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Abstract 

Fragments of an Egyptianizing frieze from the 

sanctuary of Tas-Silg 

The excavations that took place in the Ashtart
Hera sanctuary in Tas-Silg during the 1960s also 
brought to light, apart from several fragments 
of architectural materials in limestone, some 
fragments of a frieze in white marble decorated 
with an Egyptianizing subject. From the analysis 
of the surviving fragments it is possible to assert 
that on the frieze were represented an uraeus, 

and a winged subject. Moreover, the comparison 
with a marble slab (in a private collection) 
published by Anthony Bonanno in 1998 made 
it possible to reconstruct the distribution of the 
figurative elements within the original frieze to 
which they belonged and to hypothesize that 
the slab also comes from Tas-Silg. A series of 
stylistic considerations leads to the proposal of a 
chronology that places the fragments in the early 
Augustan age. 

Introduzione 

Come e stato messo in luce gia dalle Relazioni 
Preliminari degli anni '601 e puntualizzato 
da alcune recenti riflessioni che si sono poste 
1' obiettivo di precis are le trasformazioni che 
hanno interessato I' area centrale del santuario, 
la fase edilizia di Tas-Silg tuttora maggiormente 
riconoscibile e quella tardo-repubblicana (Fig. 
1). L'ampio intervento, attuato secondo forme 
architettoniche di sapore tardo-ellenistico, 
non comporto solo la monumentalizzazione 
del cuore del luogo di culto, ma anche la 

realizzazione della recinzione muraria e una 
nuova definizione degli spazi. 2 

Oltre a questa fase di profonda 
ristrutturazione - alla cui datazione tra la fine 
del II e gli inizi del I sec. a.C. concorrono sia 
i dati stratigraficP che l'analisi degli elementi 
di decorazione architettonica superstiti4 -

ne e testimoniata anche una ascrivibile alla 
prima eta imperiale, individuata grazie a 
una recente revisione dei materiali che ha 
permesso di riconoscere alcuni frammenti 
di fregio in marmo con motivi egittizzanti in 
parte noti sin dagli scavi degli anni '60 .. ora 
presentati in maniera unitaria. I frammenti, 
in marmo bianco a grana fine,5 afferiscc-no a 
due gruppi distinguibili sulla base del soggetto 
iconografico, il prima raffigurante un urea, il 
secondo un elemento alato, verosimilmente un 
disco solare. 

11 primo gruppo di frammenti egittizzanti 

Quanta al prima nucleo, possediamo quattro 
frammenti chiaramente pertinenti alla parte 
inferiore e centrale del corpo del serpente. 
Il prima pezzo (Tav. la)6 conserva parte 
del piano di posa originario e mostra la 
base del corpo del cobra - percorsa da linee 
curve parallele tra di loro - e 1' attacco della 
parte verticale del corpo del serpente, che 
va allargandosi progressivamente verso 
1' alto ed e caratterizzata da una ripartizione 
in sottili fasce orizzontali. Sotto, a sinistra 
dell' elemento centrale, si nota 1' attacco c.i un 
motivo decorativo profilato da un liste!lo a 
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sezione triangolare, all'intemo del quale e la 
parte iniziale di un elemento ribassato; a destra 
del corpo del cobra si osserva una piccola 
porzione di un oggetto probabilmente simile 
a quello precedentemente descritto. Il secondo 
frammento (Tav. 1 b) 7 raffigura la parte 
superiore del corpo dell'ureo, sempre divisa 
in fasce, con la porzione inferiore della testa 
dell' animale; a destra si nota la profilatura dello 
scud::>. Un terzo frammento (Tav. 1c)8 mostra 
la pcrt:e speculare della profilatura dello scudo, 
mentre l'ultimo (Tav. 1d)9 presenta un listello 
verticale di profilatura e un altro analogo con 
andm1ento curvilineo. 

La lastra di Zejtun 

Di grande utilita per la ricostruzione del 
soggetto e il confronto con una lastra di fregio 
pubblicata dal prof. Anthony Bonanno nel 
1996 e nel 1998 (Tav. 2), acquisita nel 1985 
durante un' asta a Zejtun e ora conservata in 
una collezione privata (alt.: cm 55; largh.: 
cm L2; prof.: cm 15,5). 10 Il pezzo conserva 
il fianco sinistro originario, come indica la 
presenza del listello di profilatura, e mostra 
la successione di tre elementi egittizzanti. 
Da sinistra si osserva un serpente posto di 
tre quarti, con la parte terminale della coda 
arrotolata su due giri, il ventre scandito da 
fasce orizzontali e il dorso caratterizzato da 
squame; la testa dell'animale e scalpellata. 
Segue un elemento intermedio: alla base di uno 
stelo liscio, rastremato verso l'alto e desinente 
in un fiore, e una corona atef profilata da due 
listelli che terrninano in un ricciolo; la corona 
e decorata da una sorta di cartiglio formato da 
due semicerchi ribassati, mentre alla sommita 
e un disco solare sormontato da un fiore di loto 
a tre lobi aperto. Il fiore posto alla sommita e 
composto da una corona di foglie frastagliate 
e solcate da leggere incisioni; al centro e un 
bottcne circolare liscio con corona di petali 
di forma tondeggiante. Il terzo elemento e un 
ureo in posizione rigidamente frontale, con il 
corpo scandito in fasce orizzontali e il collo 
gonfio, anch'esso con la testa scalpellata. 

I frammenti di Tas-Silg e la lastra di 
Zejtun sono estremamente simili: del tutto 
analoghi risultano sia i particolari della 
lavorazione sia le dimensioni, a tal punto 
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Fig.]. Tas-Silg. Planimetria ricostruttiva dell'area centrale 
del santuario (dis. R. Rachini. 2007) 

che e possibile accostare all'immagine della 
seconda le fotografie dei primi ottenendo una 
sovrapposizione pressoche perfetta (Tav. 2): 
alla luce di queste considerazioni mi sembra 
pertanto sostenibile, come gia ipotizzato da A. 
Bonanno, u che la lastra provenga dal santuario 
di Tas-Silg. 

Le uniche differenze tra i due nuclei di 
materiali riguardano lo stato di conservazione: 
la lastra, per quanto in buone condizioni, 
non sembra mostrare le superfici cosl 
levigate e dai passaggi di piano cosl netti 
come i frammenti provenienti dagli scavi 
del santuario. Il fatto potrebbe spiegarsi con 
la diversa sorte subita dai pezzi: la lastra 
potrebbe essere stata reimpiegata in occasione 
della ristrutturazione di eta bizantina, durante 
la quale nell'area centrale del santuario fu 
impiantata una basilica a tre navate. 12 I segni 
di scalpellatura, concentrati sulle teste dei due 
rettili, potrebbero far pensare a un intervento 
intenzionale: concordo con il prof. Bonanno 
nel supporre che si tratti di un'azione rivolta 
contro le divinita pagane e perpetrata al 
momento del cambio di destinazione d'uso 
del santuario in luogo di culto cristiano. 13 



c 

Grazie alla coincidenza riscontrata tra gli 
elementi decorativi e dimensionali tra i 
frammenti provenienti dagli scavi e la lastra 
di Zejtun, e possibile ritenere che gli elementi 
si componessero in un fregio continuo alto 
cm 55, applicato a una struttura retrostante. Il 
motivo decorativo, oltre alia sintassi attestata 
dalla lastra di Zejtun, prevedeva sicuramente 
la ripetizione dell' elemento separatore e 
deli'ureo, mentre non vi sono dati per stabilire 
se anche il primo rettile fosse ripetuto, pur 
essendo, a mio avviso, altamente probabile. 

Lo studioso maltese identifica il primo 
serpente con Serapis-Agathodaimon e l'ureo 
con Isis-Thermoutis, 14 mentre nell'elemento 
separatore vede la rappresentazione di Osiride, 
con un'aliusione alia triade osiriaca. 15 A mio 
parere quest'ultimo non deve essere letto 
in chiave simbolica, ma va inteso piuttosto 
come motivo decorativo, le cui caratteristiche 
verranno di seguito illustrate. 

L'associazione di Serapis-Agathodaimon 
e I sis-Thermoutis - rappresentati sotto forma 
di serpenti - si ritrova spesso a simbolo delia 
coppia regale, attestata sulia documentazione 
sia numismatica che architettonica: Iside e 
Serapide sono solitamente raffigurati affrontati, 
coronati e dotati di attributi che li connotano, 
quali il sistro, il caduceo, le spighe; tra di essi 
possono essere raffigurati simboli del culto 
isiaco, altari o altre divinita. 

La ricerca di confronti precisi e res a difficile 
dalia relativa scarsita di documentazione: 
infatti, se la diffusione dei culti egizi 

d 

b 

Tavola 1. Frammenti difregio egittizzante 
rinvenuti negli scavi di Tas-Silg, ;Jrimo 
gruppo (foto Autore) 

0 5 lOcm 

nell'impero romano e testimoniata dai 
numerosi rinvenimenti di egyptiaca consistenti 
in amuleti, statuette, oggetti di omarrento 
e simili, poco si e conservato, invece, delia 
documentazione architettonica relativ.Et a 
edifici connessi con il culto di tali divinita. 
Lavori recenti hanno consentito di mett~re a 
punto la distribuzione geografica e le mocalita 
delia diffusione dei culti isiaci; 16 tut:avia 
non mi risulta che il numero di elementi di 
decorazione architettonica assimilabili ai 
nostri abbia conosciuto, nel tempo, ulteriori 
incrementi. Sono noti diversi rilieV: di 
provenienza sia alessandrina17 che urbana: si 
segnalano in particolare antefisse, pertinenti 
forse ali'Iseo Campense, con rappresentazione 
sia di Iside che di Agathodaimon affrontati ai 
lati della corona atef, genericamente data::i tra 
I e II secolo d.C. 18 Probabilmente al medesimo 
complesso e riferibile il blocco di f~egio 

angolare (verosimilmente il coronamen~o di 
una piccola nicchia) decorato da una teoria di 
urei confrontabili con la resa dei pezzi maltesi 
per I'articolazione del corpo del cobra. 19 

Rispetto a queste raffigurazioni, il rilievo d~ Tas
Silg si distingue per la resa piu arcaizzante del 
corpo deli'ureo, lavorato a rilievo bassissimo, 
rigidamente frontale e poco naturalistico, 
secondo un modello che si ritrova anche su 
monumenti di eta elienistica quali il sant:aario 
numidico di Chemtou, in Tunisia, datato nella 
seconda meta del II sec. a.C.,Z0 oil mausoleo B 
di Sabratha, in Tripolitania, edificato tra la fine 
del Ill e gli inizi del II sec. a.C.21 
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Tavola 2. Sovrapposizione deijrammenti da Tas-Silg alia 
lastrc di jregio da Zejtun (rielab. da Bonanno, Roman 
MaltcJ 

Datazione del fregio 

A. Bonanno ha proposto una collocazione 
cronologica del fregio maltese a eta ftavio
traianea, riscontrando analogie tra il fiore 
dell' elemento separatore e i fiori sull' abaca 
dei capitelli del Foro di Traiano, ipotesi che 
non mi sento di condividere. 22 A rendere 
difficilmente precisabile la datazione e la 
scarsa caratterizzazione dei motivi decorativi: 
soprattutto per l'ureo, l'estrema stilizzazione, 
la rigida visione frontale e l'uso di un rilievo 
bassissimo accomunano il soggetto della lastra 
maltese a immagini note sin dal repertorio 
egizio classicoY Diversamente, la figura 
di Serapis-Agathodaimon denota una resa 
piu naturalistica sia nei particolari che nella 
stesB impostazione di tre quarti. In base agli 
stud:. di Fran<;oise Dunand, che si e occupata 
a diw-erse riprese di questo tema iconografico, 
per ~'eta ellenistica non si dispone di alcuna 
raffigurazione certa della divinita, mentre per 
1' eta imperiale la documentazione piu numerosa 
e fornita dalla monetazione alessandrina, in 
cui .4gathodaimon compare sotto forma di 
serpente barbato e coronato da pschent, tema 
particolarmente diffuso nelle emissioni di 
eta neroniana. 24 La resa stilistica del corpo di 
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Agathodaimon e comune a diversi rilievi di eta 
imperiale: in un pilastrino conservato al Museo 
di Alessandria (privo di datazione precisa) il 
rettile mostra analoga bipartizione del corpo in 
dorsa e ventre, benche la composizione sia piu 
complessa. 25 

L' associazione Agathodaimon-Iside 
sembra comparire per la prima volta, nella 
documentazione numismatica, con la 
monetazione di Nerone;26 le due divinita si 
trovano rappresentate in forma zoomorfa su un 
cospicuo numero di rilievi alessandrini, la cui 
produzione si ritiene comunemente sviluppata 
sotto il regno di Adriano, 27 e la cui datazione 
e spesso stabilita sulla base di generiche 
considerazioni stilistiche e, soprattutto, del 
favore di cui godettero i soggetti egittizzanti 
sotto questo imperatore. In realta non e da 
escludere che tali raffigurazioni siano databili 
anche a epoca precedente; la difficolta di fomire 
una collocazione cronologica precisa e dovuta 
sia alia frequente decontestualizzazione, sia al 
fatto che i soggetti iconografici, come detto, 
conoscono minime variazioni nel corso del 
tempo. 

Una conferma viene dalla recente 
pubblicazione di una parasta conservata 
nell'Antiquarium sotto la Basilica di S. 
Giovanni in Laterano, databile a eta augustea 
e attribuibile, con buona probabilita, 
all'Iseum Metellinum. 28 L'edizione ha 
portato un importante contributo al quadro 
delle attestazioni, in quanta si tratta di 
uno dei pochi documenti di questo tipo 
riferibili a un complesso di culto, e la cui 
collocazione cronologica - stabilita tra il 30 e 
il 10 a.C. grazie all'analisi stilistica della ricca 
decorazione fitomorfa- non deve affidarsi solo 
all'iconografia dei soggetti animali.29 I due 
serpenti, inseriti all'intemo di un complesso 
schema figurativo, sono affrontati ai lati di 
un altare sormontato da una pigna; la resa e 
molto differente da quella del fregio maltese, 
piu naturalistica, e si avvicina a esempi 
attestati dalla documentazione numismatica e 
pittorica. All'Iseo doveva appartenere anche 
un frammento di urea in basanite facente parte 
di un gruppo scultoreo colossale con Iside e 
altre divinita; inoltre, alia fase decorativa 
di eta adrianea ( o ftavia, secondo 1' Autore) 
sarebbero da riferire le due lastre di fregio, da 
tempo note, raffiguranti Iside che saluta il bue 
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Tavola 3. Frammenti di jregio egittizzante rinvenuti negli scavi di Tas-Silg, secondo gruppo (foto Auto re) 

Api/Osiride e la parte anteriore di un tempio. 30 

L' elemento separatore dei pezzi 
maltesi potrebbe trovare riscontri con una 
testimonianza figurativa collocabile nella 
prima eta augustea. Si tratta di un frammento 
architettonico conservato, sino alla fine del 
2006, all'interno della cella del mausoleo di 
Augusto a Roma. 31 Il pezzo, pubblicato per 
la prima volta da Mariette De Vos,32 mostra 
sul soffitto, entro campo liscio, una corona 
atef raffigurata in modo simile al basamento 
dell' elemento separatore della lastra di Tas
Silg, bencM con una maggiore ricchezza di 
particolari. Qui infatti la corona, formata da un 
fascio di papiro, e posta sopra le coma di ariete, 
inquadrata da due urei rivolti verso l'esterno 
coronati dal disco solare, e fiancheggiata da 
due piume di struzzo. Nel fregio di Tas-Silg 
sono assenti le coma di ariete e gli urei, mentre 
le piume di struzzo sono state semplificate 
in un elemento decorativo desinente in un 
ricciolo. Sulla cornice romana e inoltre 

rappresentato, su una superficie ribassata e 
dotata di profilatura, un fiore di loto aperto 
(ne/umbo nucifera) con bottone cenrrale 
e doppia corona di foglie; la resa e molto 
naturalistica e rispecchia la reale vista dall' alto 
del fiore aperto, come si nota dalla corolla di 
foglie peltate e dal pistillo con gli ovuli. Il fiore 
nel fregio da Malta, per quanto estremam.ente 
simile, e stato semplificato, dal momento che 
le due corone di foglie sono state sostituite 
da una sola corona di fogliette frastagliate. 
A essere significativa mi sembra non solo 
1' analogia formale tra le due rappresentazioni, 
ma anche il fatto che sui due monumenti siano 
accostati entrambi gli elementi. La cooice 
di provenienza urbana mostrava sicuramente 
un altro elemento entro profilatura a sinistra 
della corona atef, ma non e dato sapere 
come proseguisse la sequenza. L' originaria 
collocazione del frammento architettonico non 
e precisabile: nota gia nel 1519 a Baldassarre 
Peruzzi, che ne fece uno schizzo nel suo 
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taccuino,33 esso e stato attribuito dalla De Vos 
alle strutture del mausoleo,34 mentre Henner 
Von Hesberg lo ritiene pertinente a uno dei 
monumenti posti nelle immediate vicinanze 
della tomba di Augusto.35 Benche non sia 
da escludere a priori, considerate le ridotte 
dimensioni della cornice, 36 che essa decorasse 
l'interno della cella, e piu probabile che sia 
l'ipotesi dello studioso tedesco a corrispondere 
al vero.37 Sulla base del momento in cui fu 
avviata la realizzazione del complesso del 
mausoleo, databile al29 a.C.38 si puo proporre 
di collocare anche il fregio maltese in questo 
orizzonte cronologico. 

Il secondo gruppo di frammenti egittizzanti 

ll secondo gruppo di elementi rinvenuti negli 
scavi di Tas-Silg comprende sei frammenti di 
!imitate dimensioni pertinenti a una lastra in 
marmo bianco a grana fine di profondita variabile 
tra 7 e 12 cm, provenienti per la maggior parte 
dall'area centrale del santuario e raffiguranti 
un soggetto alato. Di esso si e conservata 
parte della decorazione delle ali: un primo 
frammento mostra la porzione terminale delle 
penne esterne (remiganti primarie, Tav. 3a),39 un 
secondo mostra una piuma interna (remigante 
secondaria) e alcune piume esteme, oltre a un 
profilo a tondino che corre parallelamente a esse 
(Tav. 3b), 40 un terzo presenta la parte terminale 
delle piume esteme, dal profilo arrotondato (Tav. 
3c),41 il quarto mostra il passaggio dalle piume 
piu interne a quelle esterne, al di sotto di esse 
si trova una profilatura a tondino e al di sopra il 
profilo e bombato (Tav. 3d).42 Oltre a questi vi 
sonc altri due pezzi, uno dei quali presenta un 
campo liscio (Tav. 3e),43 mentre l'altro mostra 
una decorazione a sottili fasce digradanti e 
un profilo bombato (Tav. 3f).44 I frammenti 
possono essere pertinenti alla rappresentazione 
di un disco solare alato: pur mancando la parte 
raffigurante il disco solare vero e proprio, 
l'identificazione del soggetto e molto probabile 
in virtU dell a conformazione delle ali, rese a fasce 
orizzontali parallele con terrninazione appuntita, 
e caratterizzate da una parte intermedia di piume 
piu :norbide, in genere piuttosto ravvicinate al 
disco solare liscio. Inoltre 1 'orientamento delle 
piume dei vari frammenti indica che il soggetto 
doveva presentare due ali spiegate. 
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Il motivo del sole alato fiancheggiato 
da urei, originario del repertorio figurativo 
egizio, e - come noto - mutuato anche dal 
mondo fenicio-punico, e conosce largo 
impiego sia nell' architettura monumentale 
che in quella sacra e funeraria, a coronamento 
di edicole e stele, solitamente sormontato 
da una modanatura a gola egizia decorata 
da una teoria di urei ritratti in posizione 
paratattica, rigidamente frontali. 45 Il mausoleo 
di Sabratha e il santuario di Chemtou 
mostrano, a inquadramento della porta, tale 
motivo decorativo. Il medesimo soggetto 
viene impiegato anche in eta romana, come 
attestato, ad esempio, nell'Iseo Campense, 
cui sembrano riferibili due timpani curvilinei 
posti a coronamento di nicchie e datati al II 
sec. d.C. 46 Le due serie di fregio da Tas-Silg 
sembrerebbero realizzate in due marmi bianchi 
di qualita diversa, piu fine la prima, a grana 
piu grossa la seconda; tuttavia mi sembra 
ragionevole attribuirle allo stesso progetto 
decorativo - e conseguentemente allo stesso 
orizzonte cronologico - in virtu della tematica 
comune; anche peril fregio con il disco solare, 
infatti, e difficile pronunciarsi su una precisa 
datazione a causa della "standardizzazione" 
del motivo iconografico. 

Frammenti di capitelli corinzi in marmo 

Un intervento di eta proto-augustea e 
documentato anche da un altro nucleo 
di materiali architettonici in marmo. Vi 
sembrerebbero infatti alcuni frammenti di 
capitelli - parzialmente editi nei rapporti 
preliminari di scavo - la cui collocazione 
cronologica, per quanto di difficile definizione, 
sembra orientarsi verso questo orizzonte. Si 
sono conservati diversi frammenti di apici di 
foglie e alcuni frammenti di abaco con volute 
e foglie sottostanti (Tav. 4); i pezzi, rinvenuti 
per la maggior parte all'interno delle trincee di 
asportazione dei muri del portico o comunque 
nei pressi del tempio, possono essere 
interpretati come il risultato dell'azione di 
"preparazione" al riutilizzo dei capitelli, ridotti 
a forma piu regolare mediante 1' asportazione 
degli elementi aggettanti. I materiali, 
nonostante 1 'alto indice di frammentazione, 
presentano caratteristiche comuni e ben 



riconoscibili, le piu evidenti delle quali sono 
costituite dall' insolita struttura compositiva del 
capitella e dalla resa delle fogliette, elementi 
in base ai quali si puo pensare che i capitelli in 
esame costituiscano un momento di passaggio 
dal modello corinzio-italico in calcare, del 
quale conservano la struttura, e quello in 
marmo, con cui gli scalpellini non sembrano 
dimostrare particolare dimestichezza. AI di 
sotto della voluta non vi e, come nei corinzi 
canonici, il calice, bens! una foglia di acanto; 
diversamente dai corinzi normali le volute 
non convergono a due a due sotto lo spigolo 
dell' abaco, ma in corrispondenza di esso si 
trova una sola voluta angolare, caratterizzata da 
una lavorazione "a giomo". Inoltre i lobi delle 
foglie non mostrano la consueta articolazione 
in fogliette, ma esse risultano soltanto indicate 
mediante sottili incisioni, senza essere 
scolpite. Il tipo di marmo, differente da quello 
del fregio egittizzante, sembra identificabile 
come proconnesio.47 Illitotipo non e l'unico 
elemento che differenzia i capitelli dal fregio: 
la resa stilistica delle due classi di materiali e 
nettamente diversa e sembra riconducibile a 
due officine distinte. Il fregio e caratterizzato 
da una lavorazione molto raffinata, con un 
rilievo piuttosto basso, passaggi di piano 
delicati e un limitato uso del trapano; i capitelli 
denotano invece una certa "indecisione" nella 
conformazione di alcuni particolari, quali le 
fogliette dei lobi, stilizzate al punto da essere 
solo incise, e una stretta aderenza al modello 
compositivo corinzio-siceliota. 

A fronte di queste considerazioni non mi 
pare inverosimile ipotizzare che i capitelli 
siano stati realizzati in una bottega locale 
avvezza a lavorare il calcare - verosimilmente 
formatasi in occasione dei lavori di 
ristrutturazione avvenuti tra fine II e inizio 
I sec. a.C. - mentre il fregio, uscito da una 
bottega di alto livello, sia un prodotto di 
importazione. Anche i frammenti di colonne 
in marmo,48 alcuni dei quali reimpiegati nelle 
strutture bizantine, potrebbero aver fatto parte 
della ristrutturazione proto-imperiale. 

lpotesi sulla collocazione del fregio 

E plausibile ritenere, quindi, che le due 
serie di fregio e i capitelli siano riferibili a 
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Tavola 4. Frammenti di capitelli corinzi in marmo dagli 
scavi di Tas-Silg (joto Autore) 

un intervento edilizio praticato nello stesso 
momento e, verosimilmente, localizzato rello 
stesso pun to del santuario. Definire I' area 
di intervento non e facile per diversi motivi, 
primo fra tutti lo stato di conservazione delle 
strutture murarie del luogo di culto, a volte 
!imitate alle relative trincee di asportazi·:me. 
Neanche i dati di rinvenimento costituiscono 
elemento utile a dirimere la questione, a causa 
sia delle trasformazioni subite dal santuario in 
eta bizantina e delle conseguenti traslazioni, 
sia dell'attivita di sfruttamento come cava di 
materiali praticata fino a epoca recente. 

Le dimensioni del fregio "maggicre", 
dell'altezza di cm 55, sembrano indicare 
la pertinenza a una struttura monumemale, 
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piuttosto che a edicole o sacelli che dovevano 
sorgere intorno al tempio. Una possibilita e 
che i materiali indichino una ristrutturazione 
del traccio orientale del portico, in occasione 
della quale sarebbero stati sostituiti i capitelli 
corinzio-italici in calcare e il fregio.49 A favore 
di c;.uesta interpretazione sono i soggetti 
icon·::>grafici di entrambi i fregi che, come 
sopra ricordato, erano solitamente posti a 
enfatizzare accessi privilegiati. 50 Desta pero 
quakhe perplessita il fatto che, a distanza di 
circ<: 60 anni dalla precedente ristrutturazione 
- le. quale ando a incidere notevolmente 
sull' aspetto dell' area centrale, definendone e 
modificandone alcuni spazi - si sia deciso di 
intervenire nuovamente e in modo radicale sul 
bracdo orientale del portico, sostituendone gli 
elementi in calcare. 

La lavorazione in lastre del fregio potrebbe 
pero anche segnalarne 1' applicazione alle 
pareti di ambienti dotati di particolare enfasi, 
quali i due vani che concludono i bracci interni 
dei portici nord/sud e affiancano il tempio, con 
una soluzione analoga a quella della c.d. aula 
del Colosso nel Foro di Augusto.51 Bench€ ne 
sfugga oggi 1' esatta funzione, 1' importanza 
rives.tita da questi ambienti e testimoniata 
da cliversi elementi: planimetricamente sono 
equiparati al tempio, analogamente a questo 
avevano un accesso diretto dal braccio 
orientale del portico, monumentalizzato da 
colonne libere - due per il vano settentrionale, 
tre per quello meridionale52 - e la 
pavimentazione a mosaico di tessere bianche e 
la stessa che, all'interno dell'edificio templare, 
permetteva di ripercorrere 1' antica memoria 
dell' articolazione lobata della cella. 

La soluzione architettonica che si veniva 
a creare, con la successione di tre aule - una 
delle quali preminente e costituita dalla cella 
del tempio - affacciate sul braccio orientale 
del portico, richiama situazioni di ispirazione 
prettamente ellenistica e in particolare 
1' arc3itettura palaziale, dove la presenza della 
c.d. suite dei tre vani ( o Fliigeldreiraumgruppe ), 
accessibili solo dal portico, caratterizzava il 
lato :;Jrivilegiato del peristilio.53 I tre ambienti 
non avevano, solitamente, pari importanza, 
in quanto quello centrale, spesso sottolineato 
da c::>lonne o pilastri in antis, era destinato 
all' ostentazione delle ricchezze del basileus, 
che qui collocava i propri beni di lusso, 
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enfatizzati dalla ricca decorazione musiva 
e parietale della stanza. Tale apprestamento 
verra mutuato in eta tardo-repubblicana, come 
e noto, non solo dalle elites di area campano
laziale e siceliota - che nelle dimore private 
replicheranno il modello del dinasta - ma 
anche dallo stesso Augusto, che nella propria 
dimora sul Palatino si ispirera largamente 
all' architettura palaziale pergamena. 54 

La ristrutturazione attuata agli inizi dell' eta 
augustea potrebbe dunque aver interessato i 
vani (solo uno o entrambi) a lato del tempio: 
in questo caso le lastre di fregio con urei 
e disco solare alato sarebbero pertinenti 
alla decorazione parietale interna, mentre 
i capitelli si riferirebbero alle colonne che 
inquadrano gli accessi. Il computo del numero 
minimo dei caj:>itelli, effettuato in base alle 
differenze caratteristiche formali delle foglie, 
non fornisce indicazioni utili a confermare 
l'ipotesi; infatti, a seconda del criterio con cui 
vengono considerate le caratterizzazioni degli 
elementi vegetali, il numero minimo oscilla da 
quattro a sei. 

La scelta dell'iconografia egittizzante 

Non e facile decifrare le motivazioni sottese 
alla scelta dell'iconografia egittizzante. Nel 
primo periodo del principato tali soggetti 
ebbero notevole diffusione nel repertorio 
figurativo augusteo, come testimoniato anche 
da due noti complessi di pitture parietali 
realizzati nella seconda meta del I sec. a.C., il 
cubicolo superiore della Casa di Augusto sul 
Palatino55 e 1' Aula Isiaca. 56 

Tra i motivi figurativi utilizzati vi sono 
anche soggetti che compaiono nel fregio 
maltese: nella Casa di Augusto figurano 
le corone egizie alternate ad altri soggetti 
isiaci,57 mentre 1' Aula Isiaca presenta la 
parete lunga decorata da un fregio di urei e 
corone. Nella dimora augustea la De Vos ha 
proposto di vedere una esplicita esaltazione 
della conquista dell 'Egitto, "nascosta ma 
riproposta all' infinito": la serie di corone egizie 
indicherebbe il potere di cui Augusto si era da 
poco impadronito, riservando per se l'unico 
regno ellenistico con una salda tradizione 
regale, della quale egli si sarebbe dichiarato 
erede diretto. Le corone sono alternate a 



situlae contenenti il latte di Iside e ad anfore 
con acqua del Nilo (emanazione di Osiride), 
posti tra cobra e grifoni, i custodi regali. La 
sequenza, secondo la studiosa, 

'spiega il significato dell'elemento isiaco come 

riferimento alia trasmissione del potere regale 

egizio e alia continuita dinastica, che Ottaviano 

Augusto aveva in mente a! momento della 

riconversione della repubblica in impero' .58 

Sul significato rivestito dall'uso di 
soggetti egittizzanti nel linguaggio figurativo 
augusteo - specialmente per quanto riguarda 
le decorazioni parietali- si sono concentrate le 
riflessioni di diversi studiosi, le cui posizioni 
si so no divise tra 1' attribuzione di connotazioni 
religiose, l'individuazione di istanze politiche 
o la formazione di un gusto diffuso, una sorta 
di "moda". 59 

Nell'ultima tendenza si inserisce la linea 
interpretativa di Mariette De Vos sopra esposta 
- contraria a individuare alcuna implicazione 
religiosa nelle attestazioni parietali e musive 
dell'ultimo terzo del I sec. a.C. - e che e 
stata recentemente contestata da Magdalene 
Soldner, la quale ha ribadito il suo dissenso in 
diversi contributi sulla presenza di elementi 
egittizzanti nelle pitture parietali di eta 
augustea. 60 

Nell'ambito di recenti studi, che hanno 
permesso di precisare le sequenze costruttive 
che interessarono la casa di Augusto, e 
stata avanzata la proposta di datare l'intera 
decorazione pittorica del complesso agli anni 
compresi trail42eil38 a. C., anticipandocosldi 
oltre un decennia la cronologia correntemente 
accettata.61 Se le ricerche a venire dovessero 
confermare che la realizzazione dell' apparato 
decorativo e effettivamente databile prima 
dello scontro del 31 a.C., ne consegue che 
anche il significato ideologico attribuito ai 
simboli egizi dovra essere diversamente 
valutato. 

Come interpretare, quindi, la presenza a Tas
Silg di un soggetto cosl fortemente connotato e 
a prima vista estraneo alla tradizione religiosa 
del santuario? Che si tratti di una committenza 
di alto livello non credo sia in dubbio: l'ottima 
fattura del fregio con urei e la complessita 
della raffigurazione potrebbero indicare la 
provenienza da una bottega urbana o egiziana, 
cosl come la qualita del marmo. 

Ritengo che attribuire ai soggetti maltesi 
un preciso e univoco significato - sia esso 
religioso o politico - potrebbe impedire di 
cogliere la realta, piu sfumata e molteplice, del 
contesto culturale in cui si e svolto l'intervento. 
Dal momento che le lastre di fregio - sia 
che fossero poste sulla trabeazione del lato 
orientale del portico, sia che si trovassero 
all'interno dei vani che concludevano i bracci 
nord e sud - dovevano decorare le strutture 
prossime al tempio, non si puo escludere 
a priori un'implicazione religiosa. Come e 
noto, nella pratica religiosa di Tas-Silg alia 
divinita fenicia Astarte subentrarono prima 
la dea greca Era e poi la romana Gim:one, 
la venerazione delle quali e attestata da un 
cospicuo numero di attestazioni epigrafche, 
mentre mancano finora dati archeologici 
che possano rimandare al culto di Iside. E 
tuttavia necessario osservare che Iside, dea 
JtOAD!lOP<pTJ e !lDPtovU!lll per eccellenza, 
possedeva sicuramente caratteristiche che bene 
si potevano adattare alla divinita femminile 
tradizionalmente venerata nel santuario, tant'e 
vero che tra le epiclesi isiache si trovano 
anche Astarte, Era e Giunone. 62 Certamente 
a questa istanza si sommava il significato 
politico, che trovava giustificazione all'interno 
dell' ideologia e dell a propaganda augustea: i 
simboli dell 'Egitto (in particolare le corone) 
suggellavano la proclamazione di Ottaviano 
a erede di Alessandro e sovrano delle terre 
riservate al conquistatore, come recitava la 
paradigmatica iscrizione sui solarium del 
Campo Marzio. A cio si aggiunga il particolare 
contesto dell'isola, da sempre crocevia di 
scambi - e non solo di merci - all'interno 
del Mediterraneo: se la conquista dell'Egitto 
ne porto l'imagerie a far parte del repertorio 
figurativo romano, d'altra parte la nuova 
provincia entro prepotentemente all'interno 
dei fl us si commerciali anche in virtu dell a sua 
potenza economica. Il santuario di Tas-Silg 
va senz' altro considerato in questo quadr::> di 
circolazione di uomini, merci e- non da ultimo 
-idee; nel santuario a vocazione internazior.ale, 
costruito in posizione dominante sulla baia 
di Marsaxlokk (uno dei porti piu importanti 
dell'isola), era forse possibile venerare Iside, 
protettrice della navigazione cosl come Era
Giunone, divinita "ufficiale" e tutelare dei 
venti, senza che questo fosse sentito come 
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problematico. Il sostrato punico (da sempre 
molto forte, se al momento della costruzione 
del nuovo altare, rifondato in eta ellenistica 
secondo forme greche, l'iscrizione dedicatoria 
alia "signora Astarte di Malta" fu redatta in 
caratteri neopunici63

) facilito sicuramente il 
"riccnoscimento" del soggetto iconografico, in 
spec::.al modo quello del disco solare alato. 

Un interessante spunto di riflessione 
proviene da un altro contesto cultuale maltese, 
il sa:J.tuario di Apollo a Melita; come e noto 
grazie alle indagini condotte negli ultimi 
anni nell'odiema Mdina,64 del tempio - sino 
a pochi anni fa noto solo dalle testimonianze 
epigrafiche65 

- si conosce ora il podia, la cui 
datazione puo essere circoscritta alla fine del I 
sec. a.C. Dall'area provengono due frammenti 
di decorazione architettonica egittizzante: si 
trattc. di un frammento di piccola cornice a 
gola egizia in calcare decorata da un elemento 
ala to ( verosimilmente 1' estremita di un disco 
solare) e un frammento in marmo raffigurante 
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riquadri", e ben riconoscibile. Tuttavia non e dato 
sapere dove l' architetto senese vide la cornice, anche 
se il fatto che lo schizzo cornpaia insieme a elementi 
del mausoleo potrebbe autorizzare a pensare che la 
ccrnice fosse nell'area gia nel XVI secolo. 

34 Ibid., 74. 
35 H von Hesberg e S. Panciera, Das Mausoleum des 

A!igustus. Der Bau und seine Inschriften, (Munich. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1994), 
3.5, n. 225; tuttavia in un primo tempo lo studioso 
a'-eva riferito la cornice a! secondo ordine del 
Mausoleo (H. von Hesberg, 'Das Mausoleum des 
A.1gustus', in Kaiser Augustus und die verlorene 
Republik: eine Ausstellung in Martin-Gropius-Bau, 
(.1-.iainz. Ph. Von Zabern, 1988), 245-248, cat. n. 
113); questa interpretazione e riportata anche dalla 
Reeder, che pero fraintende l'identificazione della 
cc mice con uno degli elementi di trabeazione dorica, 
ccme si deduce dai riferimenti alla documentazione 
fotografica di elementi che, secondo 1' Autrice, 
dovrebbero appartenere alla medesima cornice (C.J. 
Reeder, 'Typology and Ideology in the Mausoleum of 
A.1gustus: Tumulus and Tholos', Classical Antiquity, 
vol. XI no. 2, (1992), 274, n. 55). 

36 Largh. max. cons. cm 38; lungh. max. cons. cm 47; 
prof. cm 16. 

37 L"ipotesi di von Hesberg e accettata anche da 
Parlasca 2005, op. cit.; Reeder, op. cit.; M. SOldner, 
'Agyptische Bildmotive im augusteischen Rom. Ein 
Pianomen in Spannungsfeld von Politik, Religion 
und Kunst', in H. Felber e S. Pfisterer-Haas (edd.), 
At;ypter-Griechen -Romer. Begegnung der Kulturen 
(Kanobos, 1), (Leipzig. Agyptisches Museum der 
U:~iversitat, 1999), 107; M. SO!dner, « ... fruchtbar 
io. Sommer der Nil stromt voll erquickender 
Flut» (Tibull 1, 7, 21ff.). 'Agyptenrezeption im 
m:gusteischen Rom', Antike Welt, vol. XXXI no. 4, 
(2000), 387-388. 

38 P~r la discussione sul monumento si rimanda alla 
b~bliografia di base: P. Zanker, Augusto e il potere 
delle immagini, (Torino. Bollati Boringhieri, 1989), 
79-84; H. von Hesberg, 'Mausoleum Augusti: 
dEs Monument', in E.M. Steinby, (ed.) Lexicon 
Tepographicum Urbis Romae, vol. Ill, H-0, 
(Roma. Edizioni Quasar, 1996), 234-237; P. Gros, 
L' architecture romaine du debut du Ill' siecle av. J.
C. a la fin du Haut-Empire. 2. Maisons, palais, villas 
ez tombeaux, (Paris. Picard, 2001), 428-430. 

39 N inv. 2124/1, rinvenuto nel1968 nel vano 18. Dim. 
rr..ax. cons.: alt. cm 6; largh. cm 6; prof. cm 9,5. 

40 S. n. inv. Dim. max. cons.: alt. cm 15; largh. cm 12; 
prof. cm 7. 

41 N inv. 1250/2; rinvenuto nel1964 nell'area a sud del 
te:npio; inedito. Dim. max. cons.: alt. cm 9; largh. cm 
11; prof. cm 8,5. 

42 N. inv. 663, rinvenuto nel 1965 nel vano 27. Dim. 
rr_ax. cons.: alt. cm 18; largh. cm 10; prof. cm 9,5. 
A Ciasca, 'Lo scavo', in Missione Archeologica 
ltaliana a Malta. Rapporto preliminare del/a 
Campagna 1965, (Roma. Centro di Studi Semitici 
- Istituto di studi del vicino Oriente - Universita di 
Roma, 1966), 44, n. 1, tav. 33,1. 

43 1\. inv. A 21/211, rinvenuto ne! 1964 a Est del vano 
4; inedito. Dim. max. cons.: alt. cm 10; largh. cm 
9; prof. cm 12. Non e da escludere la pertinenza al 
fregio precedentemente descritto (si tratta anche del 

Malt~ Archaeological Review • Issue 8 2006/2007 

frammento con maggiore profondita), anche se le 
caratteristiche del marmo sembrano avvicinarlo al 
secondo gruppo. 

44 N. inv. 902/1, rinvenuto nel 1967 ne! vano 44; 
inedito. Dim. max. cons.: alt. cm 7; largh. cm 6; prof. 
cm 10,5. 

45 P. Wagner, Der iigyptische Einfiuss aujdie phonizische 
Architektur, Habelts Dissertationsdrucke. Reihe 
klassische Archaologie, 12, (Bonn. R. Habelt, 
1980). Un cobra e dipinto all'interno della celebre 
tomba dell'ureo a Cagliari: P. Mattazzi, 'La tomba 
"dell'ureo": note a margine', Rivista di Studi Fenici, 
vol. XXII no. 1, (1994), 15-35. Estremamente 
frequenti sono, poi, le attestazioni del motivo 
iconografico costituito dal disco solare abbinato a 
quello della fila di urei, resi frontalmente e in modo 
schematico. Si vedano un'edicola da Tharros: E. 
Acquaro, Arte e cultura punica in Sardegna, (Roma. 
Carlo Delfino Editore, 1984), fig. 1, il coronamento 
di un'edicola da Nora: S. Moscati, Fenici e 
Cartaginesi in Sardegna, (Nuoro. Ilissio Edizioni, 
2005), fig. 18, p. 153; due stele con analogo soggetto, 
una proveniente da Sulcis e l'altra da Monte Sirai, 
raffigurano una figura femminile all'interno di una 
struttura con pilastri coronati da capitelli eolici e 
trabeazione con gola egizia decorata da disco solare 
alato sorrnontata da fregio di urei: Moscati, fig. 73, p. 
221 e fig. 75, p. 224. 

46 Roullet, PI. XXXVI, 50-51. 
47 L'identificazione e del dott. R. Bugini. In bibliografia 

l 'esportazione ad ampio raggio del n:arrno 
proconnesio e datata a partire dall'eta di Domiziano: 
P. Pensabene, 'Il fenomeno del marrno nella Roma 
tardo-repubblicana e imperiale', in Marmi antichi, 
2. Cave e tecnica di lavorazione. Provenienze e 
distribuzione, Studi Miscellanei, 31, (Roma. L'Errna 
di Bretschneider, 1998), 345-346. 

48 Si conservano per la maggior parte frammenti di 
sommoscapo di colonna, oltre a meta di un rocchio 
liscio; i diametri ricostruibili oscillano tra cm 53 e 63. 

49 Come gia ipotizzato da Rossignani, 2005, 261-
262, e confermato da recenti ricerche, la corte
peristilio adottava ordine dorico sui lati ovest, nord 
e sud, mentre illato orientale adottava basi ioniche e 
capitelli corinzio-italici. 

50 Una serie di riflessioni, anche di carattere strutturale, 
porta a escludere la possibilita di collocare i fregi 
in prossimita del propileo alla corte-peristilio o 
dell'ingresso al tempio. 

51 P. Gros, Aurea temp/a: recherches sur !'architecture 
religieuse de Rome a l'epoque d'Auguste, (Roma. 
Ecole franl(aise de Rome, 1976). 

52 La disomogeneita nel numero delle colonne e dovuta 
al fatto che il lobo del tempio non e assiale rispetto 
alla corte-peristilio. 

53 La bibliografia a riguardo e considerevole: si 
vedano I. Nielsen, Hellenistic Palaces: Tradition 
and Renewal, (Aarhus. Aarhus University Press, 
1994); W. Hopfner, 'Zum Typus der Basileia und der 
koniglichen Andrones', in W. Hopfner e G. Brands 
(edd.) Basileia. Die Paliiste der hellenistischen 
Konige, Intemationales Symposion in Berlin, 1992, 
(Mainz am Rhein. Ph. Von Zabern, 1996), 1-43 con 
bibliografia precedente. 

54 P. Gros, 'Le palais hellenistique et !'architecture 
augusteenne; l'exemple du complexe du Palatin', in 
Hopfner e Brands 234-239; Gros, 2001), 233-241. 



55 Sulla quale, da ultimo, I. Iacopi, La casa di Augusto. 
Le pitture, (Milano. Electa, 2007) con bibliografia 
precedente. 

56 I. Iacopi, La decorazione pittorica dell'Aula Isiaca, 
(Milano. Electa, 1997), con bibliografia precedente. 

57 M. De Vos, 'Nuove pitture egittizzanti di epoca 
augustea', in C. Morigi Govi, S. Curto, e S. Pemigotti, 
(edd.) L'Egitto fuori dall'Egitto. Dalla riscoperta 
all' Egittologia. Atti del Convegno Intemazionale, 
Bologna 1990. (Bologna. CLUEB, 1991), 123, fig. I. 

58 I simboli che decorano la parete si prestano a una 
lettura su diversi piani; un'analisi dei motivi e in De 
Vos (1991), 123-124. 

59 Per una sintesi sulla tradizione critica a riguardo si 
veda Soldner (1999), 95-99. 

60 Soprattutto ibid., 95-113, con riprese e aggiomamenti 
in SOidner (2000), 383-393; e M. Soldner, 'Zur 
Funktion iigyptischer Elemente in der romischen 
Wanddekoration', in P.C. Bol, G. Kaminski e C. 
Madema, (edd.) Fremdheit - Eigenheit. Agypten, 
Griechenland und Rom. Austausch und Verstiindnis, 
Stiidel-Jahrbuch, vol. XIX, (2004), 201-212. 

61 Secondo I. Iacopi le pitture sarebbero opera di "un 
Maestro, che opera in modo del tutto originate e 
indipendente dagli schemi tradizionali, ma giunto a 
Roma in un periodo antecedente il bellum Actiacum 
perche a! seguito della regina Cleopatra ospite negli 
Orti transtiberini di Cesare negli anni tra i/46 e i/44 
a. C." (Iacopi, 2007, 76). La datazione alta e accettata 
e proposta anche in una recente pubblicazione, in cui, 
sulla base di considerazioni non da tutti condivise, 
I' Autore propone di rivedere le fasi cronologiche 
dell'intero complesso della casa di Augusto, 

operando una suddivisione tra "casa di Otta·;iano" 
e "casa di Augusto". Alla prima sarebbe riferibile la 
decorazione egittizzante del cubicolo superiore: A. 
Carandini, La casa di Augusto. Dai "Luper.::alia" 
a! Natale (Roma-Bari. Laterza, 2008), 47, 15&, 161-
162. La complessita della questione non pub essere 
affrontata in questa sede: si rimanda alle opere citate 
per una piu ampia bibliografia sull'argomento. 

62 L. Bricault, MYRIONYMI. Les epicleses grecques et 
latines d'Isis, de Sarapis et d'Anubis. Beitriige sur 
Altertumskunde, 82, (Stuttgart. Teubner, 199t), 15, 
29, 85. 

63 Sull'altare ellenistico F. Bonzano, 'L'altare 
ellenistico del santuario: proposta di identific~zione 
e ipotesi ricostruttiva', in M. G. Amadasi Guzzo e 
A. Cazzella, (edd.) Un luogo di culto al cenli'o del 
Mediterraneo: il santuario di Tas-Silg a MaltG dalla 
preistoria all'eta bizantina. Atti della Giomata di 
Studio tenuta all'Universita degli Studi di Roma "La 
Sapienza", 21 marzo 2005. Scienze dell'Ant~chita, 
vol. XII, (2004-2005), 366-370. 

64 N. Cutajar, 'Recent discoveries and the archae3logy 
of Mdina', Treasures of Malta, vol. VIII r.o. I, 
(2001), 79-85, particolarmente pp. 81-82. 

65 CJL X, 7495; Bruno, 58; A. Bonanno, Malta: 
Phoenician, Punic, and Roman, (Malta. Midsea 
Books, 2005), 206. 

66 Devo l'informazione alla cortesia di Nabaniel 
Cutajar, che ringrazio. 

67 Per l'interpretazione si veda A. Viscoglicsi, It 
tempio di Apollo in Circo, (Roma. L'Erna di 
Bretschneider,I996), 151-154. 

68 Rossignani (2004-2005), 364. 

Malta Archaeological Review • Issue 8 2006/2007 37 


