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Despite the exceptional circumstances in which 
/LE\D�QRZ�ÀQGV�LWVHOI��WKH�'HSDUWPHQW�RI�$QWLTXLWLHV�
of Libya (DoA) was able to play its role in protecting 
the nation’s archaeological heritage during the year 
������GHVSLWH�WKH�XQGHUVWDQGDEOH�ÀQDQFLDO��WHFKQLFDO�
and security constraints. As foreign archaeological 
PLVVLRQV�DUH�VWLOO�QRW�DEOH�WR�FDUU\�RXW�DQ\�ÀHOGZRUN�
in Libya, a contribution which played a major role in 
VWXG\LQJ��UHVWRULQJ�DQG�SUHVHUYLQJ�DQWLTXLWLHV�DQG�
in facilitating the continuing training and rehabilita-
tion of Libyan researchers and technicians working 
LQ�YDULRXV�DUFKDHRORJLFDO�ÀHOGV��WKH�'R$�ZDV�IRUFHG�
to depend upon itself and assume alone the respon-
sibility for protecting the archaeological heritage in 
the country. the interventions undertaken took into 
account both the means available and the recom-
mendations of the International meeting of Experts 
on the Cultural Heritage of Libya which was held in 
WKH�KHDGTXDUWHUV�RI�81(6&2�LQ�3DULV�RQ����2FWREHU�
2011. these latter had highlighted the importance 
of documentation, protection, capacity building and 
awareness1. 

7KH�LVVXH�RI�SURWHFWLQJ�DQWLTXLWLHV�LV�D�JUDYH�UH-
sponsibility even for advanced nations, let alone 
so-called third world countries, and especially for 
those that are going through periods of transition 
or crisis, as is the case of Libya. Quite apart from 
natural causes which have an impact on archaeo-
logical heritage, there are also human threats, fore-
most amongst which are illegal excavations, the 
VPXJJOLQJ�RI�DQWLTXLWLHV�DQG�XUEDQ�HQFURDFKPHQW��

Editorial
Mohamed Faraj Mohamed al-Faloos
DOI: 10.48255/J.QAL.23.2021.01

'HVSLWH�WKHVH�GLIÀFXOWLHV�DQG�WKH�GLVWULEXWLRQ�RI�WKH�
archaeological sites over a vast geographical area, 
the DoA has recently strengthened protection for 
WKH�ÀYH�VLWHV�RQ�WKH�/LE\DQ�:RUOG�+HULWDJH�/LVW��$U-
chaeological sites of Cyrene, of Lepcis magna and 
of sabratha; the Old town of Ghadamès; Rock-Art 
sites of tadrart Acacus) by adopting buffer zones 
and initiating controls in order to enhance and ex-
ploit more fully the potential of these sites. Over 
WKUHH�GHFDGHV�DUH�WKH�RIÀFLDO�UHJLVWHULQJ�RI�WKHVH�ÀYH�
Libyan sites, the DoA is committed to registering a 
further three sites on the tentative List of UNEsCO: 
the Archaeological sites of Ghirza and of Ptolemais, 
and the Haua Fteah Cave (in the Jabal Akhdar)2. the 
date of submission was 20 July 2020. 

It also started fencing many sites with the aim of 
enhancing their protection and, through close coop-
eration with the Fondazione medA - mediterraneo 
Antico - onlus, assessed the actual situation of the 
ancient cities of Lepcis magna and sabratha. this 
assessment, apart from having the obvious aim of 
monitoring immediate threats to the monuments, 
was also of fundamental importance in preparing 
VFLHQWLÀF�UHSRUWV�WR�EH�XVHG�LQ�WKH�VHDUFK�IRU�VRXUFHV�
RI�IXQGLQJ�UHTXLUHG�LQ�RUGHU�WR�SURWHFW�WKHP��

the DoA also continued its efforts in sorting and 
preserving the technical and administrative archives, 
which represent a primary source of knowledge, so 
as not only to trace the history involved but also to 
plan future interventions in research and the con-
servation of the archaeological patrimony. Concrete 

 1 https://whc.unesco.org/en/events/777/.  2 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=ly.
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steps were taken to place capacity building amongst 
the priorities of the DoA. moreover, the DoA has 
continued to communicate with international insti-
tutions and universities in order to provide remote 
WUDLQLQJ� FRXUVHV� LQ� WKH� ÀHOG� RI� DUFKDHRORJLFDO� VLWH�
management.

Furthermore, raising awareness in the broader, 
civil society represents an important aspect of our 
work. In particular, interaction with local educa-
tional institutions has the aim of bringing school 
students closer to their cultural heritage by teaching 
them that all the phases of the different civilisations 
ZKLFK�KDYH�ÁRXULVKHG�LQ�/LE\D�JR�WR�PDNH�XS�WKHLU�
identity and should be known and protected. 

All of these activities come on the top of the 
regular works of the DoA related to cleaning, res-
toration and maintenance works. Another priority 
is publishing the archaeological activity promoted 
by the DoA with the collaboration of international 
missions operating in the country. Here, we must 
draw attention to the thirteenth issue (2020) of 
Libya Antiqua. Annual of the Department of Antiqui-
ties of Libya��WKH�RIÀFLDO�SXEOLFDWLRQ�RI�WKH�'R$��WKH�
present volume of the Quaderni di Archeologia della 
Libya (23, n.s. III, 2020); the exhibition catalogue of 
the Italian archaeological missions working in Libya 

Libia - Italia. Un’archeologia condivisa, edited by mo-
hamed Faraj mohamed al-Faloos, Niccolò Patrone, 
Bashir Galgam, Feryal sharafeddin, Fatma Baghni 
and mustafa Abdullah turjman, at press and due to 
be published in 2021, as well as the imminent pub-
lication of a comprehensive book by silvia Forti on 
pottery lamps found in Lepcis magna.

the DoA has relied on the series of Quaderni di 
Archeologia della Libya��VLQFH�LWV�ÀUVW�DSSHDUDQFH3, and 
now in its new format as an annual journal since 
2018, for publishing completed studies on archaeo-
ORJLFDO�VLWHV��7KLV�SXEOLFDWLRQ�LQWHJUDWHV�WKH�RIÀFLDO�
annual of the DoA, Libya Antiqua, tasked with receiv-
LQJ�WKH�RIÀFLDO�UHSRUWV�RI�PLVVLRQV�DFWLYH�LQ�/LE\D�LQ�
WKH�ÀHOGV�RI�DUFKDHRORJLFDO�DQG�FXOWXUDO�KHULWDJH��:H�
hope that such work will continue to be published 
therein in order to ensure continuity and to lend 
VXSSRUW�WR�WKH�'R$�LQ�SHUIRUPLQJ�LWV�VFLHQWLÀF�DQG�
educational role.

For its part, the Quaderni di Archeologia della Libya, 
in its new format, continues a strong tradition of 
VFLHQWLÀF�SXEOLFDWLRQV�DQG�SURYLGHV�D�QHZ�DUHQD�IRU�
historical-cultural debate thanks to its annual pres-
entation of research on various topics concerning the 
archaeological heritage of Libya, as we can see in this 
volume.

 3 the series began in 1951 with the title Quaderni di Archeologia della 
Libia: vd. Nota editoriale, in QuadALibya, 21, n.s. I, 2018, pp. VII-XI.

mohameD Faraj mohameD al-FalooS - editorial
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La Libia ha conosciuto negli ultimi anni una situazio-
ne di instabilità gravissima, una pesante crisi milita-
UH��FKH�KD�DYXWR�LPPHGLDWL�ULÁHVVL�VXO�SDWULPRQLR�DU-
cheologico, sui musei, sui siti antichi, per non parlare 
delle infrastrutture, dei porti e degli aeroporti, della 
stessa morfologia delle città, dei collegamenti stra-
dali, dell’ambiente naturale, della vita quotidiana 
GHOOD�SRSROD]LRQH��VÀDQFDWD�GD�TXHVWD�OXQJKLVVLPD�
fase militare che – ancora mentre scriviamo – sem-
EUD�VHQ]D�VERFFR��0HQWUH�RVVHUYLDPR�OH�GLIÀFROWj�SHU�
ricostruire in Libia un tessuto sociale, colpiscono le 
sofferenze patite dalle donne e dagli uomini libici e il 

destino dei profughi in fuga dai bombardamenti, di-
retti verso un’Europa che stenta a capire la gravità dei 
problemi. Esistono oggi reali pericoli per il patrimo-
QLR�VWRULFR�H�LGHQWLWDULR�ÀQDQFR�SHU�OD�WUDGL]LRQH�H�FXO-
tura islamica, per i monumenti, per i musei; pericoli 
che debbono essere superati se vogliamo che la Libia 
ritrovi la sua identità e la sua storia. Il patrimonio ar-
cheologico classico e postclassico può contribui re a 
costruire il futuro della Nuova Libia di domani, che 
vorremmo un grande Paese di pace, che riesca a con-
WULEXLUH�HIÀFDFHPHQWH�DOO·LQWHJUD]LRQH�GHOOD�ULYD�VXG�
del Mediterraneo in un mondo aperto e solidale1.

Guerra e scavi clandestini in Libia: 
il monumentum funerario inedito di Caius Valerius Romanus 
reimpiegato in un gasr alla periferia occidentale di Tarhuna*
Attilio Mastino, Marco Valente, Salvatore Ganga
DOI: 10.48255/J.QAL.23.2021.06

War and Clandestine Excavations in Libya: the Unpublished Funerary Monumentum of Caius Valerius 
Romanus Reused in a Qasr on the Western Outskirts of Tarhuna

,Q�D�/LE\D�DIÁLFWHG�E\�D�VHULRXV�PLOLWDU\�FULVLV��RQ�WKH�VRXWKZHVWHUQ�RXWVNLUWV�RI�7DUKXQD��NP����VRXWK�RI�/HSFLV��3RUWX-
JXHVH�FROOHDJXHV�UHSRUWHG�WKH�GLVFRYHU\��ZKLFK�WRRN�SODFH�LQ�HDUO\�������RI�D�UXLQHG�TDVU��EXLOW�ZLWK�WKH�XVH�RI�VWRQHV�IURP�
DQ�HDUOLHU�ROLYH�SUHVV�DQG�IURP�WKH�QHDUE\�QHFURSROLV�RI�WKH�LPSHULDO�DJH��5HSRUWHG�WR�WKH�'HSDUWPHQW�RI�$QWLTXLWLHV�RI�
/LE\D��WKH�GLVFRYHU\�LV�SDUWLFXODUO\�VLJQLÀFDQW�IRU�WKH�VWHOH�ZLWK�DQ�HSLWDSK�RI�C. Valerius Romanus�IURP�WKH��st FHQWXU\�
$'��7KH�GHGLFDWLRQ�ZDV�PDGH�E\�WKH�artifex Masof�DW�WKH�H[SHQVH�RI�WKH�FKLOGUHQ�RI�WKH�GHFHDVHG��(Valerius) Fronto DQG 
(Valerius) Acavas��7KH�PRVW�UHOHYDQW�DVSHFW�LV�WKH�3XQLF�RQRPDVWLFV�WKDW�ÁDQN�WKH�5RPDQ�QDPH�RI�WKH�GHFHDVHG��ZKLFK�
VHHPV�WR�KDYH�EHHQ�DQ�Amasvalath�WR�ZKLFK�WKH�SURFRQVXO�RI�WKH���V�$'��L. Valerius Catullus Messalinus��JUDQWHG�5R-
PDQ�FLWL]HQVKLS��JLYLQJ�KLP�WKH�nomen�RI�KLV�RZQ�gens��:H�DUH�IDFHG�ZLWK�D�WUXO\�XQLTXH�FDVH�WKDW�WHVWLÀHV�WR�WKH�UHODWLRQ-
VKLS�LQ�7ULSROLWDQLD�EHWZHHQ�%HUEHU�3XQLF�DQG�5RPDQ�RQRPDVWLFV�LQ�WKH�ÀUVW�FHQWXULHV�RI�WKH�RFFXSDWLRQ�RI�LQODQG�DUHDV�

Parole chiave/Keywords

7DUKXQD��monumentum, Valerii, Acavas, Masof,�RQRPDVWLFD�SXQLFD
7DUKXQD, monumentum, Valerii, Acavas, Masof, 3XQLF�RQRPDVWLF

 * Gli autori ringraziano José d’Encarnaçao, Piero Bartoloni, An-
tonio Corda e Michele Guirguis; da ultimo Luisa Musso, Laura Buc-
cino e Andrea Zocchi per i preziosi suggerimenti. Salvatore Ganga ha 

FXUDWR�OD�SDUWH�JUDÀFD�
 1 Vd. Mastino 2007, e 2012. 
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Le istituzioni libiche, in particolare il Diparti-
mento di Antichità della Libia (DoA) presieduto da 
Mohamed Faraj Mohamed al-Faloos, hanno fatto 
fronte al meglio a questa situazione di confusione e 
GL�FRQÁLWWR��VSHVVR�DLXWDWH�GDL�FLWWDGLQL��TXHVWD�PH-
ritoria azione di tutela non ha tuttavia impedito veri 
e propri saccheggi e scavi clandestini, soprattutto 
nelle aree interne2.

A.M.

il sito e il ritrovaMento

A febbraio 2020, sul Gebel Garian a ovest di Tarhu-
na (Tripolitania, km 50 a sud-ovest di Leptis Magna, 
nel distretto di al-Murgub) ()LJ���), scavi clandestini 
KDQQR�ULSRUWDWR�DOOD�OXFH�XQD�VWUXWWXUD�IRUWLÀFDWD�WDU-
doantica, un gasr, impostato su una fattoria aperta 
di età precedente3. I costruttori hanno reimpiegato 
come stipite della porta di ingresso una stele fune-
raria del I secolo d.C., probabilmente proveniente 
da un’area sepolcrale situata nei pressi. Nel sito 
rimangono tracce di un precedente impianto pro-
duttivo, sicuramente una pressa olearia di età ro-
mana (WRUFXODU). Gli elementi riconducibili a questo 

frantoio, con verosimiglianza databile al II-III secolo 
d.C., sono dispersi e solo parzialmente riconoscibili. 

L’insieme è stato successivamente ricoperto e oc-
cultato: e questo con lo scopo, nella migliore delle 
ipotesi, di evitare il saccheggio del monumento, in 
un momento delicatissimo, mentre i miliziani oc-
cupavano gran parte del territorio. La notizia e le 
UHODWLYH� IRWRJUDÀH� VRQR� VWDWH� FRQVHJQDWH� DOO·DPLFR�
José d’Encarnaçao, che ce le ha cedute, consenten-
doci di studiare il complesso: è possibile distinguere 
nell’ordine necropoli (dalla quale proverrebbe la ste-
le), fattoria aperta, frantoio completo di piano per la 
ODYRUD]LRQH��DUHD�GL�SUHVVD��FRQWUDSSHVL��LQÀQH�JDVU��

Il collega d’Encarnaçao, a sua volta, aveva rice-
vuto il materiale indirettamente da un archeologo 
portoghese, che sarebbe stato informato del rinve-
nimento, in tempi diversi, da un cittadino libico; 
quest’ultimo, pur dichiarando di non poter essere 
più preciso sull’esatta localizzazione del sito per 
ragioni di sicurezza, ha comunque spiegato che si 
tratta di un’area sottoposta a colonizzazione da par-
te del governo libico a partire dal 1975. L’impiego di 
macchine movimento terra, ruspe e scavatrici aveva 
causato alcuni decenni fa dei crolli, facendo emer-
JHUH� TXHOOR� FKH� YLHQH� GHÀQLWR� ´XQ� VRWWHUUDQHRµ��

Fig. 1 - La localizzazione di Tarhuna. 

 2 Vd. Mastino 2019; Menozzi 2019. 
 3 Sulle forme del popolamento antico della regione si rimanda a 
Munzi 2010; Cirelli, FeliCi, Munzi 2012; Munzi HW�DO� 2014, e 2016. Vd. 

anche il contributo di F. Felici, M. Munzi, G. Schingo in questo volu-
me, infra, pp. 177-200.

attilio Mastino, MarCo valente, salvatore ganga
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*OL�VFRSULWRUL��LQIDWWL��KDQQR�SDUODWR�GL�XQD�´FDPH-
UD�VRWWHUUDQHD�GL�XQ�PDXVROHRµ��RUD�SDU]LDOPHQWH�
FUROODWD��SHU�O·LSRWL]]DWD�SUHVHQ]D�GL�́ UDPSH�GL�VFDOH�
che vanno nelle profondità della terra e delle vere 
H�SURSULH�SUHVH�G·DULDµ��)LJ���). L’osservazione della 
documentazione porta a credere che non si tratti in 
realtà della camera sepolcrale interrata di un mau-
soleo, ma con ogni probabilità di una cisterna ipo-
geica per l’acqua.

Con qualche imbarazzo ci rendiamo conto dei 
forti limiti di questa nota preliminare basata su se-
gnalazioni originate in forma anonima, ma abbiamo 
ritenuto utile presentare comunque al pubblico que-
VWH�QRWL]LH�H�TXHVWH�IRWRJUDÀH��FROSLWL�GDOOD�ORUR�LP-
portanza, scusandoci per non poter fornire elementi 
SL��VSHFLÀFL�SHU�LGHQWLÀFDUH�LO�VLWR�HVDWWR�H�YHULÀFDUH�
l’attendibilità delle informazioni. 

I confronti da citare per l’impianto produttivo 
vanno ricercati in contesto locale. Per questi e per 
l’inquadramento generale dell’area richiamiamo la 
tesi di dottorato discussa presso la School of Archae-
ology and Ancient History dell’University of Leices-
ter di Muftah Ahmed al-Haddad4 e la sua recente 
PRQRJUDÀD�VXJOL�LPSLDQWL�SURGXWWLYL�GHOO·DOWRSLDQR�
di Tarhuna in età imperiale5. Dalla documentazione 
raccolta non risulta che il sito oggetto del presente 
FRQWULEXWR� VLD� VWDWR� FHQVLWR��&RQÀGLDPR�FKH�GRSR�
questa recente fase di scontri militari e di instabili-
tà gli archeologi libici provvederanno a localizzare 
esattamente il monumento ed effettuare uno scavo 
VWUDWLJUDÀFR�DFFXUDWR6. 

Nel contesto della originaria fattoria aperta, po-
trebbe trovare una collocazione adeguata la colon-
na in marmo ()LJ���), forse riferibile alla SDUV�XUEDQD 
della villa di epoca imperiale. La colonna non può 
essere attribuita a un ipotetico successivo mausoleo 
in quanto tutti i monumenti funerari noti dell’en-
troterra tripolitano riferibili alla prima età imperiale 
sono costruiti interamente in pietra locale. 

Diverse osservazioni sostengono, da un punto di 
vista tipologico, la pertinenza delle strutture ()LJ���) 
a un gasr:

- L’utilizzo di blocchi reimpiegati nel paramen-
WR�HVWHUQR�GHOO·HGLÀFLR�WDUGR�HVFOXGH�O·LSRWHVL�GL�XQ�
mausoleo di epoca imperiale.

- La presenza di pietre appena sbozzate miste a 
terra e malta (tin), rinvenute nel crollo interno della 

Fig. 2 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della stele. 
Imbocco di adduzione idrica di una cisterna sotterranea, già 
interpretato dagli scopritori come una delle cd. prese d’aria 
GHOOD�´FDPHUD�LQWHUUDWDµ�

Fig. 3 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della stele. 
Colonna in marmo, forse riferibile alla SDUV�XUEDQD della villa 
di epoca imperiale. 

 4 ahMed 2010. 
 5 ahMed 2019. 

 6 La scoperta è stata comunicata da Attilio Mastino al presidente 
del DoA, Mohamed Faraj Mohamed al-Faloos, in data 14 marzo 2020.

guerra e sCavi Clandestini in libia
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struttura, rimanda alla tecnica edilizia utilizzata co-
me paramento esterno tipico della parte alta dei JVXU 
o come tramezzi interni.

- Nella maggioranza delle fattorie aperte succes-
VLYDPHQWH� ULDGDWWDWH� D� VWUXWWXUH� IRUWLÀFDWH� LQ� DUHD�
tripolitana la presenza di cisterne ipogeiche è una 
costante. Si può quindi ipotizzare che i sotterranei 
PHQ]LRQDWL�VLDQR�LGHQWLÀFDELOL�FRPH�VHUEDWRL�LGULFL��

- Nei mausolei romani non è conosciuto l’uso di 
posizionare l’epigrafe dedicatoria sullo stipite d’in-
gresso. 

- Contro l’ipotesi formulata dagli scopritori – la 
struttura sarebbe stata recentemente ricoperta con 
terra per evitare furti – parla la sezione visibile nelle 
IRWRJUDÀH��)LJJ�������): il deposito di terra e pietre 
ha natura archeologica sia per composizione sia per 
compattezza. 

��*LXVWD�O·LGHQWLÀFD]LRQH�FRPH�FLVWHUQD��PRWLYL�GL�
statica inducono a escludere che in epoca tarda un 
frantoio si sia potuto impiantare al di sopra di una 
struttura ipogeica vuota. 

Fig. 4 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della ste-
le. L’ingresso del gasr; a destra, la stele reimpiegata di &DLXV�
9DOHULXV�5RPDQXV.

Fig. 5 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della stele. 
Contrappeso di un frantoio romano. 

attilio Mastino, MarCo valente, salvatore ganga

Nelle foto che possiamo presentare in questa se-
de, è facile individuare un contrappeso di un fran-
toio romano, riutilizzato come elemento costrut-
tivo nel gasr, con i consueti alloggiamenti per le 
travi secondarie collegate al grande SUHOXP ligneo 
che doveva schiacciare la cesta o meglio i�ÀVFROL�im-
pilati che contenevano la pasta delle olive ()LJ���); 
non mancano altri elementi che rimandano al fran-
toio, blocchi o vasche e soprattutto le arbores di 
forma tipica in ambiente nordafricano ()LJJ�����). 
,QÀQH��D�EUHYH�GLVWDQ]D�q�VWDWD�ULQYHQXWD�XQ·DQIRUD�
olearia tripolitana in frammenti, da collegarsi con 
l’attività produttiva dell’impianto7. Intorno sono 
chiaramente osservabili vaste aree con frammenti 
di ceramica e, in secondo piano, altri contrappesi 
di frantoi tardi, con verosimiglianza elementi di un 
unico impianto produttivo completamente smon-
tato. La zona di dispersione, così come la concen-
trazione di tutte queste scoperte, è piuttosto vasta. 
8OWHULRUL�IRWRJUDÀH�SHUYHQXWH�LQ�XQ�VHFRQGR�WHPSR�
hanno consentito di riconoscere un’area di pressa 

 7 Confronti in ahMed 2019, pp. 145-152. 
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parzialmente danneggiata, sulla quale possiamo 
immaginare collocati i ÀVFROL ()LJ���), area analoga 
per dimensioni e struttura a quelle ritrovate, ad 
esempio, a Uchi Maius (diverse decine di esempla-
ri)8 e in tante altre località dell’Africa, in particolare 
della Tripolitania9. 

,Q�XQ·DOWUD�IRWRJUDÀD�ULFHYXWD�SL��GL�UHFHQWH�FRP-
pare una stele decorata con un’iscrizione in ottime 
condizioni di conservazione e quasi completamente 
leggibile (già presente LQ�VLWX nella )LJ���)10. Questo 
elemento ci porta in direzione della possibile esi-
stenza di una necropoli con tombe segnalate da stele 
iscritte, alcune delle quali poterono essere reimpie-
gate in una struttura tarda. Dalle foto il monumento 
appare scavato solo parzialmente e danneggiato; ciò 
ha permesso di sollevare altre domande e formulare 
diverse ipotesi sulla struttura complessiva, che non 
appare quella di un mausoleo di un’intera famiglia 
di origine locale11��PD�XQ�HGLÀFLR�IRUWLÀFDWR�EHQ�SL��
tardo, impiantato a breve distanza da una necropoli 

Fig. 6 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della stele. 
Elementi lapidei pertinenti a un frantoio. 

Figg. 7-8 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della stele. Le arbores del frantoio. 

 8 Vd. visMara 2007; in particolare biagini HW�DO� 2007. 
 9 Cfr. gli esempi di basi di pressa olearia nel territorio di Tarhuna: 
ahMed�������S�������ÀJ��������H�������SS����������
 10 Vd. A. Mastino, infra, pp. 169-173.

guerra e sCavi Clandestini in libia

 11 Si osservi che nell’iscrizione il termine PDXVROHXP non è utilizza-
to: lega 2010. 0RQXPHQWXP�q�GRFXPHQWDWR�QHOOH�HSLJUDÀ�XQ�PLJOLDLR�
di volte.
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che la tipologia della stele e la lettura dell’iscrizione 
consentono di riferire al I secolo d.C.

Resta gran parte della soglia e degli stipiti della 
porta d’accesso al gasr di epoca tarda, completa-
mente interrato ()LJJ���, ��); sulla destra della porta 
d’ingresso è stata collocata una stele iscritta, men-
tre sul lato opposto è stata reimpiegata una soglia 
()LJ�������/H�SDUHWL�FKH�ÀDQFKHJJLDQR�O·LQJUHVVR�VRQR�
ancora relativamente ben conservate, ma la strut-
tura ha subito un vero e proprio saccheggio negli 
ultimi anni, a causa della ‘caccia al tesoro’ da parte 
dei clandestini, con un grave danno per le strutture. 
Dall’area del gasr provengono lucerne e anfore tri-
politane ()LJ����). 

La stele è un bellissimo esempio scultoreo inci-
so dalla mano di un artigiano punico, Masof, certa-
mente un esperto. Essa presenta una tabella epigra-
ÀFD�DQVDWD�DO�FXL�LQWHUQR�q�SDU]LDOPHQWH�LQVHULWR�LO�
testo recante il nome del defunto, un cittadino ro-
PDQR��RQRUDWR�GDL�GXH�ÀJOL��DVVHQWH�OD�GHGLFD�'(is) 
M(DQLEXV) sui triangoli laterali. Al di sotto della ta-
EHOOD�HSLJUDÀFD�FRPSDUH�D�ULOLHYR�XQD�URVHWWD��

Solo un’accurata documentazione condotta sul 
campo servirà a valutare ciò che può ancora esse-
UH�UHJLVWUDWR��UDFFROWR�H�VDOYDJXDUGDWR��WDQWR�DO�ÀQH�
della conservazione del sito quanto dello studio del-
l’‘archeologia della morte’ in Libia, durante il perio-
do romano. Con questo articolo intendiamo sotto-
porre all’attenzione questo interessante complesso 
che senz’altro merita di essere meglio compreso e 
indagato in tutti i suoi aspetti.

M.V.

Fig. 10 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della ste-
le. Soglia, reimpiegata come stipite della porta di accesso al 
gasr. 

Fig. 11 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della stele. 
Lucerna di età imperiale. 

attilio Mastino, MarCo valente, salvatore ganga

Fig. 9 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento della stele. 
Area di pressa. 
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il testo epigraFiCo 

Tarhuna ha restituito in passato molti reperti epigra-
ÀFL��LQ�TXDOFKH�FDVR�FRQ�WUDVOLWWHUD]LRQH�LQ�FDUDWWHUL�
latini di nomi punici o libici: si veda, ad esempio, 
&KDGGD���E\Q�1LP�PLUDWK���1\WURV��� IHO�P\Q�V\WK�OLP�
PLQ�7KX�EDE12��SL��WDUGR��,9�9�VHFROR��q�O·HSLWDÀR�GHL�
)ODXLL�6HEHQWLXV�F(en)t(e)n(DULXV)���HW�6WLGGLQ�HLXV�FRQ�
LXQ[� KXQF� ORFXP� �� GLGLFDUXQW� (!)�2� ERQXP� [i]QL�WLXP�
QDWLVTXL� (!)�ÀOLLV� FRQFLO�LXP�VDOXLV� OLELULV� (!)� �� FXP�ÀOL-
citati (!)� WULXP�IDQWL� %LQDLWLU� SRVVLVVX� (!)13. Numerosi 
H�VLJQLÀFDWLYL�DSSDLRQR�L�EROOL�VX�DQIRUH�SXEEOLFDWL�
da Musbah Ali Asmia e Muftah Ahmed al-Haddad 
nel 199714, presso il vicino uadi Guman, sempre a 
Tarhuna:

a-  A(XOL)�7( ) M( )15

b-�� $5+�F(ODULVVLPXV) [v(ir)] ?16

c-  MECA o MEGA17

d-  M(arci) E( ) A( ) in caratteri retrogradi18

e-  M(arci) A( ) F( )19

f- MVC20

Il nostro cimelio ()LJJ�������) può essere descritto 
come una stele allungata con WDEXOD�HSLJUDSKLFD�DQVDWD 
in alto e al di sotto, al centro, una rosetta (URVXOD) a 
rilievo, ben lavorata, con otto petali, elemento deco-
rativo derivato da un’originaria allusione alla festa 
dei 5RVDOLD�(11 maggio) e alla commemorazione dei 
defunti in ambito pagano: allora si abbellivano le 
tombe di molte rose, come espressamente sappiamo 
dalle fonti21. 

Dal punto di vista della tecnica esecutiva, è chiaro 
che l’opera è stata realizzata in due tempi: WDEXOD�HSL-
JUDSKLFD�H�GHFRUD]LRQH�ÁRUHDOH�LQ�XQD�SULPD�IDVH��LQ�
una seconda fase incisione dell’iscrizione e aggiunta 
GHL�QRPL�GHL�ÀJOL�H�GHOO·DUWLIH[, che si adattano al te-
sto disponibile. 

Data: I secolo d.C. 
,O�WHVWR�HSLJUDÀFR�FRUUH�VX���OLQHH��OH�SULPH���HQWUR�

la WDEXOD�DQVDWD). Lo presentiamo per la prima volta in 
questa sede ()LJJ�������): 

MONVME=
NTVM C. VALE=
RI ROMANI QVI
AMASVALATH (?) QV=
OD FEC FILI EIVS
FRONTO ET ACAVAS +
ARTIF EX MASOF 

Trascrizione: 0RQXPH�QWXP�&(ai)�9DOH�UL�5RPDQL��
TXL�(et)���$PDV�9DODWK�(?)�TX�RG�IHF(HUXQW) ÀOL(i)�HLXV���
Fronto et Acavas(�)���$UWLI�H[�0DVRI�vel Maso f(ecit)��

Misure approssimative (calcolate sulla base del-
la presenza di uno strumento di scavo, un piccone 
in una delle foto, )LJ����): altezza cm 125; larghezza 
cm 45; WDEXOD�HSLJUDSKLFD�DQVDWD di cm 29,5 x 20. Testo 
iscritto alto cm 38. Altezza lettere crescente da cm 3 
a 4 ()LJ����). 

Linee guida solo per il testo inserito entro la ta-
EHOOD��VROFR�GHOOH�OHWWHUH�SHVDQWH��,O�QRPH�GHL�ÀJOL�H�
dell’DUWLIH[ sono aggiunti più in basso senza una vera 
e propria RUGLQDWLR. Il nome dell’artigiano è su due 
linee, con le ultime tre lettere allineate a destra per 
OD�SUHVHQ]D�GHO�ÀRUH��/D�IRUPD�GHOOH�OHWWHUH�q�GDYYH-
ro particolare, allungata e molto curata: si segnala il 
braccio della F costantemene ripiegato verso sinistra 
con una prolungata apicatura, un vero e proprio bec-
co, quasi corsivo, certo reminiscenza di un alfabeto 
precedente, con la cravatta sotto il braccio più ridot-
ta, mentre le E hanno di solito bracci e cravatta del-
le stesse dimensioni: fec(HUXQW),�ÀOL(i), Fronto, DUWLI�H[�
e 0D�VRI. Le A hanno le aste montanti leggermente 
inclinate verso sinistra (come per la M), la traversa 
è assente 5 volte su 10: DUWLI�H[, Acavas, $PDVYDODWK. 
La C curva non presenta né becco né uncino. La Q 
ha una coda ridotta, la 1 talvolta è aperta con le 
aste verticali divergenti e l’asta obliqua irregolare: 
Fronto. La 5 ha una coda ricurva, che parte dal pun-
to inferiore di innesto dell’occhiello con l’asta; fuori 
dalla tabella le lettere sono meno ordinate e la 5 pre-
senta apicature e, in particolare, becchi uncinati. Le S 
hanno caratteristiche analoghe alle F, con una signi-

 12 AE 2006, 1668; EDCS-44200068. Per i nomi vd., ad esempio, CaM-
pus 2012, p. 235, che ritiene libico NYMM, NYMR’N, 1LPLUD,�1LPPLUD, 
1LPPLUH.
 13 ,57�875.
 14 asMia, haddad 1997; AE 1997, 1587. Vd. anche ahMed 2019, pp. 
150-152.
 15 AE 1997, 1587a; EDCS-10900701.
 16 AE 1997, 1587b; EDCS-12500342.
 17 AE 1997, 1587c; EDCS-10900703.

 18 AE 1997, 1587d; EDCS-10900704.
 19 AE 1997, 1587e; EDCS-10900705.
 20 AE 1997, 1587f; EDCS-65000195.
 21 lassère 2005, pp. 252, 517, nota 8, a proposito di CIL, V 7450; 
EDCS-05400700 (Vardagate-Terruggia tra il Tenaro e il Po): una fon-
dazione di 400 (?) sesterzi XW�GH�UHGLWX�HRUXP�TXRGTXRG�DQQLV�URVDP�SR-
QDQW�SDUHQWLEXV�HW�VLEL��La rappresentazione di una rosetta è frequentis-
VLPD�QHJOL�HSLWDÀ�SDJDQL��YG��D�SXUR�WLWROR�GL�HVHPSLR�CoCCo 2016, pp. 
����������VV���Q����VV���FRQ�ELEOLRJUDÀD�SUHFHGHQWH��
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ÀFDWLYD�LQFOLQD]LRQH�VRSUDWWXWWR�QHOOH�OLQHH�HVWHUQH�
DOOD�WDEHOOD�HSLJUDÀFD��WXWWH�QRWHYROPHQWH�LQFOLQDWH��
Le V hanno di solito un’apicatura leggera. I segni di 
interpunzione sono circolari. 

Si segnala la presenza di nessi, la A entro la M 
all’inizio della linea 4 ($PDVYDODWK), per quanto ci sia 
dato scorgere dalle immagini e dal facsimile.

L’impaginato del testo e della decorazione è inve-
ce caratteristico delle stele funerarie. Stante questa 
interpretazione, il termine PRQXPHQWXP (dal verbo 
latino PRQHUH), contenuto nella stele, potrebbe essere 
riferito non a un mausoleo, ma a un recinto fune-
rario: PRQXPHQWXP�è frequente nel mondo romano, 
´FRPH�FLz�FKH�VHUYH�DG�DYYLVDUH��D�ULFRUGDUH��DSSOL-
cato per metonimia a tutti i monumenti commemo-
rativi e quindi anche sepolcrali, intesi come insieme 
GL� HOHPHQWL� FKH� VHUYRQR�DOO·LGHQWLÀFD]LRQH� H� DOO·H-
VDOWD]LRQH�GHO�GHIXQWRµ22; non mancano però casi in 
cui PRQXPHQWXP�viene utilizzato non per indicare 
complessi sepolcrali di grande rilevanza, ma tombe 
di ben più modesta consistenza23.

L’aspetto più rilevante è l’onomastica punica, in 
particolare alla l. 4: $PDVYDODWK� (forse da dividere 
$PDV�9DO�/DWK). Credo si tratti del nome o dei nomi 
punici o berberi originari, portati da un personag-
gio entrato di recente nella cittadinanza romana, che 
mantiene il proprio nome di peregrino, col quale era 
conosciuto, anche dopo aver preso i WULD�QRPLQD ro-
mani: &��9DOHULXV�5RPDQXV�TXL�(HW�YRFDWXU)�$PDVYDODWK. 
Se la lettura è davvero esatta, preziosi risultano i ri-
mandi ad altre iscrizioni del predeserto tripolitano: 
O·HSLWDÀR�GL�XDGL�&KDQDIHV��LQ�FXL�q�PHQ]LRQDWR�XQ�
$PVXDOD��ÀJOLR�GL�0DVXQD e padre di )\GHQV e 6HYHUXV24, 
e un’iscrizione da Ghirza con onomastica punica: 
M MEM[O]RIA MV / FELATHVAL / ATHBVCHN 
/ ASIFMVFELA / LVRVTHIABILINEMA25. 

L’impiego di una serie onomastica romana com-
pleta seguita da TXL�HW�YRFDWXU precede di solito un 
nome punico anche nelle iscrizioni bilingui: si ve-
da il caso di 4��$SXOH(i)XV�0D[VVLPXV���TXL�HW�5LGHXV�

YRFDED�WXU� ,X]DOH� I(LOLXV�� ,XUDWKH�Q(HSRV) a el-Amrou-
ni presso Tatahouine nel Sud tunisino26; ma anche 
nelle iscrizioni latine: 4��+RUWHQVL�XV�'RQDWXV� �� TXL�
HW�0XWK�XQRV a Thaenae27, 4��/ROOLR�6DWXUQLQR���TXL�HW�
%LFFKDUL�D�6LWLÀV28, etc.

Il gentilizio &��9DOHULXV�forse allude a un provve-
dimento di concessione della cittadinanza romana 
a un peregrino da parte di un proconsole: si può 
SHQVDUH��D�VROR�WLWROR�HVHPSOLÀFDWLYR��DO�SRFR�QRWR�
/��9DOHULXV�&DWXOOXV�0HVVDOLQXV, console ordinario nel 
73 d.C., il cui proconsolato è collocato negli anni Ot-
tanta, forse immediatamente prima di quello di /��
1RQLXV�&DOSXUQLXV�$VSUHQDV�(82-83 d.C.)29; il diverso 
SUHQRPH�QRQ� ID�DOFXQD�GLIÀFROWj�� ,Q�DOWHUQDWLYD� VL�
SRWUHEEH�SHQVDUH�DO�SURFRQVROH�GHOOD�ÀQH�GHOOD�HWj�
adrianea, 3�� 9DOHULXV� 3ULVFXV, che conosciamo per 
l’arco di Capsa (odierna Gafsa) e le Terme di Adriano 
di Leptis Magna (dove nel 137 d.C. si fa rappresenta-
re dal legato [3]RSLOLXV�&HOH[r])30. Meno probabilmen-
te si potrebbe pensare a 0��9DOHULXV�%UDGXD�0DXUL-
FXV, proconsole attorno al 206 in età severiana31, o 
a &��9DOHULXV�3XGHQV, proconsole tra il 209 e il 21232, 
un’epoca che precede la &RQVWLWXWLR�$QWRQLQLDQD, ma 
che non si accorda con gli altri elementi diagnostici 
ÀQ�TXL�GHVFULWWL��,O�QRVWUR�HSLWDÀR�q�LQ�UHDOWj�PROWR�
SUHFHGHQWH��SHU�OH�FDUDWWHULVWLFKH�SDOHRJUDÀFKH��SHU�
l’assenza dell’DGSUHFDWLR�'LV�0DQLEXV, per la conser-
vazione del nome punico ci fermeremmo al I secolo 
d.C., epoca alla quale ben si adatterebbe il cognome 
5RPDQXV, che mette in evidenza il salto in una gene-
razione dalla realtà culturale punica o libica a quella 
romana33. 

Se non ci fosse un collegamento con l’attività del 
citato proconsole di età domizianea /��9DOHULXV�&D-
WXOOXV�0HVVDOLQXV, il gentilizio 9DOHULXV�andrebbe spie-
JDWR�GLYHUVDPHQWH��,�ÀJOL�KDQQR�ULVSHWWLYDPHQWH�LO�
nome di (&��9DOHULXV) Fronto, totalmente romano, e di 
(&��9DOHULXV) Acavas, dove il FRJQRPHQ, come si dirà, 
sembra un XQLFXP mai attestato in precedenza. Fron-
to q�XQ�FRJQRPH�URPDQR�EHQ�QRWR�ÀQ�GDOO·HWj�UHSXE-

 22 Vd. lega 2010, p. 44, nota 2; vd. anche häusle 1980, pp. 29-40; 
gros 2001, p. 382.
 23 Così lega 2010, p. 44, nota 2.
 24 Jongeling, Kerr 2005, p. 63; AE 2010, 1777; Kerr 2010, p. 218; 
Musso 2017, pp. 131-132.
 25 CIL, VIII 971 (p. 2287) = 10991 = III 744 (p. 1199); ,57 901; EDCS-
2680119; Kerr 2010, p. 201� 
 26 CIL, VIII 22758; ,/7XQ�2; EDCS-24100102; Jongeling 2008, pp. 13-
14, el-Amrouni n. 1; CaMpus 2012, p. 138.
 27 CIL, VIII 22805; ,/3%DUGR 157; ,/7XQ 80; EDCS-24200604; CaMpus 
2012, p. 151 (DG LQGLFHV�erroneamente 161).

 28 AE 1931, 51; EDCS-16100374; CaMpus 2012, p. 150.
 29 Vd. thoMasson 1996, p. 45. 
 30 Rispettivamente CIL, VIII 98; EDCS-14900052, e ,57�361 (XXI 
WULEXQLFLD SRWHVWDV�di Adriano); EDCS-06000353, vd. thoMasson 1996, 
SS���������Q����D�E��/·DUFR�GL�&DSVD�q�QRWR�VROR�SHU�YLD�HSLJUDÀFD�
 31 thoMasson 1996, p. 80, n. 106. 
 32 Ivi, pp. 82-83, n. 111. 
 33 Vd. panCiera 1977, p. 200, con nota 7. In realtà il cognome 5R-
PDQXV� è ampiamente documentato dall’età repubblicana al basso 
impero, con oltre 500 attestazioni: KaJanto 1965, p. 182. 

attilio Mastino, MarCo valente, salvatore ganga
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Fig. 12 - Tarhuna, territorio, sito del rinvenimento 
della stele. Sulla destra, la stele di &DLXV� 9DOHULXV�
5RPDQXV in fase di reimpiego all’ingresso del gasr.

Fig. 13 - Dettaglio della fronte della stele.

Fig.������)DFVLPLOH�GHOO·HSLWDÀR��HODERUD]LRQH�JUDÀFD�
di Salvatore Ganga).

Fig.������)DFVLPLOH�GHOO·HSLWDÀR�FRQ�OH�PLVXUH�LSRWL]-
]DWH��HODERUD]LRQH�JUDÀFD�GL�6DOYDWRUH�*DQJD��
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blicana, originariamente da inserire tra i FRJQRPLQD�
UHODWLYL�D�XQD�FDUDWWHULVWLFD�ÀVLFD��XQD�IURQWH�DPSLD��
prominente), con quasi 400 attestazioni nel CIL e 
22 volte utilizzato per schiavi o liberti34. Per Acavas 
non si conoscono confronti precisi, ma si ricordi il 
%HGLFDYDV�nell’accampamento militare di Gemellae 
�RGLHUQD� +HQFKLU� HO�.DVEDW��� XQ� JUDIÀWR� QHOO·DXOD�
con scene di cavalleria, inteso da Auguste Audollent 
e Alfred-Louis Delattre come nome punico (a meno 
che non sia da intendere come un verbo, il triviale 
SHGLFDYDV, che appare però totalmente fuori contesto; 
SL��GLIÀFLOPHQWH�GHGLFDYDV)35. 

L’DUWLIH[, il costruttore della tomba che ha così 
attentamente curato la tabella, è un punico, Masof: 
il nome unico (che può essere maschile, come nel 
nostro caso, o femminile, con le forme alternative 
Maso, genitivo 0DVRÀV, gentilizio 0DVRÀXV,�0DVRSLV, 
Masso)36 è ben documentato in Tripolitania per pere-
grini di origine punica come trascrizione latina del 
nome MSP37; preferiamo pensare a un antroponimo 
originariamente numida-berbero, forse trasformato 
dai libio-fenici, reinterpretato nel mondo punico, 
che potrebbe essere collegato con la radice fenicia 
\VS��FRO�VLJQLÀFDWR�GL�´DJJLXQJHUHµ��3RWUHEEH�GXQ-
que essere un nome di tipo ipocoristico, ovvero che 
nasconde la denominazione sacra di una divinità 
�GHO�WLSR��´>VFLO��%DDO�KD@�DJJLXQWRµ���,Q�7ULSROLWDQLD�
lo troviamo, ad esempio, a Zliten: 0DVRI� ��ERQD�YL�
WD�YLFV�LW�(!) an(nos)���/9,,38; in Tunisia si veda anche 
O·HSLWDÀR�GL�$JJHU� �RJJL�6LGL�$PDUD��� >���@� ��)RUWX-
QDWXV�0DVR�ÀV�*HPLQL�0R�QWDQL�S(LXV) v(L[LW) an(nos) 
��;;;9,,� K(ic) s(LWXV) e(st)39. Si può pensare anche 
al padre del dedicante (un )ODYLXV) di una statua di 
Settimio Severo e Caracalla nota da un’iscrizione di 
Kudiat Setieh, in Numidia: [---]VI[---]���$XJXVWRUX[P] 
��,PSHUDWRUXP���/(XFL)�6HSWLPL�6HYHUL�3L[i]���3HUWLQDFLV�
$UDELFL�$GLD�EHQLFL�3DUWKLFL�PD[LPL�IRU�WLVVLPL�IHOLFLVVL-
PL�S(atris)�S(atriae)���0(arci)�$XUHOL�$QWRQLQL�3LL�)HOLFLV�

��[------]���[---]�WRWLXV�TXH�GRPXV�GLYLQDH���7�LWXV��)ODYLXV�
)DXVWXV�0DVR�ÀV�ÀO�LXV��PDJ(ister)�H[�SROOLFLWDWLR�QHP�
VXDP�DQQR�VXR�VWD�WXDP�H[�+6�,,,�PLO(LEXV) n(XPPXP) 
IHFLW���DPSOLXV�DGLHFWLV�D�VH�+6�_(PLOOH) CC n(XPPXP) 
��LWHPTXH�GHGLFDYLW�FXUDQWH�%DUL�FLRQH�&LQQHDH�ÀOLR40; a 
Sila (odierna Bordj el-Ksar), ancora in Numidia, co-
nosciamo due altri casi: M()�0DVRÀV�Q(HSRWL)���6LOHQVL-
QL[�(!)���YL[(it)�DQQLV���{YL[LW}���/;,,,,�6$�7(2�69>�@141, 
e [Maso]ÀV�Q(HSRWL?)� ��[---]42; e ad Auzia (oggi Sour 
el-Ghozlane), in 0DXUHWDQLD�&DHVDULHQVLV, Masof è al 
femminile: '(is) M(DQLEXV) s(DFUXP)� ��9DOHULXV�&UH�
VFHQV�(PHU�LWD�Y(L[LW) a(nnos)�/�0DV�RI���VRURU��H!LXV�(!) 
IHF�LW43. Meno di frequente è usato come cognome ed 
è portato anche da cittadini romani, come ad esem-
pio ad Aubuzza (oggi Ain Jezza): '(is) M(DQLEXV) 
s(DFUXP)���&(DLXV)�9LELX�V�0DV�RI�YL[(it)���DQ(nos)�/,���
K(ic) s(LWXV) e(st)44. 

In realtà, nel nostro caso, potremmo intendere 
anche Maso f(ecit), dove la terza lettera presenta 
una S aperta e tagliata orizzontalmente al centro, 
testimonianza in Tripolitania di un ambiente pu-
nico-romano – si è ipotizzato per indicare il segno 
WVDGp –: si veda, ad esempio, l’iscrizione con Ma-
so dalla necropoli occidentale di Leptis Magna su 
un’urna cineraria in pietra studiata da Ginette Di 
Vita-Evrard45. Casi analoghi sono quelli di Celtia-
nis/Castellum Celtianum (oggi el-Meraba) in Nu-
midia, dove Maso è portato nella prima metà del II 
secolo da un cittadino romano della tribù Quirina 
come cognome: '(is) M(DQLEXV) s(DFUXP)���0(DUFXV) 
(+)DWHUL�XV�0(arci) f(LOLXV) Q(XLULQD)� ��0DVR� �� Y(L[LW) 
a(nnos)� ;;9� �� K(ic) s(LWXV) e(st)46. In un’iscrizione 
urbana dell’età di Caracalla compare un M(DUFXV) 
Masof(LXV)�6DWXUQ(LQXV)47, con riferimento a un genti-
lizio coniato su un nome unico punico. Lasciamo da 
parte in questa sede 0DVRSLV�(genitivo), da Furnos 
Minus (oggi Furni), e Masso, da Albulae (odierna 
Aïn Témouchent)48. 

 34 Ivi, p. 236. 
 35 CIL, VIII 17978w; EDCS-24701172. Per il verbo SHGLFDUH, vd. ora di 
steFano Manzella HW�DO��2018; Mastino, zuCCa 2020. 
 36 CaMpus 2012, pp. 46-47. 
 37 MariChal, rebuFFat 1973; MariChal 1992, pp. 36-38. Per 
l’interpretazione benz 1972, V�Y� 063, p. 142; anche pp. 124, 323-324, 
che segnala 13 ricorrenze nel &RUSXV�,QVFULSWLRQXP�6HPLWLFDUXP�(327.4, 
328.3, 361.4/5, 366.3, 704.5, 752.3, 809.4, 1524.5, 1897.4, 2661.3, 4466.4, 
4835.1, 4887.3) e una nel repertorio delle stele di el-Hofra-Constantine 
��������VX�TXHVW·XOWLPD��YG��OD�UDIÀJXUD]LRQH�VFKHPDWLFD�GHOOD�VWHOH�FRQ�
ULOLHYR�GL�DUPL�GHO�´FRPDQGDQWHµ�$EGDVKWDUW�ÀJOLR�GL�0DVRS: Kuttner 
2016��S�������ÀJ������E��
 38 ,57 851; EDCS-06000862. 

 39 CIL, VIII 12171 (p. 2400); EDCS-24400284; CIL, VIII 12172 erro-
neamente per CaMpus 2012, p. 47, n. 131.
 40 CIL, VIII 17258; ILAlg, I 951; EDCS-13003110. 
 41 ILAlg, II, 2 7098; EDCS-14100183. 
 42 ILAlg, II, 2 7196; EDCS-14300036. 
 43 CIL, VIII 20804a; AE 2013, 1785; EDCS-26300008. 
 44 ,/7XQ 1634, 4; AE 1933, 65; EDCS-16100216. 
 45 di vita-evrard 1997, p. 123; AE 1997, 1581; EDCS-10900695. 
 46 ILAlg, II 2668; EDCS-09801224.
 47 CIL, VI 1057 (p. 3071, 3777, 4320, 4340) = 1058 = 31234, colonna VI, 
l. 83; ILS 2157; AE 1977, 154; EDCS-20200005; sChallMayer HW�DO��1990, 
p. 900; solin 1998, p. 93; velestino 2015, p. 113.
 48 CaMpus 2012, p. 47, nn. 133-134. 
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Chiaramente in punico la pronuncia poteva es-
sere anche 0DVRS oltre che Masof, per via dell’equi-
valenza della lettera fenicia SH; si sono citate le due 
iscrizioni di Furnos Minus in $IULFD� 3URFRQVXODULV, 
la prima delle quali riguarda un sufeta di Limisa, 
ÀJOLR� GL� XQ�0DVRS�� ÀQ� TXL� FRQVLGHUDWR� XQ� SXQLFR�
(non numida o berbero) dagli studiosi: /LPLVHQVHV�
G(ecreto)�G(HFXULRQXP)�S(HFXQLD)�S(XEOLFD)���,XOLXV�3HU-
SHWXXV�HW�6DWXUQL�QXV�0DVRSLV�ÀO(LXV)�VXIHWHV�IHF(HUXQW) 
��FXU(ante)�)DXVWR�0D[LPL�ÀOLR49; la seconda è una iscri-
zione funeraria: [3HO]XVLXV� ��0DVRSLV� I(LOLXV)� ��Y(L[LW) 
S(LXV) a(nnos)�/�K(ic) s(LWXV) e(st)50. 0DVRSV, invece, non 
ci pare mai attestato51. 

Per il gentilizio 0DVXSLXV52 o simili, rimandia-
mo al lavoro di Wilhelm Schulze53. Sulla radice 
numida Mas- potremmo andare davvero lontano: 
Masaesyles,� 0DVDXFD, Mascel,� 0DVFH]HO, Masgivin, 
Masinissenses,�0DVLQWKD, Maslan,�0DVPXO, e via di-
scorrendo54. 

Il nostro testo, per usare le belle parole conclu-
sive di Alessandro Campus, non testimonia solo 
´O·LQVRUJHUH�GL�XQD�QXRYD�FXOWXUD��PD�DQFKH�²�PD�
soprattutto – il continuo richiamo al passato sia 
dal punto di vista figurativo sia dal punto di vista 
WHVWXDOHµ��1HOO·HWj�FKH�SUHFHGH�$JRVWLQR��´SULPD�
del recupero della storia cartaginese in particolare 
e punica in generale, ciò che rimane della cultura 
punica non è un «relitto» di un passato che non 
c’è più, non è una sopravvivenza marginalizzata 
nella (o dalla) nuova cultura romana che si impo-
ne sempre più largamente nelle aree conquistate. 
È la base su cui si costruisce la nuova cultura che 
non è più punica, ma non è neanche romana; gli 
aspetti della cultura cartaginese sono rivitalizzati, 
interpretati secondo le esigenze che il nuovo mo-
mento storico impone, in una continua dialettica 
WUD�5RPD�H�&DUWDJLQH��WUD�URPDQLWj�H�SXQLFLWjµ55: 
interpretazione che ci riporta nuovamente ai pri-
mi secoli della romanizzazione delle aree interne 
della Tripolitania.

A.M.
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