affondata » nello 
sfondo come in un morbido cusdno, oppure la ghirlanda abnorme del giovinetto di sinistra la quale 

57 Venuta in lucc a Costanza, nel 1 864, durantc i lavori 
di stcrro delia ferrovia Costanza - Ccrnavoda. Nel 1882 
entrata nelle collezioni clei Museo di Antichita di Bucarest. 

Pubbl. in AA, IV, 1 889, c .  145 (Conze) e in AEM, XV, 
1 892, p. 35 ss., fig. 1 (R. Miinsterbcrg). 

58 Cfr. M iinsterberg, l.c„ p. 136. 
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Fig. 28. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita. Alt. 0,85. 

entra nella sua coscia. Cronologicamente questo rozzo rilievo non puo essere anteriore alla meta 
del III secolo. E non si puo non essere sorpresi nel constatare - alle soglie del tardo antico, in un 
rilievo di cosi deciso sapore provinciale - un simile conformismo al mondo greco delle forme e clei 
simboli. 

Quanto ai monumenti funerari con scene ispirate alla vita comune essi sono, come abbiamo detto, 
poco nurnerosi. In un paese eminentemente agricolo come la Scizia Minore ci saremmo aspettati 
a una serie di scene relative alla vita contadina, nel senso della glorificazione del lavoro clei campi, 
quale 7tOV'.lc; che rende meritevoli di ricompense ultraterrene. Invece, allo stato attuale delle nostre 
conoscenze, un solo rilievo ci da una scena campestre ; e non e certo un caso che questo monumento 
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appartenga al sindaco quinquennale de! territorio di Capidava 
(princeps loci) ,  Caius Iulius Quadratus 59, desideroso di sfog
giare la sua romanita" non solo nei tria nomina che non 
�onservano t��ccia della sua origine tracica, ma anche nella 
insolita rappresentazione di gusto prettamente romano. E un 
grande altare riadoperato quale materiale struttivo nella rico
struzione della cinta di Ulmetum, gia pubblicato dai Pârvan, 
oggi oei Museo archeologico di Costanza. Su una delle sue 
facce, pur attraverso la grave degradazione, possiamo ancora 
vedere, sotto un'immagine mutila di Silvano, due buoi 
aggiogati, spinti da un contadino, farse Io stesso Quadratus ; 
un albero suggerisce sinteticamente la natura circostante. 

Un altare di Histria, anch'esso di notevoli proporzioni 60 
e una stele tomitana 61 ci indicano l'attivita di armatore de! 
defunto. Si osservi pero, nella stele citata che appartiene a 
Theocritos, figlio di Rufino (fig. 28), l'immagine del morto 
solennemente ammantato nella posa caratteristica creata dall'arte 
classica non per ii mondo dei mercanti e degli armatori ma per 
ii ceto intellettuale. Relativa a un'altra attivita della vita, quella 
di carrettiere, e la piccola stele di Sozomenos 62, originari o di 
Bisanzio che certo si occupava di trasporti col suo solido carro 
tirato da una coppia di buoi, insieme al figliolo (fig. 29). 

In questa serie si potrebbe inserire un rilievo tomitano 
con le armi de! defunto simmetricamente disposte 63, anch'esso 
de! tutto isolato oei complesso dell'arte funeraria delle citta 
pontiche. E l'iscrizionc metrica di un altare trovato a Histria, 
dedicato a un greco di Corinto64, morto nella citta pontica, che 
ci paria dei simboli clei mestiere ( auµ�oÂct ·r'iic; TE)'.,V"tJC:) che 
dovevano essere scolpiti a bassorilievo sulla cornice dell'altare, 
oggi martellata. 

Fig. 29. - Bucarest, Musco Nazionale 
di Antichita. Alt. 0,66. 

Sebbene per quanto riguarda i monumenti dell'antichita, le statistiche abbiano sempre un va
lore precaria e provvisorio, tuttavia mi sembra che l 'esiguo numero di tali scene abbia un 
valore significativo di fronte all'incontestabile predominio della rappresentazione mistica de! 
banchetto e del cavaliere eroizzato a cavallo, di origine greca. Alla quale possiamo contrappore 
una sola rappresentazione simbolica veramente romana, l'immagine della lupa con i gemelli di 
una stele militare recentemente venuta in luce a Ibida, ancora inedita, conservata nel Museo archeo
logico di Costanza 65• 

L'esiguo numero di scene realistiche potrebbe essere completato dalle stele-ritratto che, 
quando rappresentano uomini di determinati mestieri - gladiatori 66, attori 67, militari 68 - si ispi
rano alla realta e ai dettagli delle loro diverse attiviti. Pur senza dilungarci in una esemplifica
zione esauriente, ripeto che le stele-ritratto preferiscono la figura intiera di tradizione microasia-

H CIL, III, 12491 ; V. Pârvan, ln,epulurile vieţii romane 
la gurile Dunării, p. 1 17, fig. 31 -33. 

80 G. Bordenache, in « Dacia », N. S., V, 1961,  p. 210, 
fig. 29. 

61 Gr. Tocilescu, Fouilles el ruher,hes, p. 222, No 55. 
6Z I .  Stoian, o,,,, p. 208, No 1 4, Tav. LXIII (ivi prece

dente bibliografia). 
63 Inedito. Menzionato solo nei mss. inediti del Toci

lescu (ms. rom. 5132, f .  6, 4). 
61 V. Pârvan, in « Dacia », II, 1925, p. 231 ss., No 29, 

figg. 49 - 50. 
66 Ringrazio ancora una volta ii collega A. Rădulescu 

<lei Museo di Costanza di avermela segnalata. 
68 Vedile riprodotte in I .  Stoian, o .,. ,  p. 1 99, No 2 - 3, 

Tav. L /2 ;  LI / I ;  p. 200, No 4, Tav. LII. 
87 Sempre due stele tomitane quasi identiche, una conser

vata nel MNA di Bucarest, Gr. Tocilescu, Fouilles el ruher
'hes, p. 285, No 7, l'altra nel museo di storia delia Moldavia 
di Iaşi, O. Tafrali, Noi a'hizJ/iuni ale muzeului de anli,hiltl/i 
din lafi, in AArh, III, 4, 1930, p. 28, fig. a p .  33. 

68 Una stele framm. di  Histria (G. Bordenache, in « Da
cia »,  N. S.,  V,  1961, p. 210) e una stele di Tomis pure 
framm. con un signifer (I. Stoian in « Dacia », N. S., I ,  
1957, p. 329 s.) 
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tica mentre il busto, cosi carattenstlco per tutta l'arte romana - urbana e provinciale - e relati
vamente poco diffuso. Esso appare verso la meti del II secolo quale segno del sopraffacente gusto 
romano, ma non divented. mai « popolare » nel senso delle scene di banchetto e di eroizzazione 

a b 
Fig. 30 - a, Bucarest, Musco Nazionale di 
Antichita ; b, Costanza, Museo Archeologico. 

equestre. Oei monumenti decorati con busti sia in forma 
di piccole edicole, sia in forma di stele propriamente detta, 
di proporz'.oni varie, a una o piu busti, daremo una breve 
esemplificazione : con un solo busto citiamo la piccola 
edicola di Evandro figlio di Frontone da Callatis 69, clei 
militari Celsus 70 e Marcianus 71, di Chrysion, moglie di 
Demostene, da Tomis 12, di Olimpia da Tropaeum Traiani 73• 
A piu busti le stele del gladiatore Attalos 74 e di Demostene, 
figlio di Demostene 75 di epoca severiana e due interessanti 
stele del sec. IV, l'una di Valerius Felix, princeps offtci 
praesidis, e della moglie Aurelia Aemilia, con iscrizione 
bilingue greco-latina (fig. 30) 76, l'altra di Bassianus e 
Ianuaria con lunga iscrizione metrica in greco 77• Non 
insisto su questa classe di monumenti funerari perche essi 
rientrano piuttosto nel problema, assai piu vasto, dell'ico
nografia « popolare » nelle province dell'impero. Mi sia 
permesso tuttavia indugiare sulle ultime due stele citate, 
appartenenti al IV secolo dell'e.n. I volti sono piatti, asim
metrici, informi ; il panneggio, anch'esso piatto, e ridotto 
a una serie di linec profondamente incise che traducono in 
senso linearistico l'originario modellato plastico. E tuttavia 
questi scheletrici busti sono accompagnati da corrette iscri
zioni bilingui o addirittura metriche. E in quest'iscrizione 

di versi un po' 
avverso o dalia 

metrica che giungono ancora sino a noi, pur per il tramite 
zoppicanti, tutti i Tom. L delia poesia funeraria greca - dalia forza del des tino 
sorte prescritta alla madre dolentissima che piange la felice nascita del figlio 

morto prematuramente. 
Cosi, seguendo il filo conduttore clei temi e clei motivi nella decorazione plastica delle stele 

funerarie che per ben quattro secoli costituiscono il monumento piu diffuso e veramente popolare 

69 G. Bor<lenache, in « Dacia », N. S. ,  IV, 1 960, p. 499, 
No 8, fig. 12 .  

70  I .  Stoian, o .c„ p.  210,  No 2, Tav. LXV / 1 .  
71 D. Tudor, in « Materiale », li ,  1 956, p.  583 - 86, 

No 55, fig. 1 2. 
72 V. Barbu, in Noi monumente epigrafice din S cylhia 

Minor, p. 52, 3, fig. 10 ( = « Dacia », N. S . ,  VII, 1 963, 
p. 562, 3,  fig. 10). 

73 G. Murnu, in BCMI, VI, 1913,  p. 106, No 17, fig. 14. 
74 AEM, VII, 1 884, 9, No 23 ; L .  Robert, Les gladialeurs 

de /'Orient grec, p. 107, No 46. 
75 I .  Stoian, in « Studii Clasice », p. 108, fig. 3. li fram

mento clei  Museo di Eforia, pubbl. dallo Stoian, si completa 
con i i  frammento di destra contenente un tcrzo busto, 
conservato a Bucarest, MNA, L. 909, la cui iscrizione 
i: stata pubblicata separatamente in AEM, XI, 1 887, 
p. 54, No 87. 

78 Christ, in « Sitzungsb. de baycr. Akademie », 1 875, 
p .  93, No 26 ; AEM, VI, 1 882, p. 2, No 2; CIL, Ill, 
Suppl. I, 7549 ; ILS, Nu 1 961 ; AnD, XV, 1 934 p. 1221 

No 3 ;  « Dacia », V - VI, 1 935 -36, p. 426, No III, fig. 
4. Questa stele, come tante pietre antiche, ha una sua 
storia. Spczzata vcrticalmente in due grandi frammenti 
al momento delia scoperta, essa i: stata per tempo smem
brata : ii framm. a (fig. 30a) e stato trasportato a Bucarest, 
quello b (fig. 30 b) c rimasto a Costanza. All'infuori del 
primo editore, Christ (l. c.), che ha visto i due pezzi insiemc 
e ha potuto trascrivere l ' intiera iscrizione, gli altri editori 
(in AEM, CIL, ILS, l. c.) non hanno avuto a disposizione 
che ii frammento a c hanno restituito l' iscrizione in base 
all'edizione de! Christ. Pi u tardi, Gr. Florescu ha pubblicato 
due volte ii frammento b clei Museo di Costanza (in AnD 
c « Dacia », l. c.) ,  ignorando l 'csistenza de! frammento a 
ne! MNA <li Bucarcst. Mi e grato dare per la prima volta 
le  fotografie clei due frammenti riuniti, anche st: prese 
con luci troppo diverse. 

77 A. Aricescu, in « Studii Clasice » V, 1963, p.  323, 
5, fig. 5 ( = Noi monumente din Sc)'lhia Minor, p. 20 ss, 
No 5, fig. 5). 
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della provincia, arnv1amo alla stessa conclusione ottenuta nella prima parte clei nostro studio : la 
profonda ellenizzazione di questa provincia dovuta principalmente al fatto, constatato anche in 
altri domini della cultura, che le citti greche della costa dobrugiana - Histria, Callatis, Tomis -

Fig. 31 - Costanza, Musco Archeologico. Dettaglio. 

sona rimaste intimamente greche sino ad epoca tardo romana. Le numerose infiltrazioni di nomi 
traci che appaiono nell'onomastica per ii tramite delie iscrizioni sona inevitabili in citta letteralmente 
circondate da genti traciche : ma non cambiano per nulla ii carattere fondamental mente greco di quelle 
citta per tutto cio che riguarda le laro istituzioni, i laro usi e costumi, la laro religione. Per quel 
che riguarda l'interno si puo seguire puntualmente quel processo che ii Pârvan ha seguito con tanta 
chiarezza nell'onomastica e cioe alia rapida sostituzione di nomi greci e romani agii stravecchi nomi 
geto-traci, corrisponde l'adozione delia stele quale segno delia tomba, delie iscrizioni in lingua greca 
e latina in determinati formulari e clei repertoria figurato di origine greca con le sue immagini e i suoi 
simboli. 
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