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non esistono confronti: solo alcuni motivi trovano una certa corrispondenza con gli esempla-
ri con la battaglia alle navi greche presso Troia, come quello del persiano che tenta di sa-

lire sulla nave316, della figura femminile che poggia la mano sul mostro marino (fcefos)317.

Lo scafo della prima nave, a sinistra sul pezzo di Pola, e decorato con figure di delfini,
incisi a bassissimo rilievo, ed anche questo e comune nelle raffigurazioni navali delle
officine attiche318. Contrariamente al frammento di Brescia, questo e di piü difficile
datazione sia per la mancanza dei profili, che per le condizioni della superficie che

rendono ardua qualsiasi analisi tecnico-stilistica: l'accalcarsi delle figure nella
composizione perö rende accettabile la datazione proposta da Koch al secondo quarto del
IB sec. d. C,319.

8. Motivi decorativi

II nr. 85 (tav. 12a), con una sfinge che poggia la zampa sulla testa di un ariete, appar-
tiene al lato breve sinistro di un sarcofago di fabbrica locale (cfr. sopra nt. 237). Infatti,
come ha giä correttamente osservato Gabelmann320, se l'iconografia e senza dubbio atti-
ca321, la forma del bordo superiore e di tipo locale, in quanto riprende solo in parte i profili
dei sarcofagi attici (la fascia piatta del coronamento ed il kyma lesbio; cfr. sopra nt. 86).
Esso costituisce ad ogni modo im indizio cronologico che permette di collocare questo pezzo
prima dello 'Stilwandel' e non molto lontano dal sarcofago di Torcello (poco dopo la metä
del II sec. d. C., cfr. sotto il nr. 87) rispetto al quale si nota una resa maggiormente grafica e

schematica del rilievo.

San Canzian D'Isonzo

4. Miti

4H. Ippolito
E attestato un unico pezzo molto rovinato, il nr. 86 (tav. 12b), per il quale tuttavia si

possono trovare convincenti confronti tra gli esemplari attici con il mito di Ippolito, dove
l'eroe e raffigurato tra i suoi compagni di caccia nel momento in cui la vecchia nutrice gli
confida l'amore di Fedra322. II personaggio sul frammento di S. Canziano appartiene ad

uno dei compagni del giovane eroe, perche di norma Ippolito viene raffigurato al centro

316 Per questo cfr. sotto il nr. 88 di Torcello ed i confronti ivi riportati.

317 Cfr. sotto il nr. 97 di Trieste (tav. 14b) con nt. 349; non e confrontabile, invece, con la figura
femminile sul pezzo di Brescia (nr. 78), sul quale la piccola figura sembra appoggiarsi su un rialzo
sul bordo della nave.

318 Wiegartz (1975) 192. Cfr. inoltre i nr. 97 di Trieste (tav. 14b) e 105 di Venezia.

319 Koch - Sichtermann (1982) 413.

320 Gabelmann (1973) 31ss.

321 Per la discussione di questo motivo vedi sopra i nr. 59-62 di Aquileia.

322 Questo tema rientra nel secondo dei tre gruppi identificati da Koch per le rappresentazioni di
questo mito: cfr. Koch - Sichtermann (1982) 394ss.
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della rappresentazione e non ai lati. II motivo dei giovani stanti in fila in diversi ätteg-
giamenti trova un parallelo su due sarcofagi, entrambi dei primi decenni del III secolo

(220/30 d. C.), uno ad Agrigento323, il secondo a S. Pietroburgo324 (tav. 19d), dove

sull'angolo destro della fronte si trova un giovane stante con accanto un cane seduto molto
simile al nostro. Sembra cosi confermata anche l'identificazione del nostro frammento con
l'angolo inferiore destro della fronte, in quanto il rilievo sul lato con le gambe dell'uomo e

ben piü alto dell'altro, che corrisponderä quindi al lato breve destro. Anche il tipo di
zoccolo sembra corrispondere: la fusione del listello di sostegno alle figure con la

modanatura inferiore della cassa avvenuta durante l'epoca antonina (cfr. sopra
l'introduzione) e presente anche sui sarcofagi di Agrigento e S. Pietroburgo puö essere

riconosciuta nell'alto zoccolo di base rimasto perö solo alio stato di abbozzo. Che il
sarcofago non fosse rifinito nei particolari, si deduce anche dalle condizioni del lato breve
al di sopra della figura del cane. II tipo di materiale (calcare) indica chiaramente che si

tratta di una copia locale databile ai primi decenni del III sec. d. C., come gli esemplari
presi a confronto.

Torcello

1. Eroti

1A. Komos

II nr. 87 e uno dei pezzi piü interessanti ed e l'unica cassa giunta fino a noi integra.
Come ha giä osservato Gabelmann325, che lo ha studiato e datato, si tratta di una copia
locale di un sarcofago attico con komos di eroti: infatti, se la forma del profilo superiore e

dello zoccolo di base, le cariatidi alle estremitä della fronte, gli alberi agli angoli
posteriori della cassa e la decorazione figurata sui quattro lati dipendono tutti chiaramente

da modelli attici326, l'incompletezza del profilo superiore, cui manca il kyma ionico
ed il tondino (decorato di norma con perle ed astragali; cfr. sopra nt. 86), l'assenza della

tipica sporgenza della parete della cassa e la tabula al centro del lato principale327 sono

con evidenza elementi di carattere locale. Gabelmann ha fissato la datazione del modello
di questo sarcofago poco dopo la metä del II sec. d. C.328, periodo in cui si collocherä anche

la sua copia.

323 C. Robert, ASR IE 2,178ss.nr. 152 tav. 47; Giuliano (1962) nr. 368; Giuliano - Palma (1978) 30 nr.
10; Koch - Sichtermann (1982) 394.

324 C. Robert, ASR IE 2,182ss. nr. 154 tav. 48; Giuliano (1962) nr. 350; Giuliano - Palma (1978) 41

nr. 1 tav. 48; Koch - Sichtermann (1982) 394.

325 Gabelmann (1973) 21ss.

326 Per il profilo superiore e lo zoccolo di base cfr. sopra l'introduzione. Per le cariatidi cfr. sopra il
nr. 1 con nt. 27. Per gli alberi il nr. 67 con nt. 262. Per il gruppo di eroti ebbri cfr. il nr. 1 con nt. 22.

Per il lato breve con la sfinge cfr. sopra i nr. 59-62, e per quello con il leone cfr. Koch -
Sichtermann 445s. con nt. 29. Per il lato posteriore con grifi araldici cfr. sopra il nr. 63 con nt. 243.

327 Per un commento all'iscrizione cfr. F. Ghedini - G. Rosada, Sculture greche e romane del Museo

provinciale di Torcello (1982) 112s.

328 Gabelmann (1973) 22.
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