
Gerioneatestino

GIANCARLO SUSIN!

Un passodella vita svetonianadi Tiberio restituiscela notizia deilesisten-
za juxta Pataviumdi un oracolodi Gerione: tanto accreditatoche it futuro
imperatore nel 12 a. C. —cosi pare— lo avrebbe interrogatomentre si
avviava verso ¡‘Illirico, e dietro u suggerimentodelloracolo avrebbepoi
consuitatoilfons Aponi—chela dottrina identifica in Abano—traendoneu
piñ alto auspicio.Rileggiamou passo(Tib., 14): cum Illyricum petensiuxta
Patavium adisset Ceryonis oraculum, sorte tracta, qua monebatur ut de
consultationibus in Aponí fontern talos aureos iaceret, evenit ut summwn
numen¿miacti ab eo os¡enderent;hodieque subaqua visunturhi tau. E’ noto
ancoracheal fonsdi Aponus,terris ubifumjferexit, si riferisce Lucano (VII,
192) e gil é dedicatouno dei carmina minoradi Claudiano, u XXVI, dove
compare—ma di ció si dirá ancora—un collegamentocon Ercole, peraltro
implicito glá nel mito di Gerione1.

E’ statoosservatodal Ciaceri2che i riferimenti degli scrittori a ciascuno
dei terminigeograficiindicati —¡‘oracolo di Gerione,u ciii sito non si colloca
su terrenoma chenon si allontanadali’orizzontepatavino,u fonsdi Aponus,
identificato appunto in Abano, e la stessaPatavium— vanno valutatí
globalmente,tanto che notizie riferite ad uno di questi luoghi servonoa
comprenderedati e fatti comuni all’intera area: che é quella dei Colii

4 Della copiosissimabibliografiasuIl’argomento,sí ricordino:E. Ciaceri,«Arch. stor. Sicilia
orient.»(Misc. P. Orsí),XVL-XVII (1919.1920),Pp. 70-83; A. Degrassi,«Atti Ist. Veneto»,Cl.
Sc. mor., CX (1951-1952),Pp. 351-359;Serial van. II, Roma, 1962, PP. 1019-1026(cf. ILLRF,
1072-1087, sullimprobabile idenílÍlcazione delle sortes di Bahareno della Montagna con
loracolodi Gerione;vd. ancheji comm.a dL, V, 2811);T. Yoshimura,«Nouv. Clio», víi-iX
(1955-1957),PP. 412e 419-421;C. BennettPascal,fle Cults of CisalpineGaul (Colí. Latomus
75), Bruxelles, 1964, PP. 95-96; nonchétutta la bibí. sulle cultureantichenell’alto Adriatico e
nell’areapatavina,e sulla penetrazionegreca(vd. sotto).

2 Op. cit., PP. 70-71.
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Euganei, un cospicuo plesso colImare di formazione vulcanica, ricco di
sorgentiterapeutichee di manifestazioninaturaliendogene,chesi stendetra
le antiche cittá di Pataviwn (Padova) e di Ateste (Este), con un’intensa
documentazionearcheologicadalIa protostoria sino al medioevo per tutta
i’etá romana;tale paesaggio,punteggiatodi fumarole e di sorgenticalde e
connotatoda gorgoglii e rombi dal sottosuolo,si prestéeflicacementead
essereinterpretatocome la sededi un mostro infero, di una potenzactonia
come Gerione,che peré ad Abano e dintorni rivelava tratti di divinitá
benefica;d’altro canto ancheErcole, nella molteplicitádelle sue manifesta-
zioní, si collegasoventea vistosi fenomeninaturali.

La medesimaconsiderazioneformulatadal Ciaceriperquelche
la letteraturaanticava ripetuta —benintesocon diverseprocedurecuristiche
ed ermeneutiche—per i monumenti dellampia area considerata: essi
composeroÚn orizzonte culturalecon spiccatecaratteristicbedi omogeneitá,
tanto cherisulta difficile valutareperesempioun monumentopatavinosenza
apprezzar¿contestualmentei reperti di Abano o i monumentí di Este; a
prescinderedai fatto che dei termini geografici sopracitati due,Padovaed
Abano, sonoconosciuti sul terrenoed uno, l’oracolo di Gerione,ancorasi
cerca (comedirnostra la ricordataquestionedelle sonesdi I3abarenodella
Montagna). - -

Torna quindi utile esaminare, per la prima volta sotto un aspetto
«gerioneo»,unasculturaromanadel museodi Este (mv. n. 1493), rinvenuta
nel lontano 1884~esattamenteunsecolofa)nellevicinanzedi Este,operando
uno sterroper¡1 tracciatodella ferrovia perLegnago,nel fondo ex Lachinidí
Morlungo. Cornunementeconsiderataun ornamentodi fontana,la seultura
fu piú volte pubblicata,ma tuttalpiñ con un accennoailo schemaiconogra-
fleo del (3iano3.

Ji monumento(fxg. 1) consistein una sorta di segnacolocoronatoda un
copricapomozzat~—un pileo— sotto Ii qualespuntanoi tratti di quattro
visi ba.rbutie baffuti, distinti da quattro nasi e quattroboQche—socchiuse,
da mostrarei denti— e ancheda quattro occhi, solamentequattro occhi, in
guisa che ciascunocehio servea comporre due faccie: in questomodo, da
qualsiasipartesi guárdíu monumento,questopresentatre faccie. mentrela
quartarimanenascosta.Seendendoad aitri dettagli,si notanocospicuebozze
frontall sopraalía radice dei nasi, e le barbe,confluendosuli’orio inferiore
del monumento,creanol’effetto di unacornice corrente.

L’interno presentaun incavo che dal bassoraggiungeappenau livello
della basedei nasi: indubbiamenteil monumentoeradestinatoa coronare(o
ad essereimposto ad) un supporto,ma non mi riesce di proporre una
soluzionesicura:vada séchedalia suacollocazionedipendeperlargaparteil

3 A Prosdocimí,Guido sonunariadel R. MuseoAtestinoin Este,Este, 1901,p. 46, n. 203; S.
Ferri, Arte romanasu! Reno,Milano, 1931, p. 133. fig. 75; A. Callegari. II Museo Nazionale
Atestinq in Este,Roma11937] (Itiner. 59), p. 34,fig, a p. 63; 0. Fogolari, Íd., Roma, 1959,p. 39,
flg. ap.68 (ove si avanzalipotesí, tra le altre, che possatrattarsidel coronamentodi un cippo
funerario romano).
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significato, se di seulturacon scopi prevalentementedecorativi ovvero di
immagine con semantichecultuali specif¡che (u coronamentodi un cippo
votivo?).

Di pietracalcareadurissima(forsedi cavaistriana) il monumentoé alto
m 0,59, e u suo diametro é di 0,35. Fuor che per il puco spezzato,u
monumentoé in buonaconservazione;ma ha subítoun vistosoadattámento
in etá successive:due bocche sono state malamenteperforate, con una
scalpellaturabenrude,perfarvi passareduecannellid’acqua—ji monumen-
to fu cosi reimpiegatocome parte di un fontar>ile— che hanno la pátina
lucida e consuntadell’uso.

In tutte le superfici il monumentopresentatraccie della sun fabbrica:
gradinature,segni di scalpelloe di martellina; in particelare,le pupiile sono
disegnatecon duecerchi concentrici,tanto da comporreun effetto bizzarro,
che del resto non si poteva evitare dal momentoche ciascun ocehio é
destinatoa servireduefaccie. Propriola lavorazionedeii’occhio assiemealo
schemageneraledelle figure —4 stataopportunamenteevocatal’iconografia
dei «prigioni», per esempio dei Daci pileati4— e alía microanalisi delle
traccie lasciatedagii strumenti consentonodi proporreper il monumento
atestinounadata tra u u e il III secolo.

Si tratta quindi di una rafligura.zione polioftalmica e —per quanto
concerneu puntodi vista—tricefala,di un entitácioé solitamentecollegataa
prerogative divine, quali l’onniscienza, la conoscenzae la preveggenza,
propriedelie divinitá oracolari, chevedonoquel chegli uomini non riescono
avedere5.Questotipo concettualesi collegaiconograficamentealíenumerose
raffigurazioni tricorpore o tricefaie comuni a molte culture antiche del

Mediterraneo,piú spessoconnotatecome creaturedel mondo ctonio; u
caratteredellaversatilitá,implícito in alcuneraffigurazioni oracolari¿ inline
suifragatodalia forma spessoambiguadi molte sortes,suscettibiii di essere
iette e interpretatein modi diversi: si pensial non lontanooracolodi Forurn
Novum neila Cispadana,dove le sentenzesono incise su baculí bronzei,
asticciole a quattro faccie ciascunadelle quali recava inciso un responso;
girandodi un tocco l’asticcioia il responsoquindi cambiava,comese una
boccadiversaavesseparlato6.

C’é da aggiungereinfine che sovente nelle raffigurazioni di divinitá
tricorpori o tricefale (o triprosope)si é ravvisatoGerione,dalle ceramiche
protocorinzieed attichealesculturedei tesorideifici, dalle metopetemplan
piÉ notealíepitture ipogeicheetruscbe7. Perquelcheconcerneu monumento
atestinonon si puo’ inline ignorarenel substratoconcettualela famigliaritá

~ Fogolari, loo.
E.. Pettazzoni,L’onniscíen2adi dio, Tormo, 1955, pp. 286-310, e particolarm., p. 296

(Gerione);cf. a4cheFerri, «Rend. Linc.s>, Cl. Sc. mor., s. VIII, XXI (1966),Pp. 107-lis.
6 ILLRP, 1071.
7 La rassegnapiú completadeil’iconografíagerionea,di A. Rumpf, Enc. arteant.. III, 1960,

pp. 845-846;vd. anche,in unasinossigeneraledel mito, Weicker,Pauly Wiss.,s. y. (1910);cf.
inline K. Latte, ibid., XVIII, ¡(¡939), c. 855; «Antiquity», XLII (1968), Pp. 314-315.
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con le figure tricorpori di Ecate (piú spesso Diana nell’interpretazione
romana),comuni alíe culturevenetiche8,che ebbero ricorrenti connessioni
col mondoceltico9.

Ogni recuperodi forme cuituali con raffigurazioni tricorporí o tricefale
aiutaacapirela genesideII’oraeologerioneonel territorio patavino(intesoin
senso lato: juxta Pataviwn, serive Svetonio), che non presentaun nume
malefico e temibile ma un dio benefico,certamentesignore nei sottoterra,
trascritto in immagini mostruose—quali propone u vulcanico subbugliodi
qucí suolo— ma pur sempreun dio amico che addita—come accaddea
Tiberio—la stradagiustadella salvezza.Gerioneapparequindi l’interpreta-
zione «classica»—forse eraclea—di un culto locale, cui potrebbeavere
contribuito1’assuefazionecon iconografieassonanti.Interessantesi rivela al
riguardo il vastissimomondoceitico10, dalle lontaneesperienzelusitane(una
sculturanel museoSarmentodi Guiniaráes)agli orizzonti del Norico1’ e
deil’Illirico, per nondire delle numerosissimerafflgurazioni tricefale (tripro-
sope)nei museifrancesi(bastascorrereil Répertoiredell’Espérandieu):cosia
Bordeaux,a Tolosa(si considerícola ancheu mosaicoda St. Rustice), a
Beaune,a Soissons(fig. 2), a St. Germain-en-Laye(da La Malmaison,
Neufchatel,Aisne),al muscoCarnavaletdi Parigi12, in unarappresentazione
vascolarea Bavai13. Semprepiñ nel mondoceltico Gerioneaveva assunto
forma umana.

In certosensol’interpretazioneromanadell’iconograflatricefalacostituis-
ce unasortadi banalizzazione,tanto che non si puo’ neppureescludereche la
sculturaatestina—anchein considerazionedel significatoinfero dell’imma-
ginegerionea—abbiaservitoda coperchiodi urnasepolcrale,comevoleva il
Ferri’4, e non da segnacolocultualecomesembrapiú proprio. ¡u un ámbito
generalenon va neppure escluso il rapporto, davvero subliminale, con
monumentidel mondocelto-germanicorecantisu lati diversi rafflgurazioni
di tre o quattro o piú divinitá (soprattuttose si rifletta sugli ésiti di tale
iconografia nel medioevo: vedi al riguardo i cippi conservati proprio nel
museodi Este).L’immagine triprosopasopravvivee si rinnova infatti dopo
l’antichitá: peresempionella rafligurazionedeletre virtñ teologali desmentí
da un unico tronco (si veda,per esempio,la basedel fonte battesimaledi

8 Vd. ades. FerrE«Read.Linc.», Cl. Sc. mor., s. VIII, V (¡950), pp. 330-332.
9 Cf. F. Sartori,«Aquilcia nostra»,XXXI (1960),cc. 1-40;0. A. Mansuellí,«St.Etruschi»,

XXXIII (1965), Pp. 3-47; Yoshimura,Ioc. ch. (sui rapporti del mondo cdtico con le culture
cuganeee prealpine);A. Bernardi,«Athenaeum»,53 Suppl.(l97~, PP. 71-82.

lO Cf. in particolare,J.De Vries,La religion desCebes,Paris, 1963, Pp. ¡67-112;eancoraW.
Kirfel, Die dreikdpfigeGouheit.Bonn, 1948; inline Latte, loc. cit., nonchétutta la vastíssima
dottrinasulla religioneceltica.

II «Oest.Jahresh.>xXUIi (1956-1958).p. 83, flg. 41.
¡2 F.-0. De Pachtére,Paris á ¡4,0que gallo-roznaine,Paris, 1912, tav. Xv; perunascultura

tricefala, identificatacomeMercurio,vd. Lutéce. Paris de Césara Clovis, París, 1984, p. 526,
n. 207.

13 H.-P. Eydoux, Monumentset trésors de la Gaule, Paris, ¡958, lay. a p. ¡34; cf. R.
Pettazzoni,«Jouru. of Celtic st.», 1(1949),Pp. 35-46.

~ Loc. cit. supra, nota 2.
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—spesso dietro u vettore diomedeo— con u mondo corinzio-corcirese,
ovvero—sullaseortadi unanotatestimonianzaecataica17—con l’orizzonte
epirota, si riflette nelle tradizioni ecistiche di numerosi paesi della costa
italica (si vedano il castrwn (erionis della dottrina umanisticafermana,e
l’apula Gerunium), troya infine rizomi piú profondi nell’antico mondo
siculo ¡8, cui viene insistentementecoliegatocomead unamatrice(il mito di
Gerionead Agirio) dalIaqualedipendel’espansioneilliricoepirota in direzio-
ne dell’alto Adriatico e dell’area paleoveneta;3. peraltro,proprio la matrice
sicula permettedi esplorareun’eventualemediazionesiracusana,quanto
meno una rivisitazione dei tempi di Filisto 19; 4. II collegamentodel mito
gerioneoconErcoleinttoduceinfine unapiú attentavaiuta.zionedi possibili
mediazionietrusche,o alpine, e di ogní ipostasisalutaredel culto eracleo20.

Nella reaitápaleoveneta,proseguitain etA romana,l’intrico dei rapporto
Ercole-Gerionesi concretada un iato nel riferimento ai mostro—che é
manifestazionedi un gorgogliantecd inquieto sottosuálo—domato da
Ercole, edall’altro neli’evidenzadegli aspettibenefici del mostro—quasiuna
devotioctoniadi Ercole,dio soccorritoreeguaritore—che assumegli aspetti
di un dio umanizzato, oggetto in qualehe modo di un culto «eroico»
(Ciaceri). La scopertadeii’efficacia delle acque del bacino cuganeo,in
particolareattomo ad Abano, accentuala profonda persuasionee la fede
radicatanelleforze benefichedella natura:aquestopunto, il testosvetoniano
della vita di Tiberio ¿ singoiarmentetrasparente,poiché in essoé proprio
Gerione ad indicare la fonte di Aponus. Di questi poi, le fonti descrivono
un’analogaturbolenzactonia: ci si riferisce al lungo carmedi Ciaudiano2l,
maancheaMarziale22• Ritorna inline ancheper Aponusil paleselegamedel
mito con u mondoeroico,delle migrazionie deilecolonizzazíonípiú antiche:
cosi ancoraper Claudiano e per Siio Italico23; e attraversoClaudiano il
paesaggiodi Abano si completadi un preciso riferimento eracleo:Herculel
(sic fama refert) monstraturaratrí ¡ semita,ve?casu.svoinerisegit opus24.

Di un’interpretazioneeruditadel nomedi Aponussi fa portatoreCassio-
doro25,che riferisce di un’etimologiadal greco:il dio che toglie il tormento,
cio¿ l’acqua salutare.Quasí che Aponus placassedefinitivamente quel

~ ap. Ardan., Anab., II, ¡6, 5; vd. O. Musso, «Rh. Mus.», ¡14 (197¡), pp. 83-85; cf. O.
Vanoltí, «Epigraphica»,XXXIX (¡977),pp. 161-168.

18 Tuttora fondainentale¿ u saggiodi E. Ciaceri, cil.; vd. poi Braccesí,e altrabibí- ivi-
19 In particolare1. Hejnic, Studia antiqua Antonio Sa/ocoblata,Praha,¡955, Pp. 35-39, su

Diod., IV, 24,3.
20 lo merito,le migliorí puntualizzazíonidel rapportoErcole-Gerionesotto diversíaspettisi

leggonotuttoranelGruppe,Realenc..Suppl. III (1918),cc. 1061-1067,e lo J. Bayet,Lesorigines
de lHercule ro,nain, Paris, ¡926, PP. 44 e 95-100.

21 Carm. mi,,.. XXVI.
~ Ep., Vi, 42, 4.
23 Pun. XII, 217-218;cf. Braccesí,AntenoreciÉ., PP. 25-26 e 8486;bibí. su Abano ibid.. pp.

31-32: in patticolare,L. Lazzaro,Fons Aponi (Abanoe Montegrottonell’antichitá>), AbanoT.,
1981.

24 Vv. 25-26.
25 Var.. u. 39. 4.
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disordinedeila naturachesi manifestain Gerione:al di lá delle etimologie
assonantidella cultura antica,aprescinderepersinoda ogni pur necessaria
considerazionelinguisticasul radicaledel nome,vieneda portarei’attenzione
sualtri teonimi forsenon estranei—almenoneil’erudizionereligiosaantica,
ma comunqueda approfondire—come la Fone Quie«a) di un cippo del
santuariosalutaredi Bagnacavallo,la dedica aquileieseFonibus ed altri
richiami26, tutti coilegati a culti delle acque,a culti salutari di acqueche
tolgono il tormentoe donanola pate, anchequandosi riveiano col fragore
(come l’Acquachetadell’Inferno dantesco,XVI, 97)27.

26 ¡LLRP,2.~ cd., ¡279,cd. iví bibí., cuíagg.Susiní,Corsidiculr.sullarterav.. 1976, pp. 323-
324.

27 Susini,«Felíx Ravenna,,,CXIII-CXIV (1977), PP.311-318.




