
MONUMENTI INEDITI DEL WUSEO REGIONALE DELLA 
DOBROGEA (CONSTANŢA) 

Fra i monumcti dcl Museo regionalc della Dobrogca sono particolarmente notevoli due 
bassorilicvi, sia per il soggetto in essi rappresentato, sia per la tecnica con cui sono stati eseguiti. 

Sono due blocchi di marmo, di forrna parallelcpipcda, inventariat i : uno al n. 29 e l 'altro 
al n. 212. Non sono stati t rovati nello stesso luogo, ma uno, il n. 29 (fig. 1) e registrato 
ncll'inventario come rinvenuto a Constanţa, senza che sia fatto cenno del luogo preciso e 
dcll 'ambiente archcologico in cui e stato t rova to ; l 'altro, il n. 212 (fig. 2), viene da Techir-
ghiol, dove cra adoperato come pietra da costruzione nelle fondamenta dclla Moschea turca 
abbat tu ta tre o quat t ro anni fa. Certamente, se l'edificio di cui faceva parte nell 'antichitâ 
questo blocco, fosse stato a Constanţa, il blocco non sarebbe stato t rasportato a Techir-
ghiol, ma sarcbbe stato adoperato in qualche costruzione locale. Cosicche anche il primo 
blocco (n. 29) che, come vedremo, decorava lo stesso edificio, non provienc da Constanţa, 
ma, scnza dubbio, fu quivi portato nei tempi nostri da qualche particolare, da un qualche 
luogo in vicinanza di Techirghiol, se non addirit tura da Techirghiol. L'edificio doveva essere 
stato un piccolo tempio o, in ogni caso, un edificio in relazione col culto. 

I due blocchi devono aver fatto parte del fregio di questo edificio. Essi hanno le stessc 
dimcnsioni, specialmcnte l 'altezza: 0,30 m. in ambedue; spessore: 0,24 m. il primo e 0,28 m. il 
Secondo, e lunghczza: 1,32 m. il sccondo e 0,85 m. il primo, poiche questo non si e conservato 
intero, ma e rotto a sinistra. E pero significativa l'altezza eguale dei due blocchi. Di piu, 
la distribuzione delle superficie scolpitc c la stessa in tu t t i e due. In basso, la superficie non 
ha nessuna modanatura, come e, gencralmcnte, nei fregi; su, invece, hanno ambedue una 
decorazione di eguale altezza, 0,07 m., e di egual forma, e cioe: un listello, una fusarola 
(tondino intagliato con perle), e gli ovuli, che per dire il vero sono quasi completamente 
d is t ru t t i ; dai gambi che si sono conservati sopra la fusarola si puo affermare che fossero 
fatti a foglia in forma di cuore, divisi da fcrri di lancia, come si trova, per esempio, nel fregio 
del tesoro di Knidos di Delfi *). Nelle faccie superiore e inferiore, i blocchi presentano, 
verso i margini, delle incavature in forma di coda di rondine che servivano a legarli con le 
altre parti dclla costruzione. Nel blocco n. 212, nel kyma si vedono incavate trasversal-
mcnte tre scanalature; probabilmente il blocco e stato adoperato per un certo tempo in una 
fontana di dove si att ingeva l 'acqua con una secchia t i rata da una corda o da una catena, 
gli incavi essendo prodotti dal continuo sfregamento della corda o della catena. Sempre in 
qucsto blocco, all'estremo destro, la superficie scolpita e chiusa da un bordo in rilievo; 

l) Vedi I. Durm, Die Baukunst der Griechen, p. 326, fig. 312. 
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questo vuol dirc che il soggetto rappresentato terminava a questo punto *). Deduciamo da 
cio chc il fregio non decorava l'edificio tut to at torno, nia solo j>er una parte, certo la fac-
ciata principale, ed il nostro blocco era situato all 'estremitâ destra di questa facciata. Alla 
sua sinistra veniva j>oi, probabilmente, un altro blocco sul quale doveva essere seolpita 
l 'altra parte della prima figura, incompleta, del nostro blocco, poiche Bull'altro blocco, il 
n. 29, non si vede nessun accenno di cssa. 

Se consideriamo jioi il Boggetto rappresentato • una sfilata di divinitâ — possiamo pen-
sare ehe tre bloeehi della lunghe/./.a di qiiest'ultimo eonservatosi intero, L,32 m., fossero suf-
fieienti j>er rappresentare l'intero soggetto. Avremo cosi una lunghezza totale di circa 
4 m., ehe rapprescnterebbe la larghezza della faceiata j>rincij>ale dell'edificio. Ksso cra dunque 
una costruzione, im tempio probabilmente, di dimensioni ridotte, il che spiega la pieeola 
altezza del fregio, fatto che, d'altra parte, e juire un indizio della tarda ej>oca ellenistiea, 
quando il fregio diventa semj>re j>iîi basso, come conseguenza del cainbiamento delle propor-
zioni fra le altezze della trabeazione e della colonna, da 1/3 a 1/6. 

II soggetto raj>j>rescntato in 
questo fregio, eome ho gia detto, 
jiare essere una sfilata di divi-
nitâ, e non una raccolta di 
personaggi riuniti j>er un deter-
minato scopo, come e, j>cr esein-
j>io, nel fregio del Partenone o 
in (juello del tempio di Atena-
Nike dell'Acropoli. h puramente 
una seric di divinitâ, rapprescn-

tate una dopo l 'altra, come sul « puteale di fuori porta del popolo a Homa » del Museo 
Capitolino 2) , cosicchc ogni figura pare una s tatua indipendente, meno il gruppo delle 
muse, chc si vede alla fine, e ehe, d'altra j>arte, forina nel suo insieme una unitâ a se. 

L'identificazione delle figurc c, pur tut tavia , nella maggioranza dei casi, impossibile; ne 
dagli at t r ibut i , nc dalla loro situazione nell'insiemc, esse non sono riconoscibili, essendo 
molto deterioratc, tan to che non si puo determinare ne la posizione dcllc mani, ne gli attri-
buti che hanno a v u t o ; le teste in particolare, sono cosi danncggiatc chc ap{>ena se ne pud 
indovinarc il contorno. Neppure il criterio secondo il quale sono statc allineate le divinita 
jm6 essere determinato, innanzi tu t to perche, come abbiamo det to, sono molto deteriorate, 
e poi perche manca una parte del fregio. Solo il secondo blocco e in condizioni migliori; 
per il primo dobbiamo accontentarei di una descrizione sommaria. 

Cosi, in questo primo blocco, incominciando da sinistra, troviamo una figura vista di 
fronte, in posizione di riposo, eon un vestito eorto (il chitone) e mantello. II braceio destro 
c abbandonato lungo il f ianco; forse nella mano teneva qualcosa che non si pu6 vedere, 
essendo la pietra rot ta in questo punto. 11 braccio sinistro parc sia piegato e la mano 
sul petto. La figura, che porta delle calzaturc con alti gambali, ha t u t t a l 'apparenza di 
una figura maschile: forse e Marte. 

La seconda e una figura femminilc, rivolta verso destra, con chitone lungo e himation 
fino alle ginocchia. II braccio destro e picgato, con l 'avambraccio rivolto in a l to ; sembra 

Fig. 1. 

J) Ibidcm. z) Helbig, Amalung, I, p. 431, n. 783. 
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tenga in mano un qualche oggetto, forse un fiore come, ncl puteale con la coorte degli dei, 
la figura chc rapprcscnta Vcncrc ' ) . La tcrza, ancora fcmminilc, con lo stesso abbiglia-
mcnto, c un po rivolta verso sinistra, ed ha il braccio destro teso, scostato dal corpo; nella 
mano ticne un oggetto, forse un elmo: in questo caso sarebbe Minerva. 

La quarta figura, fernminile anch'essa, ed ugualmente vestita, pare cammini verso destra. 
La quinta siede su di uno sgabello, col corpo a dcstra ma con la faccia rivolta a sinistra, 
come sc si voltasse a guardarc indietro; ha lo stesso abbigliamento, solo che un lembo del 
mantello le copre anche il capo. 

Nel sccondo blocco la prima figura a sinistra c molto danneggiata: vi si distingue 
chiaramente solo il braccio sinistro con l 'avambraccio rivolto in a l to ; tiene in mano, eretto, 
un oggetto. Forse e Mercurio con il caduceo. 

La seconda figura, seduta su di un trono, tiene nella destra lo scettro appoggiato 
all 'omero; si sostienc il mento con la mano sinistra, appoggiando il gomito al bracciolo 
dcl trono. Puo essere Giove. 

Nella parte sequente il rilievo e piu evidcnte, e si possono individuare le figure con 
certezza. Cosî la terza figura e Diana. Essa sta di fronte, col capo rivolto verso destra. 
E vestita di un chitonc che pare stretto alla vita, e con un mantello di qui sostiene 
un lembo con il braccio sinistro. Nella sinistra stringe l'arco e solleva la destra per 
cstrarrc una freccia dalla faretra che tiene sulla schiena. E esattamente lo stcsso tipo della 
Diana della Villa Albani di Roma 2), e di quella del Museo Pio Clementino. 

La quarta figura c Apollo, con un abbigliamento che gli ricopre solo la parte inferiore 
del corpo, e appoggiato a sinistra ad un tronco d'albero sul quale sta la l i ra; il peso del corpo 
e abbandonato sulla gamba destra, sulla quale la sinistra e incrociata, la mano destra sta 
dictro il capo. E una at t i tudine piena di grazia e di abbandono che ricorda 1'Apollo di Lyceos 3) , 
sc facciamo astrazione dal drappeggiamento che gli copre la parte inferiore del corpo. 

Scguc un gruppo di nove figure femminili, le nove Muse. Purtroppo il loro stato 
di conservazione, e, come per le altre figure del rilievo, molto precario. In particolar 
modo le teste sono cosi rose dal tempo, che sono soltanto dei semplici rigonfiamenti 
irrcgolari; in qualcuna neanchc il contorno c preciso. E neppure i drappeggi degli abiti 
non si possono distinguere nei loro particolari. E evidente pero che tu t t e le nove sorellc 
vestono il chitone che cade graziosamente in molli panneggiamenti fino a lambire loro 
i picdi; sopra hanno l 'himation ben stretto at torno al corpo, fino al ginocchio, e senza 

J) S. Reinach, Rfp. des Reliefs, tomo II I , p. 202. 3) V. Clarac, Musee, tav. 477, n. 912 c, tav. 267, 
2) S. Reinach, Rep. de la Stat., tomo I, p. 299, tav. n. 921; S. Reinach, Rep. de la Stat., tomo I, p. 243, 

562 B, n. 1209 D. tav. 480, n. 921 B. 
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drappeggi svolazzanti. Sui gesti delle mani e quindi sui loro at tr ibuti , sempre a causa 
del deterioramento, non si possono dare delle indicazioni precise. Tenendo conto pero 
del tema t ra t ta to nell'intero fregio, come pure delh* traceie rimaste e dell 'attitudine 
delle figure, e certo ehe l 'artista non ha voluto rappresentare le muse come una riunione 
di divinitâ distinte, aventi ciascuna nome e funzioni determinatc, nia rappresentare sempli-
cemente il coro delle muse. Per questo e stato sufficiente riunire alcuni tipi, dei quali qual-
cuno e anehe ripetuto, preoeeupandosi piîi ehe altro della composizione artistica del gruppo. 
I tipi riprodotti in questo rilievo sono eonoseiuti gia da altri monumenti. Cosî la musa che 
sta sul sedile, a destra, con la lira appoggiata alla gamba sinistra si trova, con delle piccol-
variazioni, nel bassorilievo Chigi J) , eome pure in quello della « Apoteosi di Omero » di Archee 
laos da Priene 2) . L'altra musa a sinistra, seduta anche essa e ehc nella mano destra sollevata 
tiene, probabilmente, la masehera tragica (la deleriorazione del rilievo in quosto punto non 
permette una identifieazione precisa), si puo paragonare conio attoggiamcnto alla musa con 
questo at tr ibuto che si trova nel monumento di Alioarnasso 3), la seoonda a sinistra; o oome linea 
generale, a quella dell'apoteosi di Omero ehe tende con la destra il flauto alla sua vicina 
di sinistra, e con la mano destra si appoggia al sedile. La musa che sta dietro di questa (il 
rilievo e anohc qui molto rovinato, pur tu t tavia si intravvede abbastanza chiaramente) ha 
le braccia strette nell'himation e si appoggia coi gomiti su di un pilastro che, probabilmente, 
e dietro alla musa seduta. Questa posizione si indovina dal fatto ohe e piu alta della musa 
che sta sul sedile. E questo un tipo molto conoseiuto nella plastica cllonistioa. Lo troviamo 
nella « Apoteosi di Omero », nella base di Alicarnasso, nel gruppo di Apollo, nelle sette musc 
del Vaticano ed anche in trcdici copie romane, il che dimostra l ' importanza, come concc-
zione statuaria, di questo tipo attribuito a Filisoos di Rodi 4). In fine, altre muse ripro-
ducono il tipo femminile in piedi, col corpo avviluppato ncll 'himation, la destra sul petto e 
la sinistra abbandonata in basso, sulla coseia. 

Questa figura flessuosa, di un mirabile effetto statuario, la troviamo per la prima volta 
nelle lastre della base di Mantinea 5) , dopo di che diventa un tipo frequente nell 'arte elle-
nistica, diffusasi specialmente grazie alle terracotte di Tanagra, Mirina, ecc. 6) . Sembrano, in 
certo qual modo diverse da questo tipo, solo due delle sei statue in piedi. La prima a sinistra, 
che pare abbia le braccia incroeiate sul petto (comc la musa che sta dietro a quella sedula 
e con la lira appoggiata alla gamba sinistra, del bassorilievo Chigi), e la quarta ohe, lasoiando 
cadere il himation dalla spalla destra, tende la mano destra vcrso sinistra, comc pcr mostrarc 
qualche cosa. 

E evidente, percio, che l 'autore del bassorilievo, riproducendo qucsti tipi, ha voluto 
rapprcsentare il coro delle muse come unitâ. Esso lo ha realizzato con una eomposizionc 
di riuscitissimo effetto artistico. D'altra parte, come nel bassorilievo Chigi, la banalitâ e 
stata schivata grazie alle figure sedute di profilo. Nel nostro bassorilievo, pero, a differenza 
di quanto avviene in quello Chigi, le due figure sedute sono rivolte da part i oppostc. Questo 

*) Peterson, Rom. Mitt., 1893, t a v . 2, 3 ; S. Re inach , 
Rep. des reliefs, t omo I I I , p . 419, n. 4 ; Roschcr , 
Lexik, col. 3255. 

*) Gazette archeol., 1887, t a v . 18, p . 132 ; D a r e m -
berg-Saglio, Dict. des Ant. gr. et. rom., s. v., fig. 
52 .091 ; Roscher , op. cit., col. 3266. 

a) Roschcr , op. rit., col. 3263 e seg . ; Da remberg -
Saglio, op. cit., s. v., fig. 5210. 

*) S. Duca t i , Varte classica, p . 508—509. 
6) Fougercs , Bull. de corr. hell., 1888, t av . 2 f.; 

Roscher , op. cit., s. v., col. 3 2 5 1 ; Pericle D u c a t i . 
op. cit., p . 402, fig. 503 b . 

•) P . Duca t i , op. cit., p . 418 e seg. 
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potrrbbe scmbrare dividere le muse in due gruppi, d'altra parte ben ponderati . Dal punto 
di vista, invece, dei volumi e delle Hnee, essenziali nella plastica, l'effetto e precisamente 
contrario. (lollocando le due figure in qucsta posizione, l 'autore ha ot tenuto il risultato di 
far eonvcrgere sia le masse che le linee vcrso il centro, cioe verso la figura in piedi, che sta, 
neirat teggiamento a cui abbiamo acccnnato, con tanta maesta nel mezzo del gruppo. E 
questo dunque un gruppo la cui unitâ e ot tenuta non con banale monotonia, ma con varietâ. 

In fine, l 'ultima figura che chiude il fregio, poiche qui il margine della superficie e 
rialzato, e una figura fcmminile in piedi, di fronte, con il calato sulla testa, vestita di 
un lungo chitone stretto alla vita. Nella destra tiene un oggetto rivolto in alto — una torcia — 
e nella sinistra, tenuta ad una ccrta distanza dal corpo, doveva pure recare un qualche 
altro oggetto che non si puo determinare, essendo molto danneggiato. Alla sua destra sta un 
cane col capo rivolto verso la dea. E ccrtamente Artemidc ih un'unica rappresentazione 
come dea della luna c della notte (Artemide-Ecate) l). 

II nostro rilievo ha tu t t i i caratteri di una vera opera d 'arte, sia per quanto riguarda 
il modo come sono realizzate le singole figure, sia per come c composto il gruppo delle muse. 

L'eleganza c la distinzione delle figure strcttc nel chitone e ncll 'himation, con drappeggi 
sapientemente ridati, ei ricordano le figure delle muse della base di Mantinea, cioe quel tipo 
femminile creato da Prassitele e diffuso in tu t to il mondo antico per mezzo delle terracotte 
dette di «Tanagra >> 2). Queste terracottc sono state rinvenute abbastanza numerose anche 
da noi, spccialmente a Mangalia 3) , e molto probabilmentc esse han servito come modello 
per molte figure scolpitc ncl marmo. 

liasandoci su cjm-si i caratteri, possiamo fissare l'ep'oca a cui appartiene il aostro basso-
rilievo approssimativamcnte nei secoli I I I 0 o 11° a. C. 

GR. FLORKSCU 

*) S. Reinach, Rep. dea reliefs, IT, p. 248 e 321. 3) Vedi R. Vulpe, Deux terres cuites grecques de 
2) P. Ducati, op. cit., p. 418. Callatis, in Dacia, V—VI (1935—1936), p . 329 e seg. 
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