
AfapA, 65. 1992 NOTICIARIO 297 

disciplines voisines, a lravers les instances du 
Ministere de l'Education National et du Centre 
National de la Recherche Scientifique ou il savait 
se faire entcndre. De nombreuses distinctions 
avaient couronné par ailleurs le savant indisculé 
ou la forte personnalité du directeur d'une institu
tion prestigieuse. 

Cene activité épuisanrc, que n'interrompit 
guere un renouvellemenl de mandat sans proble
me en 1989, n'empechait pas cette force de la na
ture de poursuivre une oeuvre scientifique, deve
nue multiforme parce que souvcnt de circonstan
ce, liée aux congres, aux colloques, aux volumes 
de Mélanges: plus de cent contributions variées 
en une dizaine d'années. Mais il n'oubliait pas sa 
voie propre: outre la Prosopographie chrétienne 
de /'lta/ie, il laisse une grande partie d'un premier 
tome d'une nouvelle Histoire de /'Eglise et plu
siers centaines de pages d'un ambitieux manuel 
d'épigraphie chrétienne auquel nous avons déja 
fait allusion, mais il aurait voulu aussi donner au 
public le second tome de Roma Christianu avec 
une édition revisée de Ja premiere partie. Comme 
Février, il s'intéressait particulierement a l'histoi
re des mentalités, mais en privilégiant cette fois 
les sources textuelles et l'épigraphie : les litres de 

leurs articles se faisaient souvent écho ces der
nieres années. Mais les articles de groupaienl aus
si autour des deux themes traditionnels de sa re
cherche: l'histoire de la papauté et de les rappons 
avec l'Empir, et l'analyse de la société italienne de 
l'Antiquité Tardire. 

Ch. Pietri a formé moins de doctorants que 
Février parce qu'il n'a enseigné que sept ans a Ja 
Sorbonne, qu'on l'abordait moins facilement et 
que cene discipline exigeante n'attirait que des 
vocations bien affirmées. mais son emprise sur 
eux. plus subtile et plus discrele, a été tout aussi 
forte: c'est un maitre que ses disciples et meme 
ses éleves de licence ne peuvent oublier, comme 
on le disail de Marrou. 

Les derniercs publications réunissaient des 
contributions de l'un et de l'autre de nos amis 
comme les Mé/a111?eS Sanders ou le livre sur la 
France paléochrétienne intitulé Naissance des 
Arts Chrétiens, parus apres leur mort. Peut-etre 
cependant faut il remonter aux Acres du X/·· 
Con/!,res international d'Archéoloxie Chrétienne 
parus en 1989 a l'Ecole de Rome sous J'égide de 
Ch. Pietri pour mieux évaluer le dialogue toujours 
enrichissant qui s'établissait entre ces deux sa
vants, si différents, et entre nous. 

LA PITTURA NEL MONDO PUNICO: PER UN 
RECUPERO DI NOTE ANTIQUARIE 

DI 

ENRICO ACQUARO 
Instituto di Studi Fcnici. CNR. Roma 

RESUMEN 

En el presente artículo se apuntan una serie de datos y de 
observaciones sobre la pintura en el mundo púnico sugerida~ 
por Ja relectura de algunos Lrabajos antiguos y de otros más 
recientes que han tratado el tema bajo aspectos diversos. 

El empleo de una pintura polícroma con aplicaciones di
ferentes, como recurso funcional y como recurso decor.lli
vo, en los sarcófagos antropoides de Sicilia y de España, y 
sobre Jos sarcófagos arquitectónicos hallados en Canago. 
proporciona una valiosa infonnación que apunta hacia un 
origen sidonio y ático de estos productos. 

SUMMARY 

This paper involves a serie of data and remarks about 
painting in the punic world suggested by a new reading of 
sorne old studies and others more recent that ha ve dealt with 
lhe subjecl under severa) aspects. 

The use of polychromatic painting with differents appli
cations, bolh functional and decmative, in the anthropomor
fic sarcophagi of Sicily and Spain. and on the architectonic 
sarcophagi found in Canhage, provides valuable informa
tion that points towards a sidonian and athic origin of these 
imported producls. 
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E' opinionc.: rnrTcntcmente espressa in lettera
tura di quanto ncl mondo punico siano scarsi i do
cume111i t.:onscrvati sulla tecnica piuorka, sul suo 
impiego autonomo in opere di decoro architettoni
co e parictalc e sulla commercializzacione e rea
lizzaLione di manufaui pillorici 1• E' pur vero che le 
piu utilizzatc tipologie di documentazione, la pit
tura parietale funeraria. il rilievoe il bassorilievo in 
pietra. la coroplastica e i gusci di uova di struzzo. 
hanno ricevuto in questi ultimi tempi signilicativi 
incrcment i ~. La stcssa ceramica vascolare, anche 
se non certo «Come in ambito greco»·\ off re non 
pochi spunti utili perla lettura del mondo punico di 
una cultura pittorica non esclusivamente geometri
ca che si esprime con sempre maggiore vivacita su 
forme diverse dalla fine del VI secolo a.C. in poi 4

• 

Se il progresso delle ricerche sara in grado. 
quindi, di chiarire con nuovi docllmenti un aspctto 
dei meno noti della cultura materiale punica. e an
che vero che esiste il pericolo, concreto, che alcu
ni dati antiquari, pur significativi, sfuggano allane-

1 Cf. ad cscmpio S. Moscati: I Fmici e Ca/'/agine. To
rino 1972. 451-55; Id.: /1 mondo ¡11111irn. Torino, 1980. 100-
101, 142-43. 199; Id.: L'arte della Sardegna punica, Mila
no, 1986. 201-203; Id.: L'urre della Sicilia punicu, Milano 
1987. 185-88; M. G. Amadasi Guzzo: La pittura, I Fl'l1ici 
(2), Milano 1988. 448-55. 

1 Sulla pitturn parietalc tomhalc del Nord Africa e del
la Sardegna cf. da ultimo E. Acquaro: Fenici e Cartaginesi 
in Italia. La Sardcgna fenicia e punica: fra storia e archeo
logia. BArtc, ~ 1-32, 1985, 50; Mh. Fantar: La décoration 
peintc dans les tombes puni4ues et les haouanets libyques 
de Tunisic. Africa, 10. 1988, 28-49. Per il rilicvo in pietra, 
stclc votivc e altri arrcdi cultuali. cf. da ultimo con la bi
bliogralia ivi riportata S. Moscati; Le .1·1ele di Sulcis. Ca
ratteri <' mnfromi, Roma 1986, 22-23 e Id.: Techne. S111di 
sul/'arti11ia11aw fenicio. Roma 1990, 66. Per il bassorilievo 
in pietra cf. la «metope» con Bes del mausoleo B di Sa
bratha, cf. A. Di Vita: lníluences grecques et tradition 
orientale dans l'art puniquc de Tripolitaine, MEFR, 80 
1968, 21-22. Per la coroplastica si prendano ad esempio al
cune terrecoue di Sardegna recentemente rilette, cf. L. l. 
Manfredi: Terrecotte puniche di Sardegna, AIUON, 49 
1989, 1-7. Perle uova di struzzo cf. da ultimo E. Acquaro: 
Antichita puniche d'Ibiza: la maschera e l'uovo di struzzo, 
SEAP, 1, 1987, 63-66. 

3 M. G. Amadasi Guzzo, Op. cit., 448. 
4 L'aumento di tale tipo di documentazione deve porsi 

in connessione anche con !'apertura di nuovi scavi in aree 
urbane puniche, cf. ad esempio E. Acquaro: Tharros XV
XVI. Lecampagnedel 1988-1989, RSF, 17, 1989, 257; Id.: 
Tharros-XVII. La campagna del 1990, RSF, 19, 1991 (in 
corso di stampa). 

cessaria registrazione della stessa letteratura speci
fica. 11 che e ancora piu singolare quando si consi
deri che tali dati hanno come :;uppono manufatti 
artistici per altri versi attentamente studiati e accu
ratamente aggiomati in forza delle nuove acquisi
zioni. Tale e il caso dei sarcofagi antropoidi e dei 
san::ofagi «architettonici», con o senza coperchio 
antropomorfo, rinvenuti nell'Occidente fenicio-\ 
Intento di questa nota e riproporre alta ricerca; 
spesso distratta. una serie di dati sulla pittura che 
emergono da studi antichi. ma anche rcccnti, con
dotti su quesla particolare tipologia funeraria nei 
suoi documenti di Sicilia. di Malta, del Nord-Afri
ca e della Penisola lberica. 

Perla Sicilia, senza risalire ai pur esistenti reso
conti manoscritti dell'epoca dei rinvenimenti, sara 
guida la nota scritta nel 1847 da Francesco Di Gio
vanni e ripresa nel primo numero del Bullellino de
lla Commi.uione di A111ichira e Bel/e Arri in Sicilia, 
edito a Palermo nel 1864. 

Nella nota, dal titolo Su due al/fichi sarcofa~i. 
fra considerazioni antiquarie che toccano la natura 

~ Cf. da ultimo con la bibliogralia ivi riportata: Mh. Fan
tar: Un sarcophage en bois a couvercle anthropoidc décou
vert dans la nécropole punique de Kerkouanc. CRAI, 1972. 
340-54; M. Martelli. Un aspeuo del commcrcio di manufat
ti artistici nel 1v secolo a. C.: i sarcofagi in marmo, Pmspct
tiva, 3. 1975, 9-17, R. Cor1.o Sánchez: El nuevo sarcófago 
antropoide de la necrópolis gaditana, Boletín del Museo de 
Cádiz, 2, 1978-80, 13-18; A. Blanco Freijeiro-R. Cor1.o 
Sánchez: Der neue anthropoidc Sarkophag von Cádiz. MM. 
22, 1981. 236-43; G. Chiera: Su un nuovo sarcofago antro
poide scoperto a Cadice, RSF. 9 1981. 21 1- 16; H. Bcni
chou-Safar: Les tomhes p1111iq111•s de C artlw¡:t'. París 1982, 
130-35; M.-L. Buhl: L'origine des sarcophages anthropoi
des phéniciens en pierre. Atti del I Congresso lmernaziona
le di Studi fenici e punid. Roma. 5-10 novemhre 1979. 
Roma 1983, 199-202; C. Alfaro Gincr: Fragmentos textiles 
del sarcófago antropomorfo femenino de Cádiz. Homenaje 
al Profesor Martín Alma¡:ro Basch, 11, Madrid 1985, 281-
89; M.-L. Buhl: Les sarcophages anthropoides phéniciens 
en dehors de la Phénicie, Acta Archaeologica, 58, 1987, 
213-21; J. Elayi: Les sarcophages phéniciens d'époque per
se, lranica Antiqua, 23, 1988, 275-322; S. Moscati: 1 sarco
fagi. / Fenici (2), Milano 1988, 292-99; G. Holhl. Agyptis
ches Kulturgut auf den /nseln Malta und Gozo in phiinikis
cher und punischer Zeit. Wien 1989, 132-45; S. Moscati: 
L'arte dei Fenici. Milano 1990. 28; M.-L. Buhl: Les sar
cophages anthropoides phéniciens trouvés en dehors de la 
Phénicie. Atti del 11 Congresso lnternazionale di Studi feni
ci e punici, Roma, 9-14 novemhre 1987. Roma 1991, 675-
81. 
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della presenza fenicia in Sicilia e i rituali funerari 
di tradizione egiziana impiegati, emerge con chia
rezza J'impiego della pittura su uno dei due sarco
fagi di Pizzo Cannita, quello con figura femminile 
vestita alla greca1>: «Quello scoperto nel 1735 mos
tra ancor oggi al colore del marmo che un tempo 
fosse stato dipinto, ma al momento che fu trovato, 
la pittura non sol pote chiaramente vedersi, ma an
che delinearsi. E' pur ventura che, essendo oggi in
teramente dileguata, sia rimasta tinte di colorí an
cor cosl vi vi e freschi come se allora vi fossero sta
ti distesi. Pote nondimeno scorgersi che i capelli 
della figura scolpita sul coverchio erano colorati in 
rosso, che all'ingiro tullo il sarcofago. oltre un fre
gio all'estremita superiore, era scomparti to in die
ci riquadrature, quattro da ciascun dei lati, e le al
tre dalla parte del capo, e dei piedi. Nelle otto dei 
fianchi eran dipinte a ltrettante figure di donne pos
te a sedere in diversi aneggiamenti; ma nello spazio 
corrispondente al capo cm il mezzo busto di un gio
vanetto, mentre in quello della estremita opposta si 
vedevano quattro cavalli correnti, due bianchi e due 
di colore oscuro, tenuti in freno da un garzoncello ig
nudo con un sol panno rosso svolazzante da una de
lle spalle» 7 (fig. 1 ). 

Fig. 1. 11 cassone dipinto del sarcofago amropoidc di Pizzo 
Cannita (Sicilia) da Perrot-Chi piez, Op. cit .. 179. fig. 125. 

h Cf. fra gli altri G. Perrot - Ch. Chipiez: Histoil'e de 
f'art f'antiquité, llJ, París 1885. 179. fig. 125 e A. Héron de 
Vi llefosse: Les sarcophages peints trouvés a Carthage. Mo
numents et Mémoires Piot, 21, 1905, 108-109; da ultimo cf. 
V. Tusa: La civilta punica in Sicilia, Popoli e civiltii dell'l
talia antica. 111. Roma 1974, 418-49, figg. 32-32; S. Mosca
ti: L'arte della Sicilia punica, Milano 1987, 80, fig. 31. 

7 F. Di Giovanni: Su due antichi sarcofagi, Bullettino 
della Commissionc di Antichita e Belle Arti in Sicilia, 1, 
1864, 3. 

Fin qui la dcscrizione antiquaria di F. Di Gio
vanni. Evidente e la derivazione della pittura da 
schemi plastici funerari gia documentati a Sidone11 

intomo alla prima meta del 1v secolo a. C 'I Come 
e evidente che la commistione fra la tipología an
tropoide e la decorazione pittorica del cassone. 
propia dei sarcofagi architettonici, sembra ripren
dere. pur mutando i termini, analoghe soluzioni an
cora sidonie. dove il cassone rettangolare con de
coro architettonico iscrive l'incasso antropoide 111• 

Nel sarcofago siciliano. che aquesto punto pos
siamo ragioncvolmente leggere come pro
dotto importato da Sidone intomo alla prima meta 
del IV secolo a. C.. e la tipología antropoide a prc
valere su! fregio funerario del cassone, mentre nel 
ricordato sarcofago sidonio «del satrapo» e l'esi
genza del fregio a rilievo che prevale sulla tradi
zionale positura «regale» antropoide. 

Quanto a Malta e a Gozo, l'unico sarcofago an
tropoide oggi conservato alla Yalletta 11 e realizza
to in terracotta rosso-bruna e sembra restituire trac
ce di un qualche esito pittorico nella sola patina 
biancastra, forse preparazione a successivi inter
venti, che doveva individuare nella tradizione del 
cartonnage egiziano il corpo mummificato rispet
to alla plastica realizzazione della testa e dei piedi. 

Chiare, ancorché evanide, le tracce di pittura 
che si conservano nel sarcofago antropoide 111a
schi le rinvenuto nel 1887 nella necropoli di Punta 
de la Yaca, a Cadicc 12 e databile intomo al 460 
a. C. 1.1• E. Kukahn rilevava ancora nella sua edi
zione del 1951 tracce di pittura nelle cinghie dei 
sandali e sulle palpebre, mentre alla sola pittura era 
lasciato il compito di delineare una corona di foglie 
tenuta con la mano destra 14• 

M Cf. R. Fleischer: Da Klagefraum Stirkophag aus Si
don. Tübingen 1983, 42, 76. 

• Cf. da ultimo con bibliografia ivi riportata, Elayi: lra
nica Antiqua, 23, 1988. 312-17. 

rn Cf. l. Kleemann: Der Satrapen-Sarkophag aus Si
don. Berlín 1958, in part. fig. 24. 

11 Cf. da ultimo G. Holbl, op. cit .. 134, tav. 18, fig. 7. 
12 Cf. E. Kukahn: El sarcófago sidonio de Cádiz. AEs

pA, 24, 1951, 23-34 e con la bibliografia ivi riportata J. R. 
Ramírez Delgado: Los primitivos núcleos de asentamiento 
en la ciudad de Cádiz. Cádiz, 1982, 160-61, nota 130. 

LI cr. Buhl: Acta Archaeologica, 58. 1987, 220. 
14 Cf. Kukahn: AEspA, 24, 1951, 27-29. Nell 1929 J. 

R. Mélida: Arqueología española, Barcelona, 124-125, ri
cordava tracce di pittura alle dita dei piedi, alle labbra e la 
presenza «en la derecha» de «la corona fúnebre de laurel 
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11 sccondo sarcofago antropoide di Cadíce, rin
venuto ne l 1980 1\ sembra partecipe della stessa 
cronología del primo •h. Qui. tuttavia. l'esistenza 
di un intcrvcnto pittorico su! coperchio che ripro
ducc una figura femmini le e ipotizzata. ma non 
documcntata: «debe pensarse que todos los com
plementos decorativos serían reflejados mediante 
la pintura» 17• Analogo impiego d i una perduta po
licromía e ipotizzato in una maschera funeraria in 
bronzo e in stucco rinvenuta a ll'intemo del sarco
f ago: «A los lados del cráneo se encontraron unas 
pestañas de bronce q ue indican la existencia de 
una máscara funeraria, posiblemente de madera 
policromada; esta máscara formaría parte del es
tuche cuya fonna se vació en el fondo de la caja. 
Cuatro c lavos de bronce hallados junto a los pies 
deben corresponder a otro estuche similar que cu
briría esta parte. El resto del cadáver podía ir cu
bierto con cartones estucados y pintados al estilo 
de los sarcófagos egipcios tardíos.» 1 ~ 

l sarcofagi antropoidi di Sicilia e di Spagna 
utili alla documentazione che intendiarno ripro
porre restituiscono, dunque, dati di un certo rilie
vo. Tutti opere d'importazione, a seguito delle 
convincenti notazioni di M.-L. Buhl 19, documen
tano l'impiego della pittura sia come funzionale 
alla definizione di superfici scu ltoree di tratt i fi
sionomici (capelli, palpebre) e d i vestiario (cing
hie di sandal i) sia come intervento nei rivesti
menti lignei con stucco all'intemo dei sarcofagi. 

E' dato ormai acquisito in Jetteratura che i sar
cofagi architettonici rinvenuti a Cartagine, taglia
ti in manno pario e decorati da una ricca policro
mía, riprendano modelli att ici della prima meta 

pintada en e l mármol»; nel 1933 F. Pouilsen: Srnlprures an
tiques de Musées de Prnvince Espagnols. Kobennhavn, 1 O, 
notava: «la peinture qui la couvrait autrefois rendaít l'ima
ge plus vivante qu 'elle ne l'est aujourdl'hui». 

is Cf. Ramírez Delgado, Op. cir .. 168, nota 139. 
16 Cf. Buhl: Acta Archaeologica, 58, 1987, 220. Sulla 

datazione dei due sarcofagi gadítani d . anche quanto ri
portato in J. L. Escacena: Gadir, Los Fenicios en la Penfn
su/a Jbüica, 1, Sabadell 1986, 48. 

17 Corzo Sánchez: Boletín del M useo de Cádiz, 2, 
1978-80, 17. 

11 Ibídem, 16. 
19 Cf. Buhl: Atti del II Congresso lntemazionale di Stu

di fenicie punici, Roma, 9-14 novembre 1987, Roma 1991, 
679-80, che propone pcr i sarcofagi di Sicilia una datazio
ne intomo al 460 a. C. 

del IV secolo a. C.. La loro stcssa datazione non 
sembra allontanarsi di moho dai modelli con la 
possibilita di giungere s ino alla prima meta del I1I 
secolo a. C. 20 L'ipotesi di un'importazione dei 
prodotti fin iti dalla Grecia, ivi compresi i sarco
fagi architettonici con figura umana distesa nei 
coperchi, si rivela oggi la piu convincente 21 • Vero 
e che uno degli argomenti proposti a sostegno de
lla tesi, l'adozione nella decorazione dipinta di 
«simboli totalmente estranei al repertorio figura
tivo punico quali le immagini di Scilla o di geni 
alati» 22 , deve essere rivisitato considerando che 
tali «simboli», ivi compreso il decoro architetto
nico. entrano abitualmente nel repertorio figura
tivo di categorie artigianali puniche, quali ad 
esempio i rasoi votivi in bronzo 2.1 . La stessa spe
cificita punica delle figu re femmini li con Je ali 
piegate al corpo 24 sembra, a nostro parere, guida
re il giudizio non ce rto, come giustamente notato, 
verso il recupero di ipotesi di opere «attribuibili a 
maestranze greche operanti in loco su materiale 
proveniente dalle isole dell 'Egeo» 2\ bensl a raf
forzare l'ipotesi di una committenza punica forte
mente se lettiva nelle irnportazioni. Che tale capa
cita dia poi luogo, come nota M. Martelli 26, ad 
una coeva produzione locale volta alla Javorazio
ne di pietre non importate e dato difficilmentc 
eludibile. Anzi, non e esclusa, pur con tutte le in
certezze che possono sussistere per la mancata 
analisi del materiale, che il «Calco» e J'originale 
dei coperchi con figura umana di sarcofagi lignei 
policromi, scoperti il primo a Cartagine nel 
l 904 27, il secando nel 1970 nella necropoli puni
ca di Kerkouane 2tl, possono annoverarsi come 
prodotti d'imitazione locale. 

20 Cf. Benichiou-Safar, op. cit .. 338-39. Sulla presenza 
di monete greche e non-cartaginesi nelle tombe dei primi 
scavi di Cartagine e il loro contributo alla cronologia dci 
corredi di appartenenza cf. ora P. Visona: Punic and Greek 
Coins from Carthage, AJA, 1989, 671-75. 

21 Cf. Martelli: Prospettiva, 3, 1975, 14-15. 
22 Ibídem, 15. 
2~ Cf. E. Acquaro: I rasoí puníci. Roma 1971 , passim. 
24 Cf. M. E. Aubet: Algunos aspectos sobre iconogra-

fía púnica: las representaciones aladas de Tanit, Revista de 
la Universidad Complutense, 25/10 I, 1976, 61 -82. 

25 Martelli: Prospelliva, 3. 1975, 14. Cf. anche Beni
chou-Safar, op. cit., 132, 135. 

26 Martelli: Prospeuiva, 3, 1975. 15. 
21 Cf. Héron de Villefosse: Monuments et Mémoires 

Piot, 21. 1905. 106-107. 
2s Cf. Fantar: CRAI, 1972, 340-54 e M. Fantar: Ker-
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La gamma cromatica impiegata nella decora
zione pittorica dei sarcofagi architenonici carta
ginesi comprende principalmente il rosso, il blu, 
l'oro e il nero. 11 colore di gran lunga piu impie
gato sembra essere il rosso, utilizzato sia nella de
corazione del cassone (modanature, festoni, fregi 
cordifonni, rosette, fondali di riquadri figurativi) 
sia dei copcrchi architettonici con relativi fronto
ni (palmette negli acroteri, fondali di frontoni con 
figurazioni, busto di genio alato su frontone) sia 
ancora delle figure su coperchio (acconciatura del 
capo, vesti, piumaggio, calzature). Al colore blu 
si ricorre per campire e delineare gli stessi spazi e 
le stesse decorazioni gia indicati per il rosso, con 
cui spesso si alterna: nel cassone (fregio cordifor
me e di perle, rosetta), nei coperchi architettonici 
con relativi frontoni (acroteri con palmette, fondo 
di frontoni, ali di busto alato di genio su fronto
ne), nelle figure su coperchio (acconciatura del 
capo, piumaggio). L'oro, con limitato impiego ne
lle decorazioni del cassone e del frontone, si evi
denzia nelle figure femminili dei coperchi, dal 
piumaggio all'acconciatura dei capelli, alle vestí e 
ai monili che adomano il eolio, il polso e le orec
chie. 11 nero e registrato sía in alcune composi
zioni figurative del frontone sia nelle calzature. 

Simile, e la gamma dei colori utilizzati nei ri
cordati sarcofagi in legno da Cartagine e da Ker
kouane. Per il «Calco» cartaginese, per cui e for
se leggibile una figura femminile, il blu, il rosso 
e un filo d'oro individuano la rappresentazione di 
un tessuto a fasce utilizzato nella lunga veste che 
copre interamente il personaggio. Ancora il blu e 
il rosso dovevano dare colore alle due «ban
delettes ... qui tombaient dechaque cóté de la tete, 
celle du bras droit abaissé le long du corps, celle 
de l'épaule gauche avec une partie du bras» 29• 

kouane 111. Tunis 1986, 530, nota 143, dove si legge come 
opera di un artiste local. 

2<1 Héron de Villefosse: Monuments el Mémoires Piot, 
21. 1905, 107. 

Quanto alla dame de Kerkouane, che oggi re
staurata e conservata nell'Antiquarium della citta 
nord-africana, la decorazione pinorica e ancora in 
parte rilevabile, oltrecché gia segnalata al mo
mento della sua edizione .1(>. Una sonile patina, di 
calce o di gesso, analoga aquella gia notata per il 
sarcofago in terracotta da Malta, modella le pie
ghc del vestito. 1 colori impicgati sono i consue
ti: il rosso, il blu e il giallo. 

Nel complcsso l'esame fin qui condotto 
dcll'impicgo della pillura sui sarcofagi antropoi
di e architettonici rinvcnuti nei siti fen ici d'Oc
cidenrc, salvo il caso dei sarcofagi lignei ancora 
da definire, sembra escludere un intervento a 
po.weriori fenicio e punico sulle tipologie prese 
in esame. La stessa natura degli interventi, il 
loro distribui rsi nell'economia delle soluzioni 
antropomorfe e architettoniche, guidono il giu
dizio sull'importazione da Sidone e dalla Grecia 
dei prodotti finiti. 11 che non esclude certo la ca
pacita da parte di pittori punici di intervenire per 
sanare rotture e sbrecciature facilmente verifica

bili "· 
Altri saranno i materiali e le tipologie a11igia

nali su cuí i pittori punici potranno avere diretta
mente esercitato il loro intervento: la coroplasti
ca e le uova di struzzo sembrano aver fomito la 
piu duttile e stimolante materia per il loro inter
vcnto. Ma sara ancora il decoro tombale con le 
pareti ipogeiche di Sardegna e del Nord Africa a 
restituire un'eco della ricca policromia di quei 
sarcofagi «eccellenti » importati ... E' un'eco che 
nell'imitazione di schemi prevalentemente «gre
ci» non manchera di accogliere elementi e tessu
ti decorativi di tradizione «libica». 

10 Cf. Fantar: CRAI, t972, 350. 
J i Cf. ad esempio J'in1ervento su un danneggiato acro

terio d'angolo della cassa del sarcofago rinvenuto a Cana
gine il 25 novembre 1902: Héron de Villefose: Monuments 
et Mémoires Piot, 21, 1905, n. 9. 
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