
(S) Per tutti quanti, oltre alJ'opera leste citata, si veda pu

re: H. V. SAUERLAND und A. HASELOFF, Der Psal
ter Erzbischofs Egberts in Trier, Trier, 1901. pag. 71 segg.; 

• M. KEMMERICH, Dic friihmiltelalterliche Porträtmalerei in 
Deutscltland, München, 1907; G. LEIDINGER, Miniatu

rell a:1S Handschriften der Kgl. Hof- "nd Staatsbibliothe"R in 

München, I e S, München, 1912 segg. ; P. E . SCHRAMM. 

Zur Geschichte der B cchmalerei, in « Jahrbuch für Ku::stwis

sensehaft )), Leipzig, 1923, ecc. In essi anche I'interminabile 

discussione sulla pi" precisa identificazione dell 'imperatore. 

(6) Roma, Gal/ia, Germania, Sclavilia; oppure Italia, Ger

mania, Ga/lia, Sclavania; oppure Germania, Francia, Alle
mania. Italia (ma la Gallia dovrebbe essere la Lorena: cfr. 

W. VOEGE, Eine deutsche Malersch ule eil., pag. 19 segg.l. 

(7) cfr. W. VOEGE, EiM deutsche Malerschule eil., pag. 

320. Vedasi anche M. KEMMERICH, Die frühmillelal
/erliche Porträtmalerei eil., fig. 18; ;)onche i vecchioni apoca

littici nell'abside di S. Elia presso Nepi. 

(8) Cfr. E. DUEMMLER, Anselm der Peripatetiker, Hal 

le , 1872, pag. 79. 

(9) Anche Corradino, iI nipote di F ederico 11, soggiorno 

a S . Zeno nell'invemo 1267-1268. 

(10) I ritratti ehe ci restano di Federico 11 non difleriscono 

gran che dalla figurazione zenoniana (cfr. J. R, DIETERICH, 

Das Porträt F riedrichs 1/, in « Zeitschrift für bildende Kunst " , 

serie 11 , anno XIV, Leipzig, 19031. 

(11) Di Federico I edella mogli. Beatrice si cono.cono 

due figurazioni nel portale dei duomo di F risinga, ehe, per la 

foggia della corona, si assomigliano un po' a quella di S . Z.

no (cfr . M. KEMMERICH. Die früh mittelalterliche Porträt
plastik in Deutschland, Leipzig, 1909, fig. 60 e 63). 

(12) Non dimentichiamo i versi di Dante : 

« 10 fu i abate in Sall Zono a Verona 
sollo 10 imporio del buoll Barbarossa )l . 

quali dimostrano come ncl trecento perdurasse vIvace il ri

cordo della grandezza dei monastero al lempo di F ederigo. 

Ma per:he I'imperalore .arebbe stato efligiato .enza quella ce

lebre .ua barba? 

(13) Quanto alle efligi di lai i imperatori, si veda M, KEM

MERICH, Die Porträts deutscher Kaiser und Könige, in 

« Neues Archiv Gesellschaft für äl tere deutsche Geschichts

kunde», vol. XXXIII, Hannover, 1908. 

(14) Cfr. L. SIMEONI, La ba.ilica eil.. pag. 79. 

IL FRONTONE E IL FREGIO DI CIVIT A ALBA 
BOLOGNA, MUSEO CIVICO 

Le terreeotte, ehe pubbliehiamo, furono rin

venute in parte fortuitamente e in parte in se

guito a un saggio di seavo, negli anni 1897 e 

1903, a meta strada fra Sassoferrato e Aree

via, sul eolle detto di Civita Alba, dal norne 

della eitta, eh'ivi esisteva e di eui restano an

eora le poderose mura di cinta, 

t merito deI prof. Edoardo Bri7io, ehe le 

aequisto per il Museo Civieo di Bologna, (1) 

d' aver dato loro un primo ordinamento e d' a

verle fatte eonoseere agli studiosi (2). 

Egli distinse giustamente due serie, attribuen

do la prima (/ig. 2), formata di lastre eon fi

gure lavorate quasi a tutto tondo (A-O,65 m.), 

a un fron tone di tempio eon scene dionisiasehe, 

e la seeonda, eui appartengono figure (A -

0,45 m,) di rilievo molto altn, a un fregio con 

rappresentazioni di Galati meSSl In fuga dalle 

divinita delfiche. 

DeI frontone ci sono rimaste eomplessiva

mente einque lastre, di eui tre eon gruppi di 

figure, ehe si elevano a un' altezza maSSlma di 

m. 0.90, e due eon una sola figura di m. 0,52, 
rispettivamente m. 0,70. Quest'ultime, nell'or

dinamento attuale, sono poste erroneamente ae

canto al gruppo eentrale, mentre per le loro di

mensioni dovevano stare verso gli angoli. La 

lastra eentrale poi era in origine almeno m. 0,40 
piu alta, perehe sotto il manto, sostenuto dai 

due genii femminili alati, doveva esserei, co

me vedremo, 10 spazio sufficiente per accoglie

re le divinita eui il tempio era dedicato. 

Si aveva eosl nel eentro un gruppo alto 

m. 1,30, ai lati di questo delle lastre di me-
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Fig. 1. - Saggio di ricostruzione gralica deI frontone. 

tri 0,90, e piu verso gli angoli altre piu PIC

cole di m. 0,70 e di m. 0,52. 

Un tentativo di ricostruzione con questi ele

menti da, come si vede dal grafico (fig. I), un 

fronton ci no di m. 1,30 d' altezza per circa me

tri 7,50 di lunghezza; di un tempietto mode

sto, quindi, probabilmente con due sole colon

ne sulla fronte, e simile a quello di Alatri, ri

costruito dal Cozza nel giardino del Museo di 
Villa Giulia (3). 

I dotti che si so no occupati delle terrecotte 

di Civita Alba hanno riconosciuto nel gruppo 

di sinistra (fig. 3) una rappresentazione del ri

trovamento di Arianna a N asso, soggetto gia 
trattato dall' arte del V e IV sec. a. Cr. (4), 

e caro all' arte ellenistica. 

La fanciulla dal bel volto giovanile, incor

niciato dai capelli che scendono con due boc

coli sulle spalle, dorme un sonno in cui si puo 

avvertire una lieve agitazione, con una mano 

poggiata sulla testa, che un cuscino protegge 

dalle asprezze dei terreno. Un Satiro, con la 
nebride a tracolla e armille alla braceia, le si 

e avvicinato, ed ha allontanato il mantello, ehe 

copriva il bel corpo, mostrando col gesto tutto 

il moto di ammirazione suscitato in lui dalla 

vista della bella giovine. Assistono alla scena 

una donna e due altri Satiri. La prima, quasi 

nuda, perche il manto, girandole intorno al 

dorso e lasciandole scoperti tronco ed anehe, 

viene a fermarsi con un viluppo sotto al pube, 

si appoggia a una sporgenza della roccia, vol

gendosi lievemente a destra. Come la giovi-
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netta dormente essa porta armille alle braccia 

e, al collo, il torques, I' ornamento venuto di 

moda nel III sec. a. Cr .• non solo in Italia, 

dove 10 portavano Etruschi eGalli, ma anche 
nelle colonie greche dei Ponto (5). Il Brizio. 

per il confronto con alcune urne etrusche (6), 

ha riconosciuto in questa figura la dea Venere; 

ma poiche, come vedremo, essa ritorna anche 

nella lastra di destra, I'ipotesi sarebbe ammis

sibile solo quando si potesse dimostrare che gli 

antichi abbiano visto talora in Venere non la 

potente dea delI' amore, ma una semplice per

sonificazione di uno stato d' animo passionale, 

ehe. come tale. potesse essere ripetuta piu vol

te nella stessa rappresentazione, per meglio ca

ratterizzarla. Noi preferiamo riconoscere in 

queste due donne delle Menadi, che accom

pagnano i Satiri nel loro baccanale notturno. 

Delle altre figure che compongono il gruppo, 

I'una, posta piu in alto di tutte, in cui due cor

netti che spuntano fra i capelli incolti fanno 

riconoscere il Satiro, veste una corta exomis 
e si avanza a grandi passi verso destra, mentre 

la sua attenzione e attratta dalla scena ehe si 

svolge dietro alle sue spalle, I' altra, pure di 

Satiro, perche porta il gonnellino di pelle ea

prina comune nelle rappresentazioni satiresche, 

si abbandona a una danza scomposta, solle

vando il braccio e la gamba sinistra, e por

tando il corpo all'indietro. J? forse un passo 

della « skop6s », 0 meglio della « sikinnis ». 
la sfrenata danza dei Satiri. 

La lastra eentrale (fig. 4) e stata interpreta-
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Fig. 3. - F ronlone : Gruppo di sinislra . 

La dal primo illustratore di queste terreeotle eo

me una rappresentazione dei matrimonio itali

co e per quanto un rito nuziale, ehe si potrebbe 

ehiamare dell' ammantamento, non sia rieorda

to, ne abbia suffieienti testimonianze monumen

tali, tuttavia l'ipotesi puo esse re aeeettata. Due 

genii femminili alati sollevano un pesante drap

po, ehe, eome un baldaeehino, doveva eoprire 

la eoppia dionisiaea (71, mentre un Eros paffu

tello e rieeiuto stende sopra di loro le mani, 
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ehe tenevano una eorona augurale. I genii sono 

Lase alate; ma non sono qui demoni della mor

te, rappresentati dalle urne, dai sareofagi e da 1-

le pitture funerarie etrusehe: sono spiriti gra

ziosi, ehe negli speeehi fanno eorona inlorno 

all' amorosa T uran, I'Afrodite etrusea, 0 allie

tano la vita dei defunti. 

Fin qui l'interpretazione delle scene fronto

nali si presenta faeile; ma il gruppo di destra 

(jig. 5) ci fa rimanere perplessi, perehe ci tro-



Fig. 4. - F ronlone : Gruppo cenlrale. 

viamo di fronte a un secondo denudamento di 

una fanciulla dormente. nei medesimi schemi 

della lastra di sinistra . Infatti a terra giace la 

fanciulla. questa volta vista di dorso. ornata di 

braccialetti e cinta il petto dallo strophion .. in-

la giovine. non resta ehe una mano. 

t assurdo pensa re ehe il nostro coroplasta 

sia caduto in questa specie di tautologia. per 

non aver saputo come riempire la parte sinistra 

del fron tone. e abbia quindi potuto concepire 
I 
" ; questa scena come una ripetizione dei ritrova-torno a lei si muovono i soli ti personaggi. la 

Menade e il Satiro con I' exomis. Quello che~. I 

faceva da parallelo al Satiro danzante dei ~ 

gruppo di sinistra e perduto. edella figura ma- : ;! 

schile. ehe toglieva via il mantello ricoprente 

. mento di Arianna; ma non e agevole trovare 

una soluzione. 

Se le due prime lastre ci hanno presentato 

i due primi atti della lieta commedia dionisia-
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ca, l'incontro e il matrimonio, si potrebbe forse 

vedere in questa terza un ulteriore svolgimento 

deli' azione, il momento cioe, in cui i due im~ 

mortali stanno per congiungersi nell' atto consa~ 

crativo delle nozze, l'ultima scena, insomma, 

di questa ierogamia bacchica. E a sostenere 

quest'interpretazione si potrebbe portare il con~ 

fronto di uno specchio etrusco (8\ rappresentante 

un giovane ch' entra nel talamo, dove l' aspetta 

la sua compagna, mentre un Eros scende dal 

cielo con due bende per ornare gli sposi. La 

spiegazione proposta andrebbe incontro pero a 

delle obbiezioni molto forti; che l' arte etrusca 

non conosce 10 stile continuativo di narrazione, 

quasi ignoto del resto anche all' arte greca, e 

che, in ogni modo, tale stile non potrebbe mai 
adattarsi ad un frontone, che, per la sua eco~ 

nomia spaziale, non ammette che rappresenta

zioni di situazioni statiche 0 di azioni simul
tanee. 

f: piiI prudente percio non pensare ad epi

sodi particolari nella vita della coppia bacchi

ca, ma a scene generiche dionisiache, a sem

plici Satiri cioe, che scoprono Ninfe dormenri . 

Ed ecco come potremmo ricostruire la scena: 

i Satiri, seguiti dalle loro compagne hanno sco~ 

vato le figlie dei bosco. Alcuni piiI arditi si 

so no avvicinati, e, dopo aver tolto loro di dos~ 

so il manto che le copriva, le ammirano con 
avido stupore, altri rischiarano la scena not~ 

turna con delle torce; altri ancora manifestano 

la loro gioia selvaggia danzando furiosamente. 

Un piccolo e rotondo Sileno (jig. 6) stringendo 

sotto il braccio la sua anforetta, fa salti di 

gioia, felice al pensiero dei baccanale che se
guira e un giovinetto alato (jig. 7), che potreb~ 

be esse re Imeneo (9), si aggira fra le turbe fe~ 

stose con la sua fiaccola nuziale. Nel mezzo 

dov;va essere l'apoteosi dell'Amore : le due 

divinita deli' ebbrezza si abbracciavano sotto il 

medesimo manto, mentre Eros, sorridente, por~ 

264 

geva loro corone di fiori fragranti. 

La natura selvaggia del Satiro e resa nell' ar

gilla se non con finezza, certo con incisiva vi~ 

goria: movimenti agitati, corpi agili, nervosi, in 

cui ogni separazione da muscolo a muscolo e 

eccessivamente approfondita, si che tutto un 

gioco di lu ci e di ombre si offre ai nostri occhi, 

dandoci un'impressione di snellezza e di rriu~ 

scolosita insieme. E come nei Satiri la stecca 

ha saputo far apparire il carattere agreste, cosi 

nelle figure femminili v'e 10 studio di rilevare 

tutto quanto possa giungere a dare un'idea 

della grazia accoppiata alla sensualita: volti 

minuti, quasi nascosti dall' ampia massa dei ca~ 

pelli, raccolti in un ciuffo sulla fronte e scen~ 

denti con due riccioli sulle spalle, seni tondeg

gianti, fianchi opulenti, in confronto al quali 

il tor ace sembra troppo esile. 

Schemi, motivi e tipi non sono pero usciti 
dalla mente deli' artista come creazioni ongl

nali. Non una delle figure manca al repertorio 
delI' arte ellenistica (10). Domina nel nostro 

fron tone iI gusto di quest' eta, che ha porlato 

in primo piano le figure del Satiro edella 

Ninfa, piiI degli antichi dei rispondenti alle sue 

concezioni, e che ha tolto al Satiro il suo ca~ 

rattere mostruoso per dargli un volto da con

tadino; di quest' eta voluttuosa, che ha consi~ 

derata la figura della donna come un'imagine 
sensuale, e che percio I'ha rappresentata di pre~ 

ferenza in una nudita procace. 

Non bisogna per altro pensare che le nostre 

terrecotte sieno copie di qualche grande crea

zione ellenistica. 11 coroplasta di Civita Alba 

non ha conosciuto probabilmente che dei pic~ 

coli prodotti d' arte industriale, da cui ha tratta 

I'ispirazione per gli schemi ed i motivi. T utto 

il resto e suo, e italico, forse neppure etrusco, 

tanto e lontano il nostro artista da quella fi~ 

nezza di esecuzione, di cui sono talvolta ca~ 

paci i coroplasti etruschi: la chioma rimane 



Fig. 5. - Frontone: Gruppo di destra . 

massello appena abbozzato, la plega e soko 

profondo 0 dorso angolare, il muscolo e ri~ 

lievo impreciso. Pure si osserva, nell'insieme, 

una certa sicurezza nell'impianto generale 

della figura, sia come corpo sia come movi~ 

mento, e una grande abilita nel rendere con 

pochi tratti l' espressione dei volti. Si osservi la 

vivace testa dei Satiro della lastra di sinistra 

(jig. 8). Non v'e un solo particolare che riveli 

una certa preoccupazione di rendere il minuto, 

il preciso; ma v'e in cambio una forza maschia 

ed una certa mobilita, che son resi evidenit dai 

lineamenti forti e dal volume della chioma. E 

si osservi ancora la graziosa figuretta d'Imeneo. 

La movenza complicata ed agilissima e resa 

senza sforzo dall'artista, sia nella fattura del 

corpo, sia nel movimento degli arti . Lo stesso 

si dica delle altre figure , in cui un altro ele~ 

mento, la veste, contribuisce con l' ammasso 

pesante delle pieghe a ribadire quest'impres~ 
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Fig. 6. - Fronlone : Sileno. 

sione di un' arte rude, ma sicura. 

Uguali osservazioni si potrebbero fare sul 

fregio, dove. come si e detto. erano r'appresen

tati i Galli. predatori deI Santuario di Delfi. 

messi in fuga dalle divinita apollinee. 

Un saccheggio di Delfi per opera dei Galli 

e ricordato da molti storici antichi. Timagenes 
(in Strab. IV, ed. Didot p. 156 (131), Diodoro 

Siculo (V, 32,5), Dione Cassio (framm. 88 

ed. Mellberg) ne parlano senza menzionare I'in

tervento divino. Per Appiano (Illyr p. 349. 

ed. T eubner), Polibio (IV. 45) e negli Excer
pta Vaticana (XXII. 13, p. 497. ed. Dindorf) 

Diodoro. essi furono messi in fuga prima di 

aver devastato il santuario. Pompeo T rogo (in 

Justin .• Hist. XXIV, 8. 4 ed. stereot.) e Pau

sania (X. 23.1) narrano invece ehe li caccia-
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rono Apollo, Artemide ed Athena. Probabii

mente la verita storica si deve ridurre a ben po

ca cosa. perehe e difficile ehe i Galli abbiano 

trovato ancora qualcosa da rubare a Delfi. 

dopo le devastazioni della guerra sacra del 

335 . Certo e ehe la leggenda si diffuse e rapi

damente. perehe un anno dopo la loro discesa 

nella penisola balcanica. nel 278 a. c.. una 

iscrizione di Coo (11) gia esalta l' aiuto dato 

da Apollo ai Greci contro gl'invasori. Nel

I'Aulularia (v. ARO) di Plauto il vecchio Eu

clione implora I' aiuto d' Apollo contro i ladri. 

deI Dio ehe gia « con le frecce aveva cacciato 

dal suo tempio i predoni ». passo ehe il gio

condo Sarsinate deve aver tratto dalla com

media attica nuova. La leggenda si diHuse. 

ma ebbe assai sc ars i echi neU' arte. Gh artisti 



Fig. 7 . . - - Frontone: lmeneo. 



Fig. 8. - Frontone: Particolare del Gruppo di sinistra. 

T esta di satiro. 

pergameni, che pure cos! intensamente ama

rono il soggetto del Galata, non trattarono, 

per quanto ne sappiamo, l' episodio delfico e i 

monumenti relativi a quest' episodio trovati in 

Egitto sono COS! scarsi e COS! poveri, che ci 

vietano non solo d' attribuire all' arte alessan

drina la creazione deI tipo deI Galata pre

done, ma anche di pensare che il soggetto deI 

saccheggio di Delfi godesse in Alessandria ec

cessivi favori . 

Era invece conosciuto in Italia; e infatti 

compare soltanto su monumenti dell'Etruria 

(urne volterrane e sarcofaghi chiusini) (12), del

la Magna Grecia, le cosidette tazze calene (13), 

e nel nostro fregio. 

N ei fondi delle tazze calene le figure sono 

di solito due, una sola volta quattro; il Gallo, 

nettamente caratterizzato dalla rozza corda che 
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gli cinge il tronco nudo, appare ora in atto di 

fuggire recando qualche oggetto sacro trafu

gato (vasi 0 incensieri), ora nell' atto di strap

pa re dal piedestallo il tripode delfico. In una 

sola tazza (14), di cui riproduciamo un disegno 

per il confronto schematico (/ig. 9), troviamo 

il barbaro che, facendo forza col piede pun

tato contro uno sgabello, cerca di difendere il 

suo bottino da una figura femminile assaliente, 

che dev' essere la dea Artemide, mentre un se

condo Gallo giace ucciso a terra, e un terzo 

compare nello sfondo con 10 scudo alzato. 

Nei rilievi delle urne etrusche vi sono le fi

gure dei Galli coi vasi e gl'incensieri sacri, ed 

appare il barbaro ucciso e steso a terra; ma c'e 

anche il motivo nuovo deI guerriero greco, che 

combatte armato a cavallo, mentre I'Artemide 

delle tazze calene e sostituita dalle Lase, ora 

semplici spettatrici, ora partecipanti alla lotta, 

armate di fiaccole, insieme ad altri demoni 

maschili. 

Maggiore e la varieta dei motivi nel nostro 

fregio. T roviamo anzitutto un Gallo barbuto 

(/ig. 10), forse il principe, vestito di exomis, 

ehe fugge atterrito su di un carro da guerra, 

mentre i suoi focosi cavalli travolgono un bar

baro caduto che, proteggendosi con 10 scudo 

quadrangolare, ornato di umbone, cerca an

cora di sollevarsi. Artemide, nel suo chitoni

sco da cacciatrice, cinto alla vita da un man·· 

tello attorcigliato a lembi svolazzanti, scocca 

frecce contro il fuggente. Piu a destra un Gallo 

predone, vestito di una giacca di pelle di ca

pra e di un mantello abbottonato sul davanti, 

fugge recando un vaso prezioso. 

Nella lastra che segue (/ig. 11) due barbari, 

l'uno anziano con la fronte calva, i lunghi baffi 

spioventi e il mantello abbottonato al collo, 

I' altro giovinetto ancora, ambedue con la ca

ratteristica corda ehe cinge le ren i e il solito 

scudo rettangolare, fuggono egualmente verso 



sinistra, volgendo il capo al centro, ove doveva 

svolgersi la scena piu violenta. Il Brizio ha 

collocato in questo punto la figura di una dea, 

Latona probabilmente, che impugna una fiac

cola, vestita di lungo chitone cinto alla vita, 

con un mantello svolazzante dietro la schiena. 

Difficile e dire contro chi la dea intenda vi

brare la sua arma; certo non contro il barbaro 

messole accanto nell'ordinamento attuale, in 

quanto questi si accascia non perche colpito da 

una fiammata, ma perche ferito da un colpo 

di lancia, come indica il foro nel ventre (15). 

Si potrebbe forse pensare che il Gallo cada 

trafitto da un cavaliere, e ricostruire un grup

po non molto dissimile da quello che vediamo 

su di un'urna volterrana del Museo Guarnacei 
(/ig. 12) (16); dov'e appunto un greco a ca

vallo che ferisce al ventre con la lancia un 

Gallo gia caduto sulle ginocchia. La figura che 

segue (/ig. 13) e quella di un Gallo piuttosto 

anziano, con baffi spioventi, capelli lunghi e 

lisci, e coperto da una specie di clamide ab

bottonata su una spalla. Egli leva in alto il 

braccio destro in atto di terrore misto a sor

presa. Piu ohre un barbaro eombatte aneora 
furiosamente, tenendo un piede puntato contro 

un rialzo deI terreno, e difendendosi eon 10 
scudo, mentre con la destra impugnava la lan

cia. Fra tanta furia e terrore, ecco, nel grup

po vicino, una nota di pieta: un Gallo, pur

troppo molto frammentario, sostiene un giova

ne compagno moribondo, che reclina il capo 

sul petto e si accascia. La bella testa ricciuta 
che segue fu creduta dal Brizio (17) quella di 

Apollo, ma al Dio pu ni tore non si adatta la 
sua espressione di sofferenza. t piu probabile, 

che appartenga a qualche Gallo giovinetto, fe

rito. L'ultima figura di questo fregio e quella, 

frammentarissima, di un guerriero greco, ehe ve

ste una corazza a grosse borehie e porta in eapo 

un el mo a forma di berretto frigio. 

Fig. 9. - Fondo di tazza. Heidelberg, Universita. 

Caratteri comuni alle tre serie di monumenti? 

Ce ne sono, ma scarsi. Il Gallo predone che 
fugge con gli oggetti sacri e elemento comu

ne a tutte e tre; COSI pure i barbari distesi a 

terra, morti 0 feriti. Il nostro fregio poi ha di 

comune con le tazze calene la presenza delle 

divinita delfiche, e con le urne e i sarcofaghi 

etruschi qualche concordanza di schemi, ad 

esempio: il ferito ehe preeipita a terra, il duce 

che fugge sur un eoeehio eh'e di tipo italieo, 

e la figura deI guerriero greco, armato di eo

razza a borchie e di elmo a forma di berretto 

frigio. Elementi scarsi che non permettono di 

risalire ad un prototipo unico. E neppure CI 
sono argomenti positivi per asserire che ciascu

na classe di monumenti s'ispirasse ad un pro

prio originale. Per le tazze calene si e voluto 

cercarlo nell'arte della Grecia propria (18), di 
Pergamo (19) 0 d'Alessandria (20), ed e possi

bile che esso sia esistito; ma a che cosa si ri

duee il suo influsso? Al semplice motivo deI 

Gallo in fuga, perche all'uniea tazza, ehe pre

senta una scena un po' eomplessa, quella di 

Heidelberg (/ig. 9), si possono trovare pro

totipi italici. 

E tanto me no possiamo risalire ad un ori

ginale greco attravel so le urne e i sareofagi 

etruschi; anzitutto pe :che negli aggruppamenti 
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Fig. 12. - Museo Guarnacci: Volterrana con rappre.enla
zione di ballaglia di GaUi. 

sono sempre dominanti le figure dei demoni 

della morte, poi perche si tratta 0 di motivi 

comuni nell' arte italica, 0 di schemi che pos·

siamo ritrovare in altre composizioni etrusche 

di sarcofagi chiusini 0 di urne volterrane, che 

rappresentano comuni battaglie di Greci e di 

Galli e non precisamente il saecheggio e la 

strage di Delfi. Cosl il motivo dei caduto che 

infigge la spada nel ventre dei cavallo che gli 

sta sopra si trova in un'urna volterrana col 
soggetto nostro (21), e in otto altre urne (22) che 

colI' episodio di Delfi non hanno niente a ehe 

fare; e co SI i feriti, i quali precipitano piegan

dosi sulle ginocchia, e i morti distesi a terra 

sono schemi comuni di urne e sarcofagi con 

battaglie di Galli. E neppure il tipo dei guer

riero greeo differisce: corazza a borchie ed 

elmo a berretto frigio. N el fregio di Civita 

Alba mancano, e vero, i demoni etruschi, ma 

i motivi non sono nuovi: GaHi combattenti, 

fuggenti sulla biga (23), feriti, guerrieri greei, 

rientrano tutti nel repertorio figurato delle urne 

volterrane e dei sarcofagi chiusini. 

E impossibile dunque risalire dal fregio di 

Civita Alba a un originale greco, plastico 0 

pittorico. rappresentante la strage di Delfi. Ma 

per ci<> non si e detto ancora che quanto ve-
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diamo rappresentato in questi umili prodotti 

delI' arte etrusca sia tutto creazione originale 

di quei poveri scalpellatori e del nostro coro

plasta. Basta fermarsi sul tipo dei gallo. Cosi 

com' e raffigurato ne He nostre lastre e nei rilievi 

delle urne, con la sua completa nudita 0 la 

sua corta exomis. il torques al collo, la rozza 

corda intorno aHa vita, il mantello abbotto

nato sul davanti, i lunghi capelIi arruffati, i 

baffi spioventi, la fronte corrugata che da al 

volto un' espressione di ferocia, e la creatura 

delI' arte di Pergamo, non il Boio 0 il Senone, 

che da lunghi anni desolava le campagne d'I

talia; poiche non si pUD piu dubitare che il 

Gallo, ormai fissatosi nelle sue sedi padane, 

non fosse proprio il selvaggio che combatteva 

nudo difendendosi col solo scudo, ma un guer

riero armato d' elmo, di lancia, di spada, co

perto da una tunica pesante e talora anehe da 
una eorazza (24). 

L'impero esereitato dalIe ereazioni dei gran

di maestri elIenistiei su questi artigiani etru

schi fu tale eh' essi ehiusero gli oeehi di fronte 

ad una realta ehe doveva essere loro fami

gliare. S'intende ehe, eome al solito, limita

rono la loro opera d'imitazione al tipo e a qual

ehe schema, mentre nella trattazione Impre~

sera il suggello delIa loro inferiorita rispetto 

agli artisti greei. 

Un nudo eosl grossolano. qual'e quello 

delle terreeotte di Civita Alba, eosi lontano 

da quel tipo di bellezza atletiea, a cui I' arte 

greea s'e mantenuta eostantemente fedele, non 

avrebbe mai potuto essere immaginato da un 

artista creseiuto alla seuola greea. N el troneo, 

eh'e il meno traseurato, due solchi segnano va

gamente la divisione fra gli obliqui e il retto 

deli' addome. La linea inguinale e appena in

dieata, il basso ventre ha una sporgenza eeees

siva. Vi si aggiungono tratti volgari. eome i gros

si eapezzoli animalesehi egli enormi genitali. 
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Fig. 14. - Fregio : Par:icolare deI Gallo sul carro. 

Manea qualsiasi neerea di esattezza ana

tomica, manea qualsiasi delieatezza. Ma pure 

le figure deI fregio di Civita Alba non sono 

goffe. 

Seorei diffieili e movenze eomplieate sono 

resi naturalmente, senza sforzo. Come ne! 

fron tone, eost nel fregio il nostro artista dimo

stra quel sieuro pos ses so della forma generale, 

per il quale egli riesee a' darei eon immedia

tezza I'idea di un eorpo robusto, ma non raf

fmato nell' esereizio quotidiano della palestra, 

quale doveva esse re appunto il eorpo deI Gallo. 

E eost nelle teste. Rendere i earatteri et

ruei deI Galata fu una delle preoeeupa:lioni 

degli artisti pergameni, i quali per<> non sep

pero liberarsi dalla tradizione idealistiea di tut

ta I' arte preeedente, e erearono un tipo nobi-
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lissimo, nel eui volto la feroeia s'irradia talora 

di viva luee eroiea 0 assurge ad un grado di 

passione tragica. 11 Nostro e eompletamente 

libero da ogni preoeeupazione idealistiea: vuol 

rappresentare il Gallo in tutto il suo earattere 

selvaggio e eon i suoi sentimenti primitivi di 

terrore, d'ira, di feroeia. Ed ha seavato, ha 

sbozzato eon aneor meno eura ehe nel fron

tone. Ma quale rieea gamma di espressioni e 
riuseito a trarre! 

St osservi la testa (fig. '4) deI duee deI 

eoeehio: diffieilmente si potrebbe ottenere una 

piu viva immagine deI terrore, eon tanto poehi 

elementi: gli oeehi sbarrati, la boeea anelante. 

la fronte aggrottata eon le due rughe mediane 

fortemente ineise. Ed eeeo I'immagine della 

rapina (fig. '5): I' ombra fosea raeehiusa nel 

eavo degli oeehi, il naso grifagno, la barbetta 

biforeuta, la chioma selvaggia eonferiseono a 

questa bellissima figura un earattere diabolieo, 

ehe ha uno strano sapore romantico. Nella fi
gura '6 e rappresentato inveee il eombattente; 

la fissita dello sguardo, le due rughe profonde 

della fronte, il eiuffo piantato ritto, sul capo 

gli d.?mno un' espressione di feroeia, ehe i lun

ghi baffi spioventi, ora mancanti, dovevano 

aumentare. Ed eeeo infine la nota -commo

vente: il Gallo moribondo (fig. '7). Poehi 

tratti ; gli oeehi vaganti, la boeea semiaperta, 

eon una piega amara agli angoli, la fronte 

senza vita, eoneorrono a indieare quest' abLan

dono. 

Sono opere ehe palesano un vero tempera

menta d' artista, ma sfrenato, rapido, ehe tira 

giu alla brava, un temperamento da sbozza

tore, ehe vuol dare eon poehi tratti l'imma

gine ereatasi in lui. 

Lo stesso nel panneggiamento. Egli ha vo

luto raggiungere un effetto eoloristieo eOll le 

pieghe piene d' ombra e i lembi ehe invadono 

10 sfondo; ma la sua indole, ehe vede rude e 



Fig. 15 . .. - F regio : Parlicolare deI Gallo predone. 



Fig. 16. - Fregio : Particolare del Gallo combattente. 

sommano, I'ha portato a incavare, a incidere 

esageratamente, acreare degli svolazzi ecces

sivi, di cattivo gusto. 

E ritroviamo anche qui, come nel fron tone, 

il tentativo di rendere il paesaggio con rialzi 

deI terreno, cui si aggiunge la rappresentazione 

degli oggetti sacri, abbandonati dai Galli du

rante la fuga. Strana la frequente ripetizione 

del motivo della patera. Sembra quasi che il 

nostro coroplasta non abbia saputo Iiberarsi 

da questo caratteristico elemento di decora

zione etrusco-italico, e l' abbia diffuso goffa

mente neHa zona figurata, come volendosi rial

Iacciare a quel tipo corrente di fregio, costi

tuito da triglifi alternati con metope riempite 

da patere e rosoni, tipo ehe ritroviamo in buon 

numero di urne e sarcofagi etruschi. 
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Quale posto occupano le nostre terrecotte 

Fra le sculture etrusche dell'ultimo pe'riodo? 

AHa fine del IV secolo a. Cr. la coropla

stica etrusca raggiunge il vertice con le mera

vigliose terrecotte deI tempio dello Scasato in 

F alerii edel tempio di Celle (25), e con le de

Iicatissime teste di Paride e di Minerva deI 

frontone di un tempio di Arezzo (26). Capacit3 

di espressione nei volti, profonda conosccnza 

delI' anatomia, panneggiamento naturalistico e 

insieme grandioso, squisita delicatezza di for

me e minuziosa cura deI particolare sono i suoi 

tratti di stile in questo momento. Il modello 

greco e presente ed efficace. Ma questi carat

teri si perdono neH' esagerazione tutta etrusca 

di quei mezzi della corporeita, per cui I' arte 

cerca di accentuare I' espressione: ritmi agitati, 

giuoco violento di luci e di ombre nella maSSa 

dell' abito, volti a tratti marcati, occhi infos

sati dentro Ie orbite, onde frementi di capelli. 

L' arte etrusca allontanandosi dall' ammaestra

menta greco, perde la sobrieta, la delicatezza. 

Ma bisogna aggiungere ehe non arriva al ba

rocco. Nelle terrecotte di un' edicoIa di Vetu

lonia (27), e nel frontone e nel fregio deI tem

pio di T elamone (28), le figure, per quanta di 

gusto provinciale e di fiacca esecuzione, si man- . 

tengono ancora entro una linea dignitosa. 

E se nei bellissimi frontoni dei due templi 

di Luni (29), e nelle terrecotte della serie piu 

recente deI tempio di Arezzo (30), non abbia

mo piu la finezza delle figure falische, perche 

troviamo la piega tormentata e i tratti eccessi

vamente marcati deI volto, pure sentiamo che 

quest' opere rispondono ancora ad una conce

zione nobilissima della figura umana, ver amen

te eccelsa nella rappresentazione della maesta 

divina ed elevantesi ad un'altezza tragica nel

I' espressione deI pathos. E se scendiamo ad 

eta piu tarda, in un' epoca posteriore al 150 

a. c., in una terracotta da Bolsena (31 ), forse 



una Medusa decapitata, troviamo un nudo de

licatissimo, che e prova di quanta accuratezza 

di esecuzione fossero ancora capaci i coropla-

" sti etruschi. Ed altre terrecotte, ritrovate presso 

il Palatino, che alcuni dotti attribuiscono alla 

eta Sillana (32 ) , per I' eleganza della posa edel 

panneggiamento furono messe accanto alle sta

tue falische. V'e dunque nella scultura etru

sca un processo di decadenza, man mano che 

piu ci si allontana dai modelli greci e che si fa 

piu forte l'istinto della razza tendente all' ac

centuazione dell'espressione. Ma questa deca

denza e contenuta dentro a dei limiti. Nella 

seconda meta deI 111 sec. a. C. 0 durante il 

11, non si trovera piu il coroplasta minuzioso, 

che tratti la creta con la finezza con cui 10 scul

tore greco scolpiva nel marmo, si trovera in

vece quello che scava e incide per ottenere ef
fetti violenti di luce e d'ombra, ma non si giun

gera mai alle masse appena sbozzate delle no

stre terrecotte, alle pieghe a fondo cieco, agli 

svolazzi barocchi. Ed e percio che non possia

mo considerare le terrecotte di Civita Alba 

come rappresentazioni di un ulteriore stadio di 

decadenza della plastica etrusca, ma come ope

re create alla periferia, che per soggetti, mo

tivi e schemi derivano da quella, ma non per 

forma stilistica. 

11 nostro coroplasta e forse un plceno, ne 

goffo ne inabile, anzi ricco di temperamento, 

ma senza scuola. l? un artista, cui nessuno ha 

insegnato come la stecca possa trasformare un 

abbozzo in un'opera d'arte. E la prova e que

sta, che dove I' accuratezza di esecuzione non 

si richiedeva assolutamente, ma il rapido tocco, 

nelle teste, egli e riuscito acreare dei piccoli 

capolavori. 

Dato questo ca rattere personale, per cosi 

dire, della sua arte, non e facile un'esatta de

terminazione cronologica, secondo argomenti 

stilistici, deI periodo in cui egli ha lavorato. 

Fig. 17. - f regio : Parlicolare dei Gallo ferilo . 

Per alcuni · dotti iI hmite superiore e dato dal 

fregio deI grande altare pergameno di Zeus, 

fatto costruire da Ermene 11 fra il 180 e il 160 

a. Cr., perche dalle dee Artemide e Latona 

ivi scolpite (33) deriverebbero le due dee del no

stro fregio. Ma per Artemide il confronto non 

dice nulla, perche, - vestita del chitonisco da 

cacciatrice, e una figura troppo comune nel 

mondo ellenistico; e per Latona e troppo va

go. Nel nostro fregio ella veste un peplo con 

lungo apoptygma cinto alla vita, e porta dietro 

le spalle un mantello svolazzante. N ella de

stra alzata recava una face, che non doveva 

essere molto grande. La Latona deli' altare 

di Pergamo veste invece un chitone altocinto, 

senza apoptygma, ed ha iI mantello attorci

gliato come una corda intorno alla vita. Inol-
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tre la fiaccola che porta e di dimensioni cosl 

colossali che debbono sostenerla ambedue le 

mani. Le dee deI nostro fregio somigliano piut
tosto a quelle di un rilievo deI Museo Vati

cano con « Gigantomachia » (34), ch'e di eta 

romana, ma che risale ad un prototipo certo 

anteriore all' altare di Pergamo; ne e da esclu

dersi che possano riallacciarsi ad un modello 

anche piu antico. Un elemento per la datazio

ne delle nostre terrecotte potrebbe essere dato 

da un argomento storico, per quanta nella de
terminazione delI' eta di un' opera d' arte i cri

teri storici abbiano un valore molto relativo. Se 

si pongono le terrecotte di Civita Alba nella 

seconda meta deI 11 sec. a. Cr., non si vede 

la ragione per cui i Galli dovessero esse re rap
presentati ancora con tanta odiosita, quando 

da piu di mezzo secolo erano cessate le 10ro 

scorrerie, e la loro terra era terra di Roma. 
L'empieta di questi barbari, punita dalla giu

sta ira degli dei, poteva invece presentarsi come 

soggetto attraente ad un artista sud dito di Ro

ma, vissuto in un'epoca in cui le devastate cam
pagne d'ltalia ancora risuonavano deI pianto 

deI popolo inerme, quindi, 'o dopo il 225 a. Cr., 

quando i Galli Cisalpini e i Galli Gesati con

dotti dai re Concolitano e Aneroesto, scesi 

saccheggiando in Etruria, furono disfatti com

pletamente sul colle di T elamonaccio presso 

Telamone, 0 dopo la seconda guerra punica, 

in cui i Galli furono temuti alleati di Annibale 

nelle sue scorribande attraverso l'Italia. AHa 
fine deI 111 sec. a. Cr., 0 tutt' al piu poco dopo 

il 190 a. Cr., anno delI' assoggettamento della 

Gallia Cisalpina, noi porremmo dunque le ter

recotte di Civita Alba. 
AI nostro occhio, abituato alle serene armo

nie delle creature dello spirito ellenico, le figu

re di questo frontone e di questo fregio non 

possono apparire che ancor piu sgraziate nella 

loro rudezza. T uttavia nessun senso di tmba

mento ci coglie; si stabilisce piuttosto fra noi 

ed esse una corrente di viva simpatia, di com

pressione immediata, ehe ha forse le sue ori

gini nell' anima della razza. Noi non ci sen

tiamo lontani da questo sfrenato piceno, come 

non ci sentiamo lontani da quel povero scal
pellatore di urne, che scolpiva nel lucido ala

bastro I'imagine piena di vita d'un ignoto Etru

sco. Risorge dalla nostra coscienza quello stes
so bisogno di sincerita che avev~ animato que

gli oscuri artisti nel loro lavoro, quella stessa 
<J 

fierezza per cui I' artista italico non si piegava 
al modello, ma 10 dominava, quasi imprimen

dovi il segno della sua arte. Brutale come il le

gionario che nella sua ira radeva al suolo le 
citta fiorenti, ma sincera, ingenua come il cuo

re del vecchio repubblicano, ehe per la patria, 

nel nome delle sue divinita, sui campi di Zama 

edella P adania si copriva di ferite, quest' arte 

ci attrae come la storia di quei tempi eroici. 
Verra poi il greco arguto e ornare le case degli 

incolti Romani coi freddi rilievi neo-atticl e 

con la grazia leziosa delle sculture arcaistiche, 

e dai delubri iI marmo e I' oro cacceranno l'u

mile terracotta. Sorgera I' arte imperiale 1'0-

mana e morira l' arte italica, troppo povera, 

troppo ingenua ormai per un popolo che si 

copriva gia deI manto deI trionfatore, e che 

con nuovi metri si preparava a cantare Ia glo

ria di un padrone. 
Tale e dunque l'importanza delle terrecotte 

di Civita Alba: sono esse fra gli ultimi pro

dotti di un' arte, ehe si nutriva, SI, al vivo fonte 

ellenico. ma che aveva qualita essenziali dl sm

cerita e di forza, la prima vera arte della no

stra terra. 

LUCIANO LAURINSICH 

Atene. agosto 1927. 
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