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Per ritrovare neUa storia antica sicure e consistenti tr:Icce materiali 
dei rappolti tr:I b Catalogm e la S:Irdegm, dobbi:Imo risalire aU'eta ro
mano-repllbblican:I : fra iI II e iI 1 secolo a.e. arrivano infatti nell 'isob 
cer:Imiche di pretta produzione catabm, segnatamente graneli V3si di
pinti noti come sombreros de copa, e b cosiddett:I "cer:Imica grigia 
ampurital1:I" o delta "costa cat:Ibna", rinvenute, anche di recente, sia 
in importanti centri costieri come Olbia, Th:IITos, Bithia e Karales, sia 
in zone interne come Perfllgas e Austis 1. 

Eppure gia nei secoli precedenti, in et3 fenicio-punica (iI periodo 
che tratteremo sinteticamente in questa sede), si delinea un progressi
vo avvicin:Imento tra le :Iree sarde e quelte c:Italane, che ebbero, in 
particolare durante il dominio di ClI't:Igine, un contesto mediterraneo 
comune (pur nelle necessarÍ:Imente diverse tr:Idizioni ed articobzioni 
micro-areali); contesto cOl11une che, ben oltre le SC:Irse testimonianze 
:Ircheologiche di provenienza cat:Ilan:I riconosciute nei contesti di sca
vo delb S:Irdegn:I2, invit:I n:Itur:Ilmente :Id un serr:Ito confronto e 
sC:Imbio di ebti fra le diverse re:Ilt:l delta ricerca . 

Tra l'ottavo e il settimo secolo :I .e. l':Irea catalana appare in posi
zione margimle rispetto ai circuiti privilegi:1ti dai Fenici, che vedono in 
particobre I'emergere nella Penisob Iberica della centralita godit:Ina e 
dei vicini centri costieri andalusi e t:Irtessii: la ricerca dei metalli in fun
zione delle committenze etrusche, greche e vicino-orientali, si aCC0111-
pagm al puntmle sfrutt:Imento delle risorse agricole, delb pesc:I e elel 
s:Ile 3. 

L:I presenza poi di materiali fenici elistribuiti lungo le coste del Le
vante, nelb stessa Catalogna fino al Golfo del Leone, e frutto dei centri 
succitati, sulla straeb di nuove risorse e particobrmente di altri termi
n:Ili (quest:I volta terrestrj) , per lo stagno dell:I Cornovaglia4• Aquesta 
proiezione verso occidente dei centri del "Circuito delto Stretto" p:lio
no :lttribuirsi- grazie ai ritrovamenti degli ultimi anni -le piü antiche 
attestazioni delb presenza fenicia :ld Ibiza" che permettono, pur nella 
sostanziale conferm:I delta d:Itazione diodorea (654 a.e.)6, di articolare 
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meglio iI dato della stessa fonte , che attribuiva la fonebzione dell 'isola 
a Cartagine . Nel sesto secolo a.e. l'area catalana acquista una nuova 
importanza , all 'interno di uno scenario dove iI centro di gravit:1 si spo
sta verso J'occidente mediterraneo, ed emerge in tutta importanza la 
nascita di Emporion, l'attuale Empúries, a seguito elell 'iniziativa dei 
Focei che avevano fondato poco prima (attorno al 600 a.e.) Massalia 
(Marsiglia)7: l'iniziativa greco-orientale sulla penisola iberica e sulle 
sue risorse minerarie e preludio al decisivo confronto con Cartagine 
per iI contro110 dei commercio mediterranei. Alla prima fondazione 
ampuritana, la Pa/aiapolis" sitmta su un'isoletta antistante, segue lo 
spost:unento definitivo sulla costa , la N('C1polis, con esplicita attenzione 
alle ricche potenzialit:1 agricole delrEmporda . La clistruzione di Tiro 
nel 573 a .e. decreta poi, nello spegnimento dell 'antico circuito com
merciale dalrestremo occidente alla costa siro-palestinese , che ne co
stituiva la fondamentale ricchezza , iI declino irreversibile elelle :¡ntiche 
fattorie fenicie . La vittoria elei Cartaginesi contro i Focei , attorno al 535 
a .e., rapprcsenta una nuova svolta per l'area : e infatti in questa secon
da parte del \11 secolo a.e. che nasce la supremazia mediterranea di 
C:utagine, erede delle antiche ricchezze fenicie e vincitrice non solo 
sui greci ma sulle stesse antiche colonie di fonebzione semitica, realta 
quesr\¡Jrima che appare con particoJare convergenza di dati in Sarde
gna e ad Ihizas. 

E' proprio quest'isob che diventa uno dei punti chiave del con
trollo cartaginese nel Mediterraneo occidentale e , per quanto ci riguar
da , delle relazioni fra la Sardegna punicl e la Penisola Iberica , con un 
ruolo di naturale mediazione con i centri e le produzioni della costa 
catalana . Attraverso un rinnovato inserimento nei circuiti punici, che si 
spingono verso gli opPida della l:lnguedoc, rarea che stiamo seguen
do mostra vivaci dinamiche commerci:lli e la nascira di una Moille ibe
ro-punicl di estremo interesse9. 

L'archeologia punica vive ad Ibiza, come e noto, uno dei suoi 1110-
menti piü significativi: ne sono testimoninza i materi:lli raccolti nei san
tu:ui e nelle migliaia di tombe. Numerose le convergenze con la Sarde
gna che si segnaJano nella documentazione archeologica (come ad 
esempio le rerracotte , la glittica, la ceramica , gli avorO, non tutte ne
cessariamente attribuibili al ruolo unificarore di Cartagine, se registria-
1110 ad esempio ad Ibiza scarabei in diaspro verde di ipotizzabile botte
ga tharrense10 e il possibile aHlusso in Sardegna di anfore commerciali 
ibicenchell . 

Ma torniamo alb costa catalana: ridimensionato il potere dei Focei 
e controllata da Cartagine, brea vede un marcato fenomeno di elleniz
zazione , per iI quale appare di fondamentale importanza iI ruolo am 
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1.2. THARROS: Cer:u11ica attica sovradipinta (&1111. cm. 16; 14) 

3. THARROS: Askos "!ion spouted" (h . cm. 5.5) 

4. NORA: Ceramica grigia ampuritana (h. cm. 5.6) 

5-6. THARROS: "Sombreos de copa" (diam. cm. 24: 20.5) 
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puritano. L'antiea citti di fonclazione focese e un centro assai ricco, un 
vero e proprio port 01 frade, con b presenza di diversi percorsi com
merciali indicati dall 'afflusso di vino ecl oli greci e da quantiti consi
stenti di cera mica attica : esso non c10vette sottrarsi, in eta tardo-classi
ca, alla stessa iniziativa di Atene, metropoli peraltro direttamente lega
ta a Cartagine, con b quale, dalla vittoria sui Persiani nel 480 a.e. alla 
tragica sconfitta di Cheronea un secolo e mezzo dopo, strinse rapporti 
che superarono la pura dimensione commerciale per assumere il pro
filo di una vera allenza politica. E' prioprio nella serie delle ceramiche 
attiche, in particolare con b loro diffusione areale e distribuzione tipo
logica in Catalogna - vedi ad esempio Ampúrias ed Ullastret - e nel 
Midi della Francia l 2, che incontriamo un altro elemento che accomuna 
le aree catabne alla Sardegna punica , in particobre ai centri del golfo 
di Oristano come TI1arros13 o vicino ad esso come Neapolis (presso 
Santa Maria di Nabui)l ,j. 

Il fatto appare ancora piü interessante se lo si considera non solo 
un sempliec fenomeno di importazioni con\'ergenti (maga ri pe rché 
coordinate da Cartagine: riteniamo peraltro che l'allea nza commerciale 
fra Cartagine ed Atene avesse in Emporion uno dei fonebmentali centri 
di raccolta e redistribuzione - con navi puniche, come indica lo Psell
do-Scybx 1'; - di buona parte della ceramica attica fors 'anche nei cen
tri sardO, ma anche b spi:l di un piü generale processo di ellenizzazio
ne l6; avremo anche la nascita di Clfe!ie/'s locali ispirati alle prodllzio ni 
ceramiche atticl1e, in declino dall'llltimo trentennio del IV secolo a.e.: 
proprio da botteghe catabne sembrano arri\ 'are nei centri punici de lla 
Sardegna raffinati vasetti a \'erniee nera per olii profllmati (askoi lioll
spollted) che conosciamo dai contesti tombali di Olbi:l e di Tharros, e 
che si ebtano tra la fine del IV ed i primi decenni del IIT secolo a.CY. 

Di fatto , le coniazioni ampuritane volute elai barcidi nel III secolo 
a .C. 18 riflettono una nuova attenzione carraginese alla re::¡\t:l catabna , e 
naturalmenre un riconoscimenro al ruolo economico dell'antico "porro 
franco" focese, ormai alleato. 

La sconfitta di Annibale render:l definitiva la conquista romana di 
Emporion (219 a,e.) e della Catalogna, alla qllale seguir;! , dopo circa 
un secolo, quella delle Baleari . Si chiude cos1 l'esperienza fenicio-pu
nica nelb Penisola Iherira e nelle grandi isole del Medirerraneo d'occi
dente, dopo secoli di rapporri che misero in rebzione non solo i ri
spettivi centri di culrura punica , ma anche le diverse popobzioni indi
gene all 'interno degli eserciri cartaginesi 19, Slllle rotte del nuovo potere 
e dell 'importanza eccezionale che rivestiri la Penisola Iberiea per i Ro
mani , ritroviamo il significativo afflusso di ceramiche cat:tlane dal qua
le abbiamo iniziato queste note srorico-archeologiche; con esso rirro-
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veremo ancora per molto tempo, le anfore commerciali di tradizione 
punica per il trasporto, in Sardegna e nel Mediterraneo, delle produ
zioni di grano, vino, olio e pesce della costa e di Ibiza. 

Marcello Mudau 

NOTE 

I R. O'ORIANO, Ceramica ispallica d'e/ti ellel/islica ill Sardegna, in "Nuovo Bul
leuino Archelogico Sardo", 1. 1984, pp. 243-253: E. ACQUARO, Tbarros Xl1-X\t7. Le cam
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C/Illure ibéro-I(/JIguedociel/ne aux l'le-V sii!cles. in "Ampurias", 38-40, 1976-78, pp. 
221-264. 
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