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La Lupa di Avenches: un unicum
nel panorama transalpine)

Ilaria Verga
Assistente-dottoranda in Archeologia del Mediterraneo antico, Universitä di Neuchätel

Introduzione
II bassorilievo che rappresenta il mitico episodio
deH'allattamento di Romolo e Remo da parte della

lupa romana, comunemente conosciuto come Lupa di

Avenches (fig. 1), venne rinvenuto nel novembre 1862

durante scavi privati svolti da Samuel Fornerod nel

suo terreno, situato nella zona detta Derriere La Tour,

sottostante la torre medievale che ancor oggi sovrasta
l'anfiteatro romano. Nonostante la portata ideologica
e storica della scoperta, diverse vicissitudini condan-

narono la Lupa a piü di trent'anni d'oblio, fino al suo

acquisto nel 1896 da parte del Canton Vaud e alia sua

esposizione nel Musee Romain d'Avenches1. La sua

fama, perö, varca le frontiere nazionali, tanto che un
calco, esposto nella mostra per il bimillenario della
nascita dell'imperatore Augusto nel 1938, e tuttora
visibile al Museo della Civilta Romana di Roma.

La ricerca che ho svolto nel quadro del mio lavoro
di master2, si e proposta di analizzare il bassorilievo
sotto diversi aspetti per approfondirne la funzione e la

particolaritä del programma iconografico, compren-
dente, oltre al mito della lupa romana, anche la rap-
presentazione di un'oca sul lato sinistra. Oltre a sotto-
lineare l'importanza ideologica dell'episodio mitico,
fulcra della leggenda di fondazione di Roma, lo studio

ha avuto lo scopo di eseguire un'analisi tecnica del
blocco (vedi riquadro) ma anche di ricercare eventuali
paralleli nelle province romane transalpine.

La Lupa nelle province romane transalpine
La ricerca dei confronti e stata eseguita prendendo in
considerazione l'insieme delle rappresentazioni litiche
del mito della lupa romana. Per questioni di tempo il
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La lupa di Avenches.
Ifoto NVP3D Production, Lutry-VD)
La distribuzione dei bassorilievi
con la lupa romana: in blu quelli
considerati dal catalogo, in verde
il gruppo pannonico-dacico.
(elaborazione grafica Site et
Musee romains d'Avenches)
La stele funeraria di Strass in

Steiermark (A).

(www.ubi-erat-lupa.org -
Bilddatenbank zu antiken
Steindenkmälern, n° 1356)

campo geografico e stato limitato a Sud dall'arco alpi-
no, a Ovest da Gallia Narbonese e Aquitania, mentre a

Est dai confini del Norico. Gli esempi provenienti dalla

penisola italiana sono stati volutamente tralasciati poiche

troppo lontani dalle espressioni artistiche provinciali.
II numero di bassorilievi censiti si attesta a 26, ai qua-
li vanno aggiunti altri 28 bassorilievi provenienti dalla

Pannonia e dalla Dacia, tutti riconducibili, come vedre-

mo, alia diffusione di uno specifico tipo iconografico
(flg. 2). Se pensiamo alia valenza politico-ideologica del

mito della lupa romana e all'estensione geografica consi-
derata, il numero sembra sorprendentemente basso!

Un'analisi piü dettagliata ha permesso di riconoscere la

distribuzione dei bassorilievi in tre distinte aree geogra-
fiche, riconducibili ad altrettante tipologie funzionali.

II gruppo del Norico e della Pannonia
II gruppo di bassorilievi piü numeroso e situato nel-
le province del Norico, della Pannonia e in una parte
della Dacia. In quest'area e stata censita una quarantina
di rappresentazioni del mito della lupa romana tutte
riconducibili all'ambito funerario3. Gli esemplari presi in
considerazione dallo studio sono stati dieci, databili tra
la fine del I e la metä del II secolo d.C. Si tratta di bassorilievi

appartenenti al programma iconografico di stele

funerarie a frontone, per la maggior parte marmoree
(solo due casi sono in pietra locale mentre in un altro

esemplare il dato non e pervenuto). Queste stele funerarie

di tipo architettonico si caratterizzano per la pre-
senza di uno zoccolo sormontato da due colonne che

inquadrano il campo epigrafico, a sua volta coronato
da un frontone triangolare decorato da acroteri (flg. 3).
L'episodio mitico dell'allattamento di Romolo e Remo
e rappresentato sia all'interno dello zoccolo che del

frontone e vede la ripetizione di uno schema

iconografico preciso: l'animale e pressoche sempre scolpito
con il corpo verso destra e il muso rivolto all'indietro
a guardare i gemelli, nella maggior parte dei casi seduti

uno di fronte all'altro, un braccio e la testa alzate verso
le mammelle della lupa. L'origine di questo tipo
iconografico e da ricondurre a un gruppo di stele ritrovate
nel Torinese, il cui sistema decorativo si diffonde poi,
grazie a modelli o ad artisti itineranti, verso Aquile-
ia per poi imboccare le vie commerciali e militari del

Norico e della Pannonia fmo a raggiungere la Dacia4.

A oggi resta difficile precisare il tipo di committenza,
poiche le poche iscrizioni conservate fanno riferimen-
to a personaggi sia indigeni, sia aventi la cittadinanza

romana o appartenenti alle trappe militari. L'ipotesi
attualmente ritenuta piü valida per spiegare la presenza
della lupa romana su queste stele, ritiene che il tema,
originariamente impiegato in ambito militare come
simbolo di forza e protezione, sia stato prestato all'uso
civile per rappresentare la virtus del defunto. In alcuni
casi non e tuttavia escluso che si possa piü semplice-
mente attribuire a una volontä di sottolineare il legarne
tra i cittadini di queste nuove province e Roma3.

II gruppo germanico
Nell'area delle province germaniche, della Gallia Bel-
gica e della Rezia sono censiti solo sei bassorilievi
databili tra il II e il III secolo d.C. Scolpiti su blocchi di
calcare o arenaria di provenienza locale, essi non sono
riconducibili a un unico tipo iconografico: la lupa,
infatti, e rappresentata con il corpo rivolto sia verso
destra che verso sinistra, mentre i gemelli sono seduti
di schiena, o faccia a faccia. Per le loro dimensioni
ragguardevoli, almeno cinque di questi bassorilievi

sono da attribuire a monumenti funerari6.
Anche questo gruppo e dunque legato all'ambito
funerario. Tuttavia, se nelle province orientali la lupa
e usata per decorare stele monolitiche, nella zona del
limes settentrionale essa fa parte del sistema decorativo
di monumenti funerari di grandi dimensioni, molto
diffusi nella regione a partire dalla fine del I secolo

d.C. II reimpiego in epoche successive dei blocchi
e l'esistenza di diverse tipologie architettoniche per
questi monumenti, purtroppo non facilita il compito
degli studiosi. La recente ricostruzione del pilastro
funerario di Oberstaufenbach7 (D, Renania-Palatinato)

il



(fig. 4) permette comunque di capire
come si presentassero alcuni di que-
sti monumenti: la struttura, a bloc-
chi parallelepipedi scolpiti su tre lati,
poggia su tre gradini ed e sormonta-
ta da un tetto piramidale col tipico
motivo a scaglie di pesce ornato da

acroteri in forma di leone. In que-
sto caso il programma iconografico
comprende, oltre a due menadi late-
rali, la lupa romana, affiancata dalle
lettere DM (Diis Manibus) e da un
uccellino, sormontata dal bassorilie-

vo della coppia di defunti in abiti ti-
picamente romani che lasciano pre-
sagire il loro status di cittadini.

II gruppo delle province galliche

e della Britannia
Nelle Tre Gallie, in Aquitania e in
Britannia sono invece localizzati i

restanti 10 bassorilievi con la lupa
romana. II gruppo si presenta estre-
mamente eterogeneo sia dal punto
di vista iconografico, che della data-
zione (si va infatti dalla fine del I se-
colo a.C. al pieno III secolo d.C.) e della funzionalitä.
In tre casi non e possibile stabilire il ruolo dei bassorilievi

a causa di reimpieghi, scoperte fortuite o perdite, mentre
due esemplari, gli unici in marmo, sono da attribuire al

programma iconografico di un sarcofago prodotto nelle

officine romane e importato a Marsiglia, e di un proba-
bile tempietto o monumento funerario situato a Saintes

(F, Charente Maritime) e datato al I secolo a.C.

Ben cinque bassorilievi di questo gruppo possono perö
essere ricondotti all'ambito pubblico: infatti, una lupa
romana doveva ornare un altare forse proveniente da

Alesia (F, Cote d'Or) e un tempietto dedicato alia dea

Roma a Corbridge (GB, Northumberland) (fig. 5),

presso il vallo di Adriano. Altri tre bassorilievi sono
conservati in situ su una volta dell'arco di trionfo di
Reims, in un corridoio dell'anfiteatro di Nimes e

su una parete del corridoio d'entrata dei combatten-
ti nell'anfiteatro di Arles. In questi ultimi due casi la

presenza della lupa romana potrebbe essere spiegata ri-
spettivamente come un'espressione di romanitas e come
valore apotropaico di protezione per i combattenti che

scendevano nell'arena.

proposta giä da Bachofen nell'Otto-
cento8, vedeva la lupa apparire su un
monumento funerario. Questa tesi col-
limerebbe con la presenza, sul retro del

blocco, del motivo a scaglie di pesce,

tipico dei monumenti funerari transal-

pini (flg. 4) e con il massiccio uso in
ambito funerario del mito della lupa

romana, che ben traspare dal catalogo.
Tuttavia, il bassorilievo di Avenches

e stato ritrovato all'interno del Palais

de Derriere la Tour, un vasto complesso
palaziale, il cui apogeo si attesta all'i-
nizio del III secolo d.C. In particolare,
gli scavi di Fornerod situano la lupa
nell'angolo del porticato del cortile
ovest, in corrispondenza di una struttura

di non facile comprensione com-
posta da lastre litiche legate con malta
idraulica e datata alia meta del III
secolo d.C.9. L'esclusione del bassorilievo
dall'ambito funerario, grazie alia sua

collocazione all'interno del complesso
palaziale, e corroborata anche dall'a-
nalisi tecnica (vedi riquadro), che ha

permesso di stabilire come il blocco sia

in realtä il risultato di piü fasi di uti-
lizzo, l'ultima delle quali vede apparire la lupa romana.

L'ipotesi di un monumento onorifico, proposta da

Bossert nel 2010lü, resta dunque la piü valida, anche

se lo stato attuale della ricerca non permette ancora di

proporne una ricostruzione verosimile.
A studio concluso, diverse questioni restano ancora

aperte: ad esempio quelle relative alla forma del
monumento e all'esatto posizionamento del blocco
al suo interno, come anche il significato dell'oca sul
lato sinistro. Nonostante i progressi fatti, la Lupa
di Avenches continua a mantenere il suo fascino
misterioso!

E la Lupa di Avenches?
E subito evidente che la Lupa di Avenches, con la sua

ricchezza iconografica (vedi riquadro), resta un unicum

nel panorama provinciale transalpino. Quanto al tipo
di monumento che poteva ornare, una prima ipotesi,

4 Ricostruzione del pilastro funerario di
Oberstaufenbach (D).

Ida DUSCH 2011, tav. 35)
5 llfrontone di Corbridge [GB],

Ifoto Corbridge Roman Site, F. Mcintosh, 2013]
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Sviluppo del bassorilievo

m
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La Lupa di Avenches, datata all'inizio
del III secolo d.C.11, e raffigurata su un

blocco di calcare giurassiano di forma

trapezoidale (1,09 x 0,57 x 0,43-0,1 A m),

scolpito su tre lati. Sulla faccia anteriore
la lupa, il muso rivolto verso destra, e

intenta a leccare uno dei gemelli che

succhiano le sue mammelle. La scena

e inquadrata dalla grotta del Lupercale

e affiancata da due alberi popolati da

una civetta (a destra] e da una coppia di

uccelli intenti a nutrire la propria nidiata

(a sinistra). Sul lato sinistro e visibile

un'oca con il becco alzato ad afferrare

un frutto mentre la faccia posteriore,

tagliata in diagonale, presenta un

motivo a scaglie di pesce. II lato destro,

infine, sembra presentare i segni di un

tracciato preparatorio per una cornice

analoga a quella che circonda I'oca sul

lato sinistro.

L'analisi del blocco, eseguita in

collaborazione con il Musee Romain

d'Avenches, ha evidenziato alcune

peculiarity tecniche che testimoniano
delle diverse fasi di utilizzo del blocco

[figg. 6a, 6b, 6c e 6d). Ilforo di olivella

originariamente nel baricentro del

blocco e ancora visibile sul lato destro,

prova che inizialmente il blocco in

forma di parallelepipedo sia stato

usato come basamento o assisa di un

piccolo monumento. In un secondo

tempo il blocco e stato tagliato in forma

trapezoidale e decorato col motivo

a scaglie di pesce, probabilmente
perfarpartedelcoronamentodi un

monumento funerario. Esso perö non

sembra essere entrato in funzione,

poiche manca un foro di olivella per
permetterne la messa in opera. Lo

ritroviamo, ulteriormente tagliato
e ornato con I'oca e la lupa romana,
all'interno del Palais de Derriere la Tour

all'inizio del III secolo d.C.
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