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Riassunto 

11 presente articolo muove da1 considerare il monumento funerario romano nella 
sua qualita di grande depositario e trasmettitore di messaggi individuali e dunque 
inteso come campo d'indagine privilegiato della societi che lo produce. Sulla base di 
tali premesse, vengono trattate carattenstiche e diffusione di alcune classi monumentali 
tra le piu ncche e documentate nella Tarraconensis. Se, da una parte, l'evidenza 
archeologica, pur offrendo spunti interessanti, impedisce quasi sempre l'attribuzione 
dei singoli edifici a ben determinati individui, dall'altra, l'irnmagine generale che se 
ne ricava ¿? quella di una comrnittenza privata, anche facoltosa, ma non esasperatarnente 
autocelebrativa, nelle cui scelte tipologico-strutturali e tematico-decorative appare 
evidente l'origine medio-italica. 

Resumen 

El presente artículo considera el monumento funerario romano come depositario 
y transmisor de mensajes individuales y por lo tanto como campo de investigación 
privilegiado de la sociedad que lo produce. Desde semejantes premisas se tratan las 
características y la difusión de algunos tipos monumentales de los más ricos y docu- 
mentados de la Tarraconensis. Si por una parte la evidencia arqueológica, aunque 
ofrece elementos interesantes, impide casi siempre la atribución de edificios a indivi- 
duos determinados, por otra parte la imagen que se obtiene es la de la existencia de 
encargos de privados, adinerados pero no excesivamente autocelebrativos, en cuyas 
elecciones tipológico-estructurales y temático-decorativos parece evidente el origen 
medio-italico. 
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1. Monumentum est quod memoriae servandae gratia existat (Dig. 11,7,2,6) 

Molte e diverse sono le prospettive possibili (sociale, legale, giuridica, psicologica 
e cosi via, oltre che, naturalmente, tipologica ed iconografica) attraverso cui avvicinarsi 
al monumento funerario romano. Certo, l'aspetto che appare tra i piu significativi ed 
immediatamente percepibili 6 quell'ansia di visibiliti, que1 bisogno di mostrarsi da 
parte del suo committente, civis o no che fosse, forte a tal punto da caratterizzare il 
sepolcro monumentale (e non) come un ver0 e proprio veicolo di contenuti e come 
tale percepito dall'uomo romano nella quotidianith. 

Nella quotidianiti e nel paesaggio. Ferme restando infatti, l'impossibiliti di 
generalizzare dovuta alle diverse topografia necropolitana e strutturazione 
monumentale assunte dalla varie aree sepolcrali nel corso della storia di Roma e da 
un estremo all'altro dell'impero, 6 indubbio che allo sguardo del viandante che si 
fosse avvicinato ad una citth romana, si offriva una visione, se non comune, davvero 
molto frequente; la visione di un suburbio piu o meno affollato, secondo i casi, di 
coltivazioni, piccole industrie, ville suburbane di varia categoria, ma dove senza dubbio 
l'elemento di maggior impatto, capace di caratterizzare il paesaggio, erano le tombe, 
i sepolcreti che si estendevano lungo le direttrici delle vie d'accesso alle citth. Cosi, 
dalle piu semplici stele funerarie ai monumenti piu ricchi e ostentativi, questa "citth 
dei morti" finiva spesso per circondare la "citth dei vivi", in aperto dialogo con i 
passanti. In tal modo le antiche prescrizioni del "ius sepulcrorum"', che regolano 
questo costume d'interrare al di fuori dei limiti del pomerio, si trovarono a coincidere 
pienamente con ben altre esigenze dell'uomo romano e della sua civilta. 1 monumenti 
che si susseguivano all'entrata delle citti, erano in grado di fornire ai loro titolari un 
magnifico strumento di trasmissione di valori simbolici, erano ciok, il riflesso, la 
conferma, la prosecuzione persino, di tutte le competizioni, le differenze di rango e 
fortune sussistenti in vita, le quali, anzi, proprio nella monumentaliti ed etemith del 
sepolcro, trovavano un'altissima possibiliti espressiva di autocelebrazione ed 
autorappresentazione2. Veniva cosi soddisfatta, anche una certa ansia d'imrnortalith 
insita nella natura umana, a cui la durezza della pietra forniva una garanzia di 
imperturbabilita lungo il tempo. A partire dunque da imposizioni dello stato, nonché 
da aspirazioni dei singoli, il paesaggio funerario venne articolandosi in funzione degli 
assi di comunicazione intorno ai centri urbani, dove, su entrambi i' lati del carnmino, 

' Come 6 noto, secondo Cicerone il pih antico documento scritto al riguardo risale alle Leggi delle dodici 
tavole. Cic. De kg., XXIII: "..., Hominem mortuum inquit lex in XII, in urbe ne sepelito neve urito". 

Ci riferiamo in particolare al periodo compreso grosso modo fra il 1 sec. a. C. ed il 1 sec. d. C., quando queste 
esigenze raggiungono il livello massimo di esteriorizzazione, come avremo modo di ribadire pih avanti. Vd. 
pp.20-21. 
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frarnrnenti di vite, di stone individuali e gentilizie, dei loro ideali e valori di riferimento, 
una sorta di speciale cursus honorum di pietra faceva sfoggio di sé o, almeno, chiedeva 
di essere notato: asta ac pellege; "fermati e leggi fino in fondo". 

Proprio per ottemperare a queste esigenze la necropoli romana si sviluppa come una 
sorta di continuum funzionale rispetto all'area urbana, perché nasce in base ad una 
scelta insediativa collettiva mossa da ben precisi parametri anch'essi in certo qual 
modo considerabili "urbanistici", come osservato per esempio per l'importante necropoli 
di Sarsina (ORTALLI, 1987): la facilita di accesso, la disponibilita di spazi che consentano 
una progressiva espansione ed anche la massima evidenza degli impianti. Rileviamo 
come i medesimi pararnetri siano stati eflicacemente adottati nella scelta del suburbio 
occidentale di Tarraco, dove una felice concomitanza di fattori (situazione 
geomorfologica, topografica, viaria), in grado di garantire il transito e la frequentazione 
(HAUSCHILD, 1975, 9-10), ne facevano una zona ideale per l'impianto di un'area 
sepolcrale, luogo di passaggio per antonomasia, di contatto, si potrebbe quasi dire. 

Tanto pih ha senso, ci sembra, interrogarci sulla committenza, in quanto dai 
monumenti funerari promana con forza questa funzione fortemente parlante. 

Piu volte & stata ribadita la posizione nella societi, di chi voleva trasmettere simili 
messaggi di preminenza politica, prestigio sociale o ricchezza economica, animato 
da esigenze diverse di affermazione di sé, a seconda del momento storico o del ceto 
di appartenenza: il patrizio della fine della repubblica che perfino nel proprio sepolcro, 
nel primeggiare di questo, trova un'ulteriore proiezione delle proprie aspirazioni 
vittoriose nelle lotte che insanguinano Roma; il liberto, cio& il nuovo ricco, il nuovo 
romano, della prima et2 augustea, tutto preso dall'ansia di esibire il benessere 
conquistato e gli strumenti di tale conquista (VON HESBERG, 1994,29-59). 

Questo compito silenzioso, non muto, era affidato all'apparato decorativo figurato 
ed architettonico, alle stesse dimensioni, insomma al monumento nel suo complesso, 
meglio ancora, alla sintassi di questi diversi elementi che insieme concorrevano a 
dargli forma ed appariscenza; e qui ci imbattiamo in que1 ricchissimo repertorio fatto 
di ritrattistica, di immagini simboliche, di miti (CUMONT, 1966) e, naturalmente, di 
tituli, che costituiscono il linguaggio essenziale di chi attraverso la propria tomba sta 
ostentando e comunicando. Tipico 6 l'invito, la preghiera, rivolta al passante affinché 
si fermi, doni un po' della propria attenzione; naturalmente gli esempi potrebbero 
essere innumerevoli, citiamo da Tarraco, l'iscrizione di C. Iulio Olympiano dove 
parrebbe leggersi: 

[Vliator (?) remane, renovalnomen. S(it) t(ibi) S( &@y F. r 

4 

' CiL, 11 4379; R R  605. 3 

L 
"'. 

233 
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in tal caso all'occasionale lettura, piamente concessa, 5 affidato il compito di 
perpetuare la memoria contro l'oblio della morte. In un'altra iscrizione, lunga e piena 
di mestizia, anch'essa da Tarraco, un giovane auriga chiede al viandante di spargere 
fiori, proprio come si faceva durante le cerimonie funebri, ricordandogli che forse fu 
tra i tanti che lo applaudirono nel circo: 

Sparge, precol; flores supra mea busta, viator; 

favisti vivo forsitan (sic) ipse mihi.4 

Nel richiarno al viator, difatti, un ruolo preminente era attribuito alla comunicazione 
scritta, alle iscrizioni. Al punto che si parlato del linguaggio epigrafico, con le sue 
formule, la sua ricorrente brevith, come di un ver0 e proprio codice niente affatto oscuro 
o criptico, ma assolutamente "convenzionale", familiare perla comunith cui si rivolgeva 
e quindi non una difficolth, ma una risorsa in pih ai fini della captatio oculorum. In altre 
parole, non solo un testo abbreviato poteva avere maggiori speranze di essere rapidamente 
letto da1 passante frettoloso e indaffarato, ma soprattutto quelle abbreviazioni facevano 
parte di un patrimonio talmente comune e condiviso, da risultare pienamente 
comprensibili in sé senza necessith di ulteriori acclaramenti; leggere S T T L era gih 
sufficiente per intendere a cosa si riferisse, anche da parte di chi non fosse a conoscenza 
dell'espressione S(it) T(ibi) T(erra L(evis) (SARTORI, 1997). Non per questo tuttavia, 
il testo epigrafico era sempre sintetice, al contrario una certa prolissith, o meglio, una 
certa letterarieth pure riscontrabile nelle iscrizioni funerarie, paradossalmente conferma 
quanto appena detto: la pressante aspirazione a non lasciar cadere nel vuoto il messaggio 
del defunto nscattandolo cosi dalla morte, utilizza anche altre modalita, i carmi epigrafici 
funerari, ne sono l'espressione "piu patetica". Tra quelli raccolti nei Camina Latina 
Epigraphica sono riconoscibili numerose irnitazioni di poeti quali Virgilio od Ovidio 
(GRILLI, 1997, 15-37). Nell'iscrizione, ancora da Tarraco, dedicata a Fusco dai suoi 
aficionados della factio Veneta, riecheggia un'eco virgiliana: 

Factionis Venetae Fusco sacra- 

vimus aram de nostro, certi stu- 

diosi et bene amantes; ut sci- 

rent cuncti monimentum 

et pignus a m o r i ~ . ~  

Si confronti con i versi 538 e 572 del V Libro dell'Eneide dove, in occasione dei 
ludi celebrati in Sicilia in memoria di Anchise, i premi per i giochi sono proprio 

CIL, n 43 14; RIT 444. 
CIL, 11 43 15; RIT 445. 
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monumentum et pignus amoris, "segno d'amicizia" (GRILLI, 1997,27). 

Ma cid che piu ci interessa 6 sottolineare come il committente, ovvero il defunto 
stesso e10 gli eredi, non restava solo nel suo volersi proporre alla conoscenza, alla 
memoria altrui, ma otteneva un pubblico, un target -se ci si consente l'uso del termi- 
ne- con cui riusciva a instaurare un dialogo. E' proprio in virtu di una sirnile dialettica 
che il monumento funerario arriva a far parte della quotidianita dell'uomo romano, 
del suo orizzonte mentale e visivo, anche al di la dei momenti e degli spazi di diretto 
contatto con la morte. Cosi esso costituisce un'eccellente documento di quella societa 
romana che giustamente 6 stata definita "della comunicazione e dell'ostentazione". 

Se un monumento funerario non era prerogativa di tutti, il suo messaggio -anche 
que110 scritto- si rivolgeva teoricarnente a tutti e forse in pratica anche (o quasi): 
cittadini e non, liberi e schiavi, uomini e donne, insomma a quanti avessero una 
qualche capacita di lettura o sapessero semplicemente riconoscere le lettere, i segni; 
e perfino agli analfabeti, perché a chiunque, magari ad un compagno di viaggio, si 
poteva chiedere di leggere il testo di una lapide. Non dobbiamo dimenticare che 
quella antica 6 fondamentalmente una lettura ad alta voce, (ancora nel IV sec. d. C. 
S. Agostino si stupisce di vedere S. Ambrogio "tacite legentem"). Non meno impor- 
tante in questo contesto riveste il dato della relativa diffusione dell'alfabetizzazione 
nei prirni due secoli dell'impero6, quando in generale il mondo romano raggiunge 
forse il piu alto livello di circolazione di cultura scritta dell'antichita, con una pratica 
della lettura e della scrittura non esclusiva delle classi sociali elevate (CANALI, 
CAVALLO, 199 1,5- 13). Ma la lettura non 6 la sola risposta possibile, per cosi dire, 
dell'altro elemento di questo ideale dialogo. 11 messaggio del committente (e dunque 
l'impegno economico profuso, l'eventuale attenzione personale su certe scelte 
iconografiche e10 testuali, ecc.) acquista maggiore centralita perché non trovera solo 
que1 viator, osservatore, piu o meno distratto nel suo andare, della serie di mausolei 
che fiancheggiano la strada; al contrario, il monumento funerario finiva spesso per 
essere luogo di incontro, di sosta, una meta persino, scelta od occasionale che fosse. 

Sia le fonti che l'evidenza archeologica ci lasciano intravedere una serie di 
personaggi i quali, per ragioni le piu diverse, frequentavano i monumenti funerari, 
contribuendo cosi ad una loro socializzazione e caricandoli a loro volta di altri 
messaggi, questi pero, fortemente avversati dai padroni legittimi della tomba. 

Un uso, per cosi dire, improprio di cui le facciate degli edifici funerari erano vittime, 
erano le scritte di propaganda elettorale o annuncianti spettacoli; a volte si supplicava 
l'eventuale scriptor di astenersene, come per esempio nell'iscrizione romana: 

6Proprio il periodo, si noti, a cui risale buona parte dei monumenti funerari tarraconensi di cui ci occupiamo. 
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sei hoc monumento ullius candidati nomenlinscripsero, ne valeam7 

Non gih una preghiera, bensi una vera e propria maledizione era invece rivolta 
contro chi insudiciava il sepolcro o le sue adiacenze utilizzandolo a mo' di latrina; in 
un'altra iscrizione addirittura vengono invocati gli dei Inferi e Superi: 

qui hic mixerit aut cacarit habeat deos Superos et Inferos iratosR 

11 medesimo concetto ¿5 espresso figurativamente in un rilievo di Aquileia dove 6 
lo stesso Giove che si appresta a colpire con un fulmine un tale colto nell'atto di 
sollevarsi la toga, evidentemente per soddisfare le proprie esigenze corporali 
(ZACCARIA, 1997,67-76). 

Invettive contro gli amanti invece, non se ne leggono nei tituli sepolcrali, sappiamo 
pero che i dintorni dei sepolcri erano usati anche come luoghi di convegni amorosi; a 
Pompei, nella necropoli di porta Nocera, i graffiti ed i segni erotici tracciati col carbone 
ne sono una testimonianza inequivocabile. D'altronde il poeta Marziale cita 
espressamente i sepolcri come luogo frequentato dalle prostitute: 

abscondunt spurcas et monumenta lupas9 

Al riguardo tuttavia, non mancano delle vere e proprie illuminazioni di "littérature 
de rue"; un graffito pompeiano da1 tono poetico, lasciato su un sepolcro dice: 

Sic tibi contingat semperflorere, Sabina,/ contingat forma sisque puella diu 

"A te, Sabina, tocchi in sorte difiorire sempre, e la bellezza e di essere giovane a 
l ~ n g o " ' ~ .  

Dunque una piccola folla di uomini e di donne, di amanti e di seguaci di partiti e 
cosi via, frequentava i monumenti funerari, li usava quasi. Ad ulteriore prova di 
questa familiaritii, ci sembra di poter proporre l'insegna di un lapicida romano che, 
per attirare i suoi potenziali clienti, realizza un'iscrizione con cui li informa che presso 
di lui avrebbero visto accontentate ogni richiesta: 

D(is) M(anibus).Titulos scrilbendos vellsi quid op[e]lris marmorlari opus fulerit 
hic halbes." 

' CIL, VI 14313. 

CIL, VI 13740; ILS 8202. 

134.8. 

lo CIL, IV 9171. 

'l CIL, VI 9556. 
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Come sipuo notare mentre 1 'iscrizione ha una chiara valenza propagandistica, la 
sigla iniziale, D M,  i? la dedica agli dei Mani dei tituli funerari, a rigor di logica del 
tutto estranea al testo che segue. Ma evidentemente quell'artigiano per poter essere 
riconosciuto da tutti nella sua attivith, non trovava niente di pih efficace della tipica 
sigla iniziale delle iscrizioni di carattere funerario: cib vorrh dire fino a che punto 
essa fosse nota ovvero identificabile con un testo epigrafico e quanto le epigrafi 
funerarie dovessero rappresentare l'attivith principale di queste botteghe. 

11.1 Monumenti, il territorio, la romanizzazione. 

Va subito premesso che lo studio dei monumenti funerari altoimperiali della Ta- 
rraconense si imbatte nella difficolth costituita dalla sostanziale scomparsa di 
testimonianze di strutturazione monumentale delle necropoli dell'epoca. Ma soprattutto 
va sempre tenuto conto della casualith del campione giunto fino a noi, di conseguenza 
il quadro di conoscenza che ne deriva, fatto di pieni e di vuoti, non pub certo 
considerarsi sempre e comunque come lo specchio della situazione antica, bensi come 
il frutto fortuito di un processo storico dall'antichith ad oggi. Esemplare il caso di 
Tarraco, dove la pratica del reimpiego di materiale costruttivo da tombe monumentali 
i? documentata nella stessa area necropolitana occidentale, utilizzato per la 
realizzazione di nuove tombe, nella grande necropoli cristiana (DEL AMO, 1979). 

Fermi restando tali limiti oggettivi e metodologici, tracce pih o meno consistenti 
di una monumentalith del sepolcro, e dunque di una committenza ricca, possono 
essere individuate, oltre che dai resti notevoli conservati in situ, in taluni casi anche 
dall'analisi topografica, che ha consentito di riconoscere dei tratti di strade suburbane, 
sede di sepolcreti a carattere monumentale. Naturalmente in tali casi l'architettura 
funeraria e dunque l'aspetto di dette necropoli, possono essere conosciuti solo 
attraverso pezzi isolati, decontestualizzati, in genere materiali di spoglio (BALIL, 
1961,1964,117-158; CANCELA, 1994; DEL AMO, 1979; TED'A, 1987). 

Muovendo da tali presupposti, lo studio delle classi monumentali tarraconensi 
consente comunque di delineare un quadro, seppure provvisorio, ricco e complesso: 
molte le linee evolutive seguibili, molte le chiavi di lettura possibili. Fare riferimento 
alla committenza attiene alla nostra scelta iniziale di dedicarci ad una ben determinata 
tipologia sepolcrale, quella monumentale, appunto; dunque la prospettiva preferenziale 
viene rappresentata dall'unica committenza per essi possibile: un monumento fune- 
rario dotato di una certa consistenza architettonica, di un importante apparato deco- 
rativo, infatti, era prerogativa esclusiva di ceti facoltosi. 

Al riguardo ci sembra indicativo l'aspetto forse pih immediatamente evidente di 
questi monumenti: la loro distribuzione nel tempo e nelle aree regionali. 
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