
L'lpogeo di Tac - Caghki a Malta 

di Vincenzo Borg e Benedetto Rocco 

Parle I - 11 monumenlo funerario 

La localita 

La localitil nella quale si trova I'i
pogeo, descritto nella presente relazio
ne, e posta fuori le mura dell'antica 
cittil romana di Malta, al lato occiden
tale di essa. In quei tempi questa zona 
sembre fosse l 'area cimiteriale princi
pale dell 'isola. Cia risulta dal fatto che 
da secoli ormai si trovano in detta 10-
calitil una quantitil considerevole di i
pogei, scavati nella roccia viva ed ap
appartenenti a periodi cronologici ed a 
culture diverse. Ivi infatti stanno ipo
gei punici, romani, giudaici e paleocri
stiani (1) . 

L'ipogeo, nel quale si trovano le i
scrizioni che saranno susseguentemen
te studiate, e stato trovato casualmen
te nel 1952. Si stava allora preparando 
iI ten'eno per mettere le fondamenta 
di una nuova ala da aggiungersi alia 
Scuola Governativa Elementare nella 

1) A. A. Caruana, Ancient Pagan Tombs 
and Christian Cemeteries in the Islands of 
Malta, Malta 1898, passim. Si consultino an
che i Rapporti Annuali pubbZicati daZ Mu
sea N azionale di Malta. 
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regione comunemente chiamata Tac-Caghki. 
All 'improvviso ci s·imbatte dentro questo com
plesso funerario. Grazie all 'attenzione meti
colosa dell'architetto incaricato della suddet
ta costruzione, il Sig. Harold Borg, come an
che alla vigilanza del Direttore del Museo Na
zionale e del Capitano Charles Zammit, allora 
Curatore dell 'Archeologia nello stesso Museo, 
si sono prese tutte le diligenze opportune per 
conservare nel miglior modo possibile cia che 
si era trovato. Si deve non di me no deplorare 
che detto complesso funerario era privo assai 
di mobilio ; come si e constatato durante 10 
scavo, mani vandaliche l'avevano spogliato del 
suo contenuto prima che fosse scoperto dallo 
studioso (2) . 

Descl'iziolle 

Questo complesso funerario e formato da 
due ipogei, che stanno l'uno accanto all 'altro. 
Un'unica gradinata, orientata Nord-Est, con
duce all'entrata di ambedue. L'ipogeo che c'in
teressa, sta al lato Sud di questa gradinata e 
ad un livello piu alto dell'altro. 

Si entra in questo ipogeo da una apertu
ra abbastanza alta, che si chiudeva - una vol-

1 - [pagea di Tac - Caghkt (M alta): camera centra le 
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2 - [pageD di Tac - Caghki (Malta): camera centrale, 
particolare in lando a destra 

ta - probabilments eon una porta massiccia di 
roccia che rotolava su se stessa. Tale modo di 
chiusura era ben no to nell 'antica Malta, e 
qualche esemplare, ancora in situ, si trova si
no ai nostri giorni (3). Questa entrata immet
te in una camera centrale abbastanza spazio
sa a forma di T a rovescio (Foto n. 1) . Nella 
pianta questa camera e notata con la lettera 
A. Ad alcuni lati di questa camera centrale gli 
antichi scavatori lasciarono 5 banchi di roccia; 
in 4 di essi, piu tardi, furono inseri te delle 
tom be per bambini. Uno di questi sedili rima
ne ancora intatto: si trova al lato sinistro del
l'entrata di questa camera centrale (Pianta, 
lettera a). Davanti a questo sedile si trova 
qualche cosa che, finora, non si e ben decifra
to. Cioe una specie di banco di roccia nella 
cui superficie e stata inserita una concavitit 
quadrangolare dentro un'altra concavitit del 
medesimo tipo ma di piu larga misura (Pian
ta, lettera b). Nelle pareti di questa camera 
centrale si sono scavati dei piccoli loculi per la 

2) Reports on Workin g of the Government's De·· 
partments for the Financial Year 1951-52, Malta 
1953, pp. 277 -279. 

3) Catacomba dt San Paoio, M alta, [pageo n.l0. 



sepoltura dei bambini. Questi ammontano in 
tutto a tredici. Attorno ad uno di questi locu
li si nota una decorazione lineare in nero 
(Pian ta, lettera c), la quale sembra che esi
stesse prima che fosse scavato il loculo ivi e
sistente (Foto n . 2, al centro). 

Un'altra decorazione lineare, simile a que
sta, esisteva nelia parete davanti al cubicolo 
HI, notata nella pianta colla lettera d (Foto n . 
2, a sinistra). 

Nei cinque lati principali della suddetta 
camera centrale, a livello del terreno si nota I' 
esistenza di una finestra tag"liata nella roccia 

3 - L'entrata a fi,nestra del cubicolo 1 

viva. La misura di ciascheduna di queste cin
que finestre e di circa cm. 50 X cm. 42 (Foto n. 
3). Da queste finestre si entra nei cinque cu
bicoli funerari, che stanno dietro ad essi. Qui 
si deve notare che le iscrizioni, che saranno 
studiate nella seconda parte di questo artico-
10, stanno dipinte in rosso sulla superfkie del
le pareti della camera centrale, proprio sopra 
le entrate di questi cinque cubicoli. 

I cubicoli 

L'interno dei cinque cubicoli suddetti, nu
merati nella pianta I , n , Ill, IV e V, e quasi 
identico. Si scende in essi da lla porta a fine
stra, dietro la quale c'e sempre una specie di 
sedile lungo la parete da dove si entra, il quale 
serve anche da gradino a chi penetra nei cu
bicoli suddetti. Il livello del pavimento dei cu
bicoli st a a quota piu bassa delIa camera cen
trale. Difatti c'e un dislivello di quasi 80 cm. 
L'altezza di questi cubicoli e di circa 210 cm. 
Ciascun cubicolo e formato da una camera 
rettangolare, la cui misura si aggira sui 200 
cm. X 19U cm. A trc lati di queste camere furo
no scavati dei grandi arcosoli, se cos; possono 
chiamarsi: sono in realtil dei grandi nicchioni 
quadrangoiari , ricavati nelie suddette pareti 
ad un'altezza di circa 80 cm. dal pavimento. L' 
altezza dell'apertura di questi nicchioni si ag
gira tra i 120 e i 140 cm. Questi nicchioni stan
no sopra una specie di tavola scavata nella 
roccia. 

Su questa tavola mettevano i corpi dei de
funti, e ciascheduna di esse poteva raccoglie
re due, a volte anche tre salme insieme. I corpi 
li lasciavano qui senza coprirli di terreno 0 al
tra cos a del genere, secondo un antico sistema 
giil in uso a Malta nella cultura punica, come 
lisulta precisamente da altre tombe puniche, 
ubicate altrove nell 'isola (4). Credo che sia op
port uno notare che nella superficie di queste 

4) A. A. Carilana, op. cit. t passim. 
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tavole manca qualche cosa che ordinariamen
te si trova in altri tipi di sepoltura, esistenti 
negli ipogei maltesi , cioe un piccolo gradino di 
roccia inciso di una 0 piu cavita, dove, di soli
to, riposava la testa del defunto. 

Lungo l"estremita esterna di que3te tavo
le si trova un orlo margin ale, alto una diecina 
di centimetri; in due di questi or!i c'e un buco, 
che probabilmente serviva affinche il liquido 
dell a decomposizione corporale cadesse suI ter
reno del cubicolo. 

E' certamente degna di nota I'abilita e la 
maestria dei fossori , che hanno scavato qua
st~ complesso, perche 10 spessore della roccia 
tra un cubicolo e I'altro, che gli sta accanto, a 
volte e quasi del tutto tras(;urabile ; e cio no
nostante chi scavava e riuscito a tenere cia
scuno di essi totalmente separato dall'altro, 
benche oggi l'opera vandalica dei devastatori 
abbia disfatto tale perfetta e netta separazio
ne. 

Questo ipogeo presenta cinque esempi del 
tipo di sepoltura, chiamata dal Becker Fell
stergrabkammer, cioe camera sepolcrale con 
una finestra che fa le veci d'una porta (5). Il 
Becker noto l'esistenza di un simile complesso 
nella catacomba di San Paolo a Rabat. Ma al
tri simili ipogei si sono trovati in questa loca
!ita, come anche, vicino a Tac-Ciaw).a, Hal 
Pilatu e Tat-Tuta, come nota il Caruana (6). 

4 - La chiusura esterna della tomba a fl.nestra 
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fj - La chi usura interna delta tomba a finestra 

Entro questo ipogeo si e inserita anche u
na tomba a finestra. Questa tomba sta tra i 
cubicoli I e II. Dalla sua costruzione mi sem
bra poter arguire che sia stato U :10 degli ulti
mi insediamenti entro questi ipogei. Questa 
tomba e indicata nella pianta con la lettera d . 
E' assai interessante, perche qui si puo studia
re bene come si chiudeva tale tomba, siccome 
la pietra di chi usura dell a finestra sta ancora 
in situ; mentre si puo vedere I'interno della 
tomba da un buco abbastanza grande, che e 
stato perforato dentro detta tomba (Foto n. 4 
en. 5). Questa tomba, che e bisoma, ha il solito 
gradino di sostegno per le teste dei defunti. 

Le porte 

La prima cosa assai interessante circa il 
mobilia ivi trovato, sono le cinque parte mas
sicce, che chiudevano le finestre d'entrata dei 
cubicoli gia descritti. Queste cinque porte 
stanno ancora dentro la camera centrale di 
detto ipogeo. Sono cinque blocchi monolitici. 
Ciascuno consta di due parti, cioe di una parte 
che infilava esattamente dentro la finestra d' 

5) Erich Becker, Malta Sotterranea. Strasbur
go 1913. pp. 109-110. 

6) A . A. Caruana, op. cit .. p. 91. 



6 - Porta di chiusura di uno dei cubicoli 

7 - II buco nel rombo della superfi,cie d'una porta 

entrata del cubicolo, e di un'altra parte di 
maggior misura, che rimaneva fuori di detta 
finestra, addossata alia parete. La misura di 
questa parte si aggira sui 110 cm. X 60 cm., con 
uno spessore di circa 30 cm. (Foto n. 6) . 

Il modo di chiusura delle cinque camere 0 
cubicoli sepolcrali assomiglia molto a quel-
10 in uso nel chiudere alcune tombe a finestra. 
Ma qui si e riscontrato qualcosa finora non ri
trovato altrove negli ipog·ei sotterranei delle i
sole maltesi. 

N ella parte della porta, Ch2 rimaneva fuo
ri della finestra d'entrata, esattamente nella 
superficie rettang·olare superiore, si nota la 
presenza di un buco. Il quale, perforando dia
gonalmente 10 spessore del bloc co, va a fin ire 
nel lato posteriore di esso, di modo che, chi usa 
la camera sepolcrale, questo buco s'affacciava 
dlrimpetto la parete perimetrale della camera 
centrale, fuori della camera suddetta. Dove 
tiniva questo buco ne!la superficie posteriore 
del blocco qui descritto, si e constatato che in 
quattro dei cinque casi vi avevano ricavato un 
piccolo vuoto, come si ved2 nella foto n. 6. Nel
la superficie dove inizia il buco, invece, si no
ta la presenza di un rettangolo tagliato nella 
pietra di una profondltil di alcuni centimetri, 
con una cornice che gli gira attorno per tre la
ti. Dentro questo rettangolo vi e un rombo del
la medesima profonditil, nel quale si trova il 
buco suddetto (Foto n . 7). Il rettangolo della 
porta del cubicolo I non e cos! lavorato come 
nelle altre porte. La porta del cubicolo V inve
ce presenta qualche cosa del tutto particola
re: il buco e localizzato al centro del rombo, e 
gli gira attorno un'orlo ben definito e lavorato 
(Foto n . 8). 

Si e pensato che questi buchi servissero 
per le libazioni rituali. Anzitutto si deve qui 
constatare che finora non si e trovata alcuna 
cosa del genere a Malta. Le autoritil del Mu
seo Nazionale di allora chiesero il parere del 
P. Antonio Ferrua, che alcuni anni prima del 
ritrovamento di questo ipogeo era stato a vi
sitare le antichitil paleocristiane di Malta. 
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8 - L'or1o attorno aZ buco deZZa porta del cubicolo V 

P. Ferrua non si pronunci6 definitivamente in 
tale materia ; ma trovava delle difficoltlt ad 
accettare la presenza di libazioni rituali in 
questo caso, siccome i canali di tall libazioni 
norma;mente conducevano direttamente so
pra le ossa del defunto, preferibilmente al di 
sopra della sua bocca. Qui certamente non era 
il caso. P . Ferrua accenn6 ad un'altra soluzio
ne per cercare di spieg-are l'esistenza di questi 
buchi. Una soluzione piuttosto pratica: servi
vano 0 come accorg-imento tecnico per mette
re la porta a posto affinche non si movesse, 0 

"forse come attacco ill un ferro con cui ma
neg-giare piu facilmellte il lastronen (7). 

Ma non mi sem bra che tale sol uzione spie
gherebbe in modo adeg-uato l'esistenza dei sud-

9 - Falcetto e zappa scolpiti nella porta del cub. IV 
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detti buchi. Anzitutto altre porte , simili a que
ste, ritrovate nella catacomba ill San Paolo, 
non presentano detti buchi. Dette porte sono 
del medesimo peso di queste, se non forse an
cora maggiore; p~r maneggiarle richiedevano 
uno sforzo uguale a queste. Di piu, come si 
spiegherebbe l'esistenza della cornice decora
tiva tagliata attorno al rettangolo nel quale si 
trova detto buco, se tale buco serviva sol tanto 
per fissare 0 maneg-giare dette porte? Si deve 
ancora mettere in rilievo che il buco della por
ta del cubicolo V, gilt menzionato, neghi asso
lutamente tale soluzione. Difatti, l'orlo che gi
ra attorno a questo buco non present a al-

10 - Falcetto scolpito nella porta del cubicolo lV 

cun indizio d'aver subito quel logorio che ri
sulta normalmente dalla manipolazione con 
ferri. La pietra di Malta , assai ten era, a
vrebbe senz'altro lasciato sirnili tracce incise 
su di essa. Mi sembra che tanto la decorazione 
incisa attorno al buco suddetto, quanto l'esi
stenza del vuoto incavato nella parte poste
riore dell a porta dove finiva tale buco, presen
tino deg-Ji indizi precisi che vi si immetteva 0 

infondeva dentro qualcosa. Potrebbe essere u-

7) Archivio del Museo NazionaZe di Malta, In
cartamento (.;Tac-Caghkb), lettera del P. Ferrua 
datata 11 n1arzo 1952. 



na specie di libazioni rituali, in usa presso la 
cultura punica di Malta. 

Prima di lasciare la descrizione delle por
te suddette, e senza dubbio degno di nota il 
fatto che sulla porta del cubicolo IV furono 
scolpiti da una parte un falcetto e una specie 

di zappa, che stanno sulla superficie frontale 
dell a porta suddetta. Mentre nella parte late
rale di essa si riscontra un altro tipo di fal 
cetto pure scolpito (Foto n. 9 e n . 10) . 

VINCENZO BORG 

Regia Universita di Malta 

Parte 11 - Le iscrizioni fenicie 

1 l'o-rhn X 
-------------------------
2 tG y 

3 

. . 
N:::> .J. Non r ~ :::> TTn 'V Y.:I 

.. l 1 1 

FilJ. 1 

Si esamina il complesso epigrafico at
tualmente visibile nell'ipogeo di Tac-Caghki. 
Dopo attenta considerazione, maturata in si
tu, ritengo che le iscrizioni si possono ridurre 
a due; la second a (B) consta di sole due let
tere, e va integrata colla «decorazione linea
re" alia sua destra: mostrano la stessa tecni
ca di esecuzione in nero e - quanto al signifi
cato - si illuminano a vicenda. Per intenderci 
la chiamiamo iscrizione ;ninore. Si tralascia 
I'altra decorazione lineare, di cui si fa cenno 
nella prima parte di questo studio (p. 63), sia 
perche di interpretazione dubbia, sia perche 
non pare accompagnata da iscrizione. 

La prima (A) e divisa in cinque parti 
complementari, ognuna delle quali e dipinta 
in rosso sulla superficie delle pareti dell a ca
mera centrale, sopra il vano di accesso ai cin
que cubicoli. La chiamiamo iscrizione mag
giore. 

A. ISCRIZIONE MAGGIORE 

Per la localizzazione si veda la pianta, 
lett. A: sopra l'ingresso ai cubicoli I, n , Ill, 
IV e V. Le Foto nn. 11, 12, 13 e 14 riproduco
no le prime quattro parti dell'epigrafe; si 0-

mette la quinta parte, perche in condizioni ta-
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11 - Iscrizione maggiore. parte prima 

Ii da renderla inintelligibile; sembra certa la 
presenza di un solo segno alfabetico, attual
mente non identificato. Il facsimile della fig. 
1 mostra di seguito le quattro parti , I'una so
prastante all'altra, accompagnate dalla u
sua~e trascrizione in ebraico quadrato su una 
sola riga. 

Quanto alia disposizione generale delle 
lettere , la parte prima ha un andamento se
micircolare, delimitando una calotta sferica; 
la seconda segue una direzione leggermente 
discendente ; la terza e dipinta in posizione 
perfettamente orizzontale; mentre la quarta 
- se le due lettere formano una sola parol a -
fu condizionata dalle due fossette a destra e 
a sinistra del segno superiore. 

I caratteri alfabetici sono tardivi, appar
tengono cioe a quel periodo che si e soliti 
chiamare neopunico; tenute nel debito conto 
le conoscenze tuttora lacunose dell 'epigrafia 
fenicia a Malta e nella vicina Sicilia, non e 
pos~ibile assegnare una datazione esatta alle 
dUe iscrizioni oggetto di questo studio (la 
maggiore e la minore). Ci si pu6 orientare co
me terminus a quo verso il sec. II a . Cr. , e co
me terminus ad quem verso il sec. I d. C.: 
siamo certamente in periodo romano. 

La lettura, che si propone con riser-ve piu 
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o meno motivate, e quell a che sembra meglio 
rispondere all'evoluzione dell 'al£abeto fenicio 
in occidente, specialmente a Malta e in Sici
lia; proprio in questa iscrizione maggiore i due 
arcipelaghi mostrano punti di contatto fino
ra ignoti ; accostando in questa direzione le 
due aree, pur tanto vicine geograficamente, 
non si vuole togliere a ciascuna di esse la pro
pria individualita storica e culturale. Sta di 
fatto che senza 10 studio della Grotta Regina 
non sarebbe stato possibile allo scrivente ten
tare I'interpretazione, che qui si pubblica; al 
parallelo della Grotta Regina e dovuta so
prattutto I'individuazione del het e dell'alef. 
Nella fig. 3 il let tore ha davanti allo sguardo 
una breve panoramica dei segni alhbetici im
piegati nelle due epigrafi maltesi, secondo la 
nostra identificazione (coli. 1 e 2) , seguiti da 
alcuni paralleli tratti dalla Grotta Regina 
(col. 3) , dalla Grotta del Pozzo di Favignana 
(col. 4) , e da altre provenienze orientali (feni
cio della madrepatria, ebraico, aramaico; col. 
5) (8) . Sono accostamenti eloquenti; alcuni 
studiosi non li giudicheranno decisivi, forse 
neanche legittimi. Lo scrivente e persuaso che 
difficilmente saranno trovate a ltre equiva
lenze, diverse da quelle proposte, non nascon
den do le proprie perplessita quanto alla iden
tificazione del bet e del dalet. Che con questa 
lettura it senso proceda spedito e la sintassi 
risulti perfettamente ortodossa, non vale a to
gliere i dubbi ad un epigrafista esigente: ad 
ogni modo, nel lavoro di decifrazione it senso 
e la sintassi sono stat i termini di arrivo, non 
punti di partenza. 

8) Per la Gratta Regina ef. saprattutta: B. Rac
co, La Grotta Regina: osservazioni paleografiche e 
nuove traduzioni, in Annali dell 'Ist ituto Orienta
le dl Napoli. NS XXI (1971) , PP. 1-17; molttssime 
iscrizioni utilt per questi raffronti sono ancora i · 
nedite. Per la Grotta del Pozzo cl. : B. Racco, La 
Grotta del Pozzo a Favignana, in SiciUa Archeolo
gica 17 (marzo 1972) , pp. 9-20. Per il tenicio : Frie
drich - Rollig, Pbonizisch-Punische Grammatik. Ro
ma 1971 , Schriftta fei I -1lI. Per l'aramaico: F. Ro-



Procediamo ad una VlS!one particolareg
giata. Nella parte prima (Foto n. 11 ; vedi an
che n. 3) un melll e uno 'hin presentano dei 
tratti abbastanza noti ; seguono un het, di cui 
davo gili I'identificazione in altro studio su al
tre iscrizioni (9); e un dalet, che potrebbe es
sere un 'ayn chi uso, se nella seconda parte 
non avessimo un 'ayn certo, e indubbiamente 
aperto. In fotograiia non manca un prolun
gamento inferiore, che va da destra verso si
nistra: I'identificazione sarebbe confermata; 
senonche I'osservazione diretta ha dimostrato 
che tale tratto non e in I"OSSO, ma in nero; non 
fa parte quindi della lettera, e dovuto ad al
tre cause, che in questa sede non intereS3ano. 
Di facile identiiicazione e il kaf. 

Nella parte seconda (Foto n. 12) sem
bra no presenti solo tre lettere, non molto ben 
conservate, 0 non molto ben disegnate (?): la 
prima, per la forte somiglianza coll'ultima 
della parte prima, andrebbe ritenuta un kaf ; 
segue a una certa distanza I"ayn aperto, di 
cui sopra; e ancora un segno che, scegliendo 
tra le poche possibilitiJ., identifichiamo per u
no zayn. 

La parte terza (Foto n. 13 ; vedi anche inn. 
1 e 2) inizia con un segno complesso, che, no
nostante qua1che Iievissima differenza, va ri-

12 - Iscrizione maggiore, parte seconda 

13 - /scriziane magyiore, parte terza 

tenuto per 10 stesso segno che occupa il terzo 
posto neUa parte prima, cioe un het. Segue un 
samck, per cui, oltre che i raffronti della fig. 
3, si pua confrontare la stessa epigrafia mal
tese di recente acquisizione (10). Dopo un 
vuoto intenzionale (11), una lettera nuova, 
che andrebbe identificata come un aiel" di ti
):0 neopunico: I'epigrafista disegnatore trac
cia prima il tratto obliquo da destra a sini-

senthal, An Aramaic Handbook . Wiesbaden 1967, 
Part. 1/ 1, Table of Scripts. L'ebraico e chiamato in 
causa solo per faler e il bet: quest'ultima iettera 
nelia forma citata e contunissima: e la forma ca
nonica anche neU'ebraico moderno; l'alef e queUo 
che appare nel noto «Papiro Nash» (contenente it 
Deealogo) alle linee 5.7. 17.18.24. 

9) B. RaceD, La Grotta Regina : osservazioni 
eec .. eit .. p. 7 nota 9. 

10) Cf. G. Garbini. Le iscrlzloni pun!che, in 
Missione Archeologica Italiana a Malta - Rapporto 
prellminare della Campagna 1965, Roma 1966: 11. 65, 
Tav. 41. 7-8. 

11) lntenzionale mi pare anche if Vltoto tra 
le prime due lettere delle parti prima e seconda; 
servivano cioe a distinguere i monosillabi inizia/i 
dalle parole seguenti. con le quali senza dubbio ve
nivano pronunziate con unico accento. come pro
clitiche. Se questo motivo e il vero. abbiamo docu
mentato un elemento inleressante di ortografia , 
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14 - / scrizione maggiore, parte quarta 

stra, poi il tratto obUquo complementare da 
sinistra a destra in modo che il suo prolunga
mento verso sinistra andasse a raggiungere 
I'aitro tratto in basso (12). L'uitima lettera 
non pUD essere un kaf, perche gia visto; non 
pUD essere un dalct, perche anch'esso gia di
verso; restano due possibilita, queUa di un 
l'Csh 0 di un bet: ci si ferma a quest'ultimo, 
perche pare piu consono aUe tendenze gene
rali secondo cui si e evoluto altrove questo se
gno. 

La quarta parte (Foto n. 14) offre due so
le lettere, di cui quella inferiore e uguale alia 
penultima della parte precedente, quindi un 
aieL La prima si ritiene un kaf, assai simile ai 
due precedenti: i! t ratto orizzontale e discen
dente in armonia con tutta la lettera, che e 
protesa verso I'ale! inferiore. Si tende perci6 
ad escludere la possibilita di un pe, anche per 
la presenza deU'apice destro che prolunga i! 
tratto orizzontale di sinistra. 

Traduzione: 
l. in fO l'za del dono a te offe1'to , 
2. 0 tu che sei forte , 
3. sta tl'anqnil!o, Spirito, 
4. desisti . . . 
5 ..... . ............... (7). 
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Osservazioni: a) «in forza del dono a te 
offerto,,: la preposizione M (da MN con assi
milazione del nlln aUa consonante seguente) 
con significato causale (13). seguita dal so
stantivo ShHD (cf. ebr. shohad «dono". «of
ferta", queUa soprattutto fatta per ottenere 
un favore, per cattivarsi la benevolenza di un 
potente) , gia noto daU'epigrafla aramaica 
(14) ; il kaf finale e pronome suffisso di 2 pers. 
sing., impiegato con senso "dativo,,: "i! dono 
tuo", cioe « il dono offerto ate"; quest'uso con 
senso dativo e documentato sia in ugaritico 
(come suffisso verbale) (15) , sia in ebraico 
biblico (come suffisso nominale e verbale) 
(16): va da se che fosse normale anche in fe
nicio. 

b) «tu che sei forte " : la congo K (ebraico 
ki) seguita daU'aggettivo 'Z «forte" , «poten
te", ecc. E' un costrutto di gran de eleganza 
stilistica, che si ritrova in alcuni salmi biblici 
(17); un suffisso pronominale di 2 pers. sing., 
in un contesto liturgico di lode 0 di supplica, 
viene ripreso da un ki, che rafforza il vocati
vo seguente e rende non necessaria la ripeti
zione del pronome 'attah ("tu>') . Valgano al-

12) Lo stesso ductus e evident'e nell'alef della 
Grotta Regina, citato nella lig. 3, col. 3, con part i
colari dovut i al gusto dell'ornament'alitii : nota che 
il tratto da destra a sinistra non arriva a toccare in 
basso il tratto complementare. L'alef del Papiro 
Nash. tnvece (fig. 3, col. 5), raggiunge gH stessi 
effetti , pur seguendo un ductus leggermente diver 
so: i tratti sono tre, e l'incrocio che delimit a in bas
so tl cerchiet-to e prodotto ora dal prolungamento 
inleriore da destra a sinistra, ora da! prolungamen
to in/eriore da sinistra a destra. 

13) Cf. Jean-Ho/tijzer, Dictionnalre des In
scriptions semitiques de I'ouest. Leiden 1965, p. 155 
sg.: MN, 4. 

14) Ct. Jean-Hoft;;'er, op. cit., p. 294: SItHD 
I (verba) - SItHD II «subst. present, don (spec. pour 
gagner ou suborner quelqu'un »> ... 

15) C. H. Gordon, Ugaritic Textbook, Roma 
1965 .. Grammar p . 39, § 6,21. 

16) M. Dahood, Psalms Ill , Garden City-New 
York 1970, p . 376 sgg. 

17 ) et. M . Daltood, op. cit. , pp. 405-'06 . 



cuni esempi tra i piu pertinenti: omettiamo la 
utilissima trascrizione dell 'ebraico per diffi
colt a tipografiche. 

1) con la ripetizione del pronome 'aUah: 
uTutte le genti .. onoreranno il Tuo nome, 0 

Tu che sei grandc» (Salmo 86,9); 

2) senza la ripetizione del pronome: u . . 
in forza del Tuo name, 0 Tu che sei buono)) 
(Salmo 109,2) ; 

3) uLoder6 il Tuo nome, 0 Yahweh, Tu 
che sei buono» (Salmo 54,8; cf. ancora 52,11; 
108,4 ; 135,3; per K'Z cf. gen. 49 ,7) . 

Quest 'ultimo esempio contiene 3 elemen
ti base: il pronome suffisso, il vocativo Yah
weh, e I'espressione con ki. Questi tre elemen
ti si ritrovano nel testo in esame: "In forza del 
tUG dono / 0 tu che sei fo rte / sta tranquillo, 
Spirito». 

c) "sta tranquillo": HS imp. gal di HSY / 
HSH (<< confidare ", ustare tranquillo ,, ) usato 
in ebraico: il testo piu vicino e Prov. 14,32: u .. . 
il giusto nella sua morte sta t ranguillo». 

d) «Spirito )l, ossia «spirito di un morto )) . 
Sarebbe il vocabolo 'ob, notissimo ai biblisti e 
agli orientalisti, che finora ha resistito ad 0-

gni tentativo volto a spiegarne I'origine sia in 
campo semitico che non semitico. Accettan
do questa lettura e questo significato, avrem
mo finalmente a Malta la prima menzione e
strabiblica di questo termine in un contesto 
culturale e linguistico fenicio , che e quanto 
dire strettamente affine al contesto biblico. 

Sarebbe possibile un'altra vocalizzazione, 
'ab, e in tal caso significherebbe "padre,,; ma 
tale lettura si ritiene improbabile: infatti, 
supponendo il nome al vocativo, ci attende
remmo il pronome suffisso di prima pers. sing. 
o plurale ('BY "padre mioH, 'BN «padre no
stroH) , 0 qualche altra specificazione. Men
tre il senso di "SpiritoH va bene senza prono
me suffisso. 

e) "desisti ,,: K' imp. gal 0 piel di K'Y / 
K'H, anch'esso documentato in ebraico, in a
ramaico e in arabo con significati affini (18). 

E' risaputo quanto i popoli antichi , asia
ni, semiti, indoeuropei ed egiziani fossero sen
sibill al "culto" dei 101'0 morti. L'uomo, in i
ziata la vita umlJratile nel regno dell'Aldila, 
diventava "potentcH come un dio: 'Elohim, 
cioe «( d io )), e chialllata l 'ombra di Samuele, e
vocata in 2 Sam. cap. 28 dalIa Pitonessa di 
Endar (( una donna signora di un 'ob», ba'a
lat 'ob: vv. 7.8) ; uforte " 0 upotente " era l'ap
pellativo piu adatto alia "Morte" personifica
ta, e si voleva dire udura l1, cioe <<intrattabile )), 
uinesorabile" (cL Cantico dei Cantici 8,6 ) . L' 
uomo doveva propiziarsi i suoi defunti, perche 
i morti non recassero danno a i vivi. D'altra 
parte il morto, in conseguenza della sua esi
stenza um bra tile, era un udebole H, che dipen
deva dalla carita dei vivi : sicche i doni depo
sti suile tombe dagli antichi avevano nello 
stesso tempo la caratteristica di usacrificio" 
offerto a una divinita da propiziare, e di con
tributo indispemabile, dovuto dalla pieta dei 
superstit i all'indi<;enza di un caro estinto (19) . 

Nell'ipogeo di Tac-Caghki le offerte de
poste al limitare delle camere mortuarie veni
vano accompagnate, sembra, dalla preghie
ra dipinta sulle pareti funebri , che doveva es
sere preghiera ritua le : uln torza del dono a te 
offerto - ecco il dovcrc della pieta -, 0 tu che 
sei forte, sta tranquillo, astieniti (dal farci del 
male, dal turbarci la vital - ecco il sacrificio 
propiziatorio. 

Se questa interpretazione risponde a ve-

18) ct. F. Zorell, Lexicon hebraicum et aramai 
cum V. T. , Roma 1959, p . 343: aZZa voce K 'H si an
nota: « cf. sy. k(')a increpuit , ar. ka'<1(y) verbis 
cont ristavit, cf. ka'a ob timorem ab actu abstinuit, 
4 terrens ab agendo avertib>. 

19 ) Polemizzando con forte ironia contro le di
vinita pagane del suo tempo (sec. 111-11 a. Cr.), l ' 
autore deZZa biblica Lettera di Geremia (v. 26) co
S! si esprime." « ... come a dei morti si pongono 10ro 
innanzt i doni»; dove il plurale «i doni» (ta dara) 
rende il probabile singolare sh6had del testo ebrai
co perduto." COS! risulta da uno studio attento suI 
tJocabolario dei Settanta. 
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15 - I scrizione minore 

rita, ricevono anche un significato indubbio i 
»buchiu praticati sulle porte dei cubicoli, di 
cui e stato detto sopra a p. 65 , precisamente 
»nella parte che rimaneva fuori della fine
stra d'entrata ... sulla superficie rettangola
re superiore u (Foto n. 7 en. 8) . Si tratterebbe 
evidentemente di superfici destinate alle Jiba
gioni rituali, che attraverso il foro di uscita 
penetravano nell 'interno fine a raggiungere i
dealmente I'avida gola dei defunti. 

Sia lecito in questa se de confidare i pro
pri sentimenti ; voglio dire la grande sorpre
sa, che fu viva emozione, causata dalla visita 
all'ipogeo. Lavorando sulle fotografie, avevo 
ietto shilhad e tradotto »dono u, spinto solo 
dalla forza delle argomentazioni filologiche e 
linguistiche; la conferma delle tavole e dei 
»buchiu per le libagioni , costatati in situ, fu 
tanto piu gradita quanto meno sperata ed at
tesa. 

B. ISCRIZIONE l\IINORE. 

Della sua localizzazione si e gia parlato 
(Pian ta, lettera A, c); la Foto n . 15, poco leg
gibile, viene illustrata dalla fig . 2, che offre 
un facsimile del disegno e delle due lettere a 
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destra, con trascrizione in ebraico quadrato 
nello spazio sottostante. 

Sembra impossibile decidere a quale ope
ra spetti la priorita di esecuzione, se ai due lo
culi laterali per la sepoltura dei bambini , 0 se 
alia raffigurazione in nero . Ad ogni modo pa
re che le due case non abbiano rapporto fra di 
loro, sono cioe due esecuzioni indipendenti. 

La lettura QM e certa; il prima segno dif
ficilmente puo essere altro che un qot" ; men
tre il secondo e un IlICIll piu che uno shin: nel 
caso di uno shin ci aspetteremmo in epoca 
tarda il trattino verticale di destra piu pro
lungato in basso. 

Ritenendolo un imp. qal del verba QM 
(ebr. qiim, «sorgere u, «alzarsi u), si ha la tra
duzione : «Sorgi! )) (20 ). L'augurio e da suppor
re indirizzato allo spirito del morto. Questa in
terpretazione trova conferma nel disegno sche
matico di sinistra, di cui si tenta l'esegesi, in
serendolo nel contesto della fenomenologia re
ligiosa degli antichi. oggi abbastanza cono
sciuta . 

La base a rappresen terebbe il liveJlo dell' 

20) Ct. Jean- Hoftiizer, op. cit. . p . 254 sgg.: 
QWM l. 
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esistenza terrena, la calotta b segnerebbe, co
me firmamellto, il limite tra 10 spazio monda
no (racchiuso da a e b) e I'esistenza ultrater
rena dei beati; mentre la pianta che si erge al 
centro (una paJma?; nota i sette rami , tre pie
gati a destra e quattro a sinistral sarebbe il 
comunissimo « albero della vita )): esso affonda 
le sue radici (se ne vedono disegnate tre) nel
la terra, ma sviluppa i suoi rami nel cielo dei 
beati, dove le divinita benigne accolgono le a-

I 

nime dei trapassati. L'albero della vita diventa 
cosi una scala cosmica, ch~ congiunge la terra 
al cielo; 10 sforzo dei viventi consiste nell'ag
grapparsi costantemente al lungo stelo dell'al
bero, per «risorgere)) alia vita senza fine , inau
gurata dalla morte (21). E' I'augurio che i su
perstiti rivolgono all'estinto: «Sorgil )). Augu
riD ed anche preghiera, da ripetersi con fre
quenza, dato che non si sa mai quanti pericoli 
si frappongono per il raggiungimento di tal fi
ne: anche dopo la morte il defunto e sottoposto 
a mille prove, difficili da superare. 

E' una visione piu serena della vita neU' 
Aldila, paragonata a quella che si deduce dall ' 
iscrizione maggiore. E' un grido di speranza, 
che non suppone necessariamente gli apporti 
del cristianesimo nascente. Pur con molte in-
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certezze e oscurita, i presentimenti dell'uomo 
religioso mirano gia ad una vita di intimita 
con Dio, 0 con gli Dei, iniziata in questa vita 
e prolungata oltre la tomba. Un antico salmi
sta ebreo aveva esclamato, al colmo dell'an
goscia (Sal. 88,12): "Forse, 0 Dio, che i defun
ti sorgeranno e ti loderanno"? La risposta era 
implicita, negativa. Piu tardi la risposta po
sitiva verra da un altro ebreo, da un profeta 
degli ultimi tempi (Isaia 26,19): "i tuoi morti 
rivivranno, i miei cadaveri sQrgcl'anno! Sve
gliatevi, esultate, abitanti della Polvere!". 

Senza ricchezza di parole e senza garan
zie oracolari, oJ'umile disegnatore di Tac-Cagh
ki esprimeva modestamente la stessa speran
za del profeta ebreo: la speranza nell'immor
talita, che alirnentava la vita del suo popolo. 

BENEDETTO ROCCO 

21) Per un'ampia trattazione sull' «albero della 
vita) e sulle idee connesse, si veda M . Eliade, Trat
tato di Storia delle Religioni. Torino 1954, pp. 272-
341. Una complessa raffigurazione dell 'albero della 
vUa e del viaggio dell'anima nell'aldiUz e riprodotta 
in G. Picard , 11 mondo di Cartagine, Milano 1959, 
p. 128, aUa Tav. 75: nota cite anche qui l'albero del
la vUa e una palma con sette rami . 


