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Cagliari, 

lEccellenza, 

dicembr'e I961 

L ! Gi8~ da. qualche tempo mi permisi di a;cceu:; 
~ll' IDn.lè : Di Giannantonio (perchéi s~ del '.~ 

e parlasse alla EccelleJ;l.za Vostra)dtun ; 
r:l:;lècola.rè caso in relazione con 'la ;M=i s=,.. ,j 

r~~~alia]ìa '" di"scavinelle il 
~~~~,questlanno,non Sl ' . , <

ua e perché il SmgnorlV1inistro della Pubblica ) 
I Istru ione non l'aveva autorizzata per ni:mray~ 
i(isa~e, l 'utilitÈ.l,. ' :-~ 

I, L'On.~e "D~ ~ian~13ntorlÌo mi. prond~e d~ in~ 
, e.resfar:aBeli~A'~nls tr~ Bosco . e ml fe?eCaplre , :' 
che a ch~ V.E.sl ', saJ1eÒb~l benlgnato dJ. aggiunge=.; 

, ~re Uii." par@la , in ;;:favoret."L ; 1 
~Non ~SIQ' !eOs~ ~Jiìia J)o:i avvenuto.E,t certo ch~ 

, la~' ll:ri" tiea 'nOn, ' é "'f,fta ta ' anc ora: ripròj;>òs ta al 'liii;~ 
, , ~i,isrlir I :B6;s'cQ ~da ~,pa;l:·tedell1U;tfico competènté:: ~'; 

, ' ,', a <pari;ee;:dèlla Diré:z:iolie Seàni'b~s cuJ.'tttra..tl~f~ 
. - : _ ). - '~ : '.'~' " ~' ;" ; _' : .. ..) " .~.~ ",' '1

del ~:l>nis1mtl.o: tlI?l~ P_I.;" , ~ " .; " ,,,' , " ~)." ,~ 

J."::- .'.i , " : , : : , eAqì1'e'Sil~t)' ..~S'~a;;'b d:el1a 11ratica ::si sono 
, , , , ;-@;,gg± ntie'l~m~n;t±o ~i?eJ:' oui ,a: quanto 'mi ' fii :' dirne 1 :' 

, ~i," , V:O , .• •ebb~~sU+;: lù, '" ànode, · i,' , :aP'P?r~i " ', diplO, mat~ci j
ecul · alJ. ' 9 su uno, SCQ'bl{), dJ. lde:e avutesJ. ' J 
rec en emente a MàdÌ"i'"'d fra it8oli8.n1' :è· spagnoli- ~;' 
soppr' mere la mia missione ~ ' sOsti tuiria con " 

I ' , ,' 

al tra 'destinata ad effettuare degli scavi rù~ 
intenzioni cuItura li p-otrebbe';~ 



' ~;"r ~:".~;-':':;:f';~;;+ . ,."; ., "I ;~";'" .,),;" 

OID-nV·ereSB e;" ,.,,.Q!:)!':!. 

soi~ttti .. 
ta priva,..di risu.l "G,· Q""".Wl".J!;.;!,.:.'~" i;j\'\; 

:ò~rrjfO i;ti ;hanno riv:@:tàto..,ades 
. s . c~u., ., .t.): e~ ' ......'''-'','',:..." 

pir:t'ic ' 
esplorando El 'q , 

~;"d~~:,~~r;~*~t~im~e"·~i;t.LI..u, "",,,"'''''' <\.L;\l~ 
vom.u.lle che ho 

a)l f importanza delle 1i!:elazioni 
..J3aleariel~ . 

Dalla prosecuzione . ~ellecamp'agl?é, 
voa fila 'orca deriverà certamente unamii;Vor'e 

dei 11lonumen,ti della 
Vero pecoatp(E;l1"Ul danno '3Yè,r . 

fsola )ch~i lavori veiiiss 
" 

iiEcc el~:",~s; ~;:,]lerché tnL ! é ~, ,,,'o '",,_...u ,'" ,uo 

~ è~ituire +8 
' destinata a 

sugg~,rita' dal ..1'1" ". '.' .•.•..... . .... '. 
, ~leA~ti~~it,è_;af .' 
R~laz,l.0nJ; . 

l,l~~ljLA:B:BaJ?':i .'. •.•..... ..•.•• 
Non vor~f che , E1la,Ji)cceJ:::l,enza .. .... ..." .•.. , 

ress ee.ersona~e nella questid 
•• • , • 

'Quanto,~oi 
, tà dell!'ll cosa,J t. i!1lpegno scient:i;fico '~,Etd ,,1 

not:ià. ,V;E.';' , 
~n~~~L:e .•..• • 
~WQf!1V~l~ 

~{~i;;~~1~~;;;:~tr.'Qlea~;·,:"!u;.,~~.::A" ~S s~~ 
_ . 

inf""""'i"''''''''' 
" 

<l.'. V.. armoi .. L.' i1li 
,ps.'N~ , 

.,.,:z~~!~ ,~:y~~ 

.,.,,:5i; ... " • 

@:>~J11": 
n.Q ;dizi': :

t" $,20 ~,.;, . "' ~~~• . " '. 

~./,_,:;y~. {1a " "i~ 
. . ~/ . 79n',,:; s.:rl~~. t... i crJifi.):~ . pr.im.~.;;.ltOfl ,: .. '-b

~ ' ttà(~lciL"~~:{grl.b~i re , '!a'5 ric'erca 
gf~::"rrr~~aii tioo ches to 

t~e~~!'e~~~~;"'~~.O. 
denza (dsara~ ter2a d2 un 

b- . di spar 
f: nee:e spe...cie ..di quelle fra le 
~.. Sardegn ì'~\

'h sc:a:aza elle , antichi tà e 
.~: ..,i'""/,,, ~snt.~'Yl · , rebbe\ un, ~ , '· ., r.;a, 1:3 
~, ella '{lOstra1+14- .,.,,'" 
~~- -. ' .. -" 

~.,·~tt~ma tm , 
~~." , ' Tan o Le seriV~'

~!: :;~,voce ch :, ; una~ ;i.~z~i~;tiYaQi:


. , ne con , il.2'. mi€ìs,~ o!1e,):i"t;al,iana
 

viroma, i , àar.e"\:)~e }i?;t;a ta 
IVIo'lai01i ,Di~-'~t,tor~ General.e

,Dr .Del JF.lzo~e:z20:p.e perl~, 
, oon ! 'E~ terò: delIYI.i~:~sje:ro '

Ii11ho in t 
.un inteIl e~se della S:ardegna';

i;P ~~:liorici-arc:o.eqJogitci sono 
Li;~ 3ìr,~nJu,rai ll'a.nn.o : p~.sJ?i,~to, d;L~. 

,,ne . -su.ll .' prima:qa.mpçj;g:rl2\ c.di

" ", ·' 
.'. lSa .s ar4 "1 a.n: ,:;:dJa; ,(;~ dJ. }{'S:ua 

" " ' ,- ~ , ' ••• _~ _t> ,. ,~. ,/;:;f,,:.~: ,.~ _~ , .: ,~~~..:~ , _-',> , 

,', , "!,' :~",~:ipr~1ineya:;<"Pi~itif9;t'a ,~
~·.,.. foi~,,,.:é ò.m.e .. ·· tudi G:~oB~e_: Qi~me s-ardoff
f:' -~:-):" JfJ@tf ;ò,;ks:i;;ini(o ,oàsequio 

? " ' ,.' ' ff. <t "; ' 
" 

http:ne.-su.ll
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IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE ANTICHITA:E BELLE ARTI 

Stim.mo Dott. Mario COSTA 
Segretario Particolare di S.E. il Ministro 
per gli Affari "Esteri 

R O AT!fI 

Gentile Dottore, 

mi è gradito comunicarLe, in relazione al Suo 


cortese interessamento, che la missione archeologica italia


na, diretta dal Prof. Giovanni Lilli:tl., ordinario dell'Univer
~~L . l tlì."lUM 1IJf_'jIj~~ 

sità di Cagliari, inizierà la terza campagna di scavo a Ses 


Paìsses, nelle Baleari, il 3 aprile p.v. 


Le ricambio i migliori saluti 

; , SZ/an 
'<'", . • . 

r ' 





, . 
·~ ,r.. ' ,~: lr;~ . .; (:~ : ~ . 

' .J, " I 

.'·v . 

.. ~~ RAl. RADIOTELEVISIONE ITALIANA .,. 
""CII4o', ~ 

., ILDIRE:TTOREOELLASEDÈ 

DI CAGLIARI 

..... 

, "J 

P~t.N. 

:; .•~ t~• 
.,. -f: :~ ~ 

Caro D~.r C:(Uita, 

~Jllll;$ f"1~Gl .tignèr P!~,I[\'llt;nd~ T~:qj.J~tm:~i" .... . 
s.a.lutal:'La al Qulr1nal~~. i(') L~ la~1.1lttf.z:z;e'U · ~tant 
pa. d~l. llbròd$l h()fees.t::r 1,1111.11 WLtt Ci:v:ilt-à,; g;e:t .
Nuraghl·" .lre mi $X$,n.~ st~ rl'oMést4 .~. S1t& -tmup-o, 
p:d.ma dell 'ele:~ittJ1ea. h~$id(\mt'é'd,ll., It~pUbh~ 
dùh~f~$.a,~ ~gnl. 

-4. 

. Il~sid~t-e g:~tilmOOlt9 :aT,~Jie'~é"llt1t." 
a ftt~ là, p:y~f~ion(lt .. · ~st·. lill" · ~1t~.sa,lrA p:u.1l1tl!. -
eat1iJ e:.nt:r0fIt1~'St'l\lst.t@." ma t~ R\Ul $. $ '$ :.ot >' . 
• ttu:all1t~:ntc)ò1 T.gli~ ..~ :tn: t,'l1 ·.,'" . 

~ : "., ",,"' ,> ,.; 

s, $J:1a~>. "" r~"" i 

~lie · 
l[U$$t.a pt.ib:bli·@',a.zi:(b.1é .-,.~~""-

' .' ...• - 'Venisse ad. a11f:SUlIl~.r~ lrh. .. 
editorlal-è di rilev.anu int~Jit.rlonal($. " , 

, ~me: mi , SOI1.(l p~rme-:e:$;@ di ri~()rd1u"t· e l'.a.ltr(J 
gfO.rn~ . Bo SllJssari.. L() lta,rO tn:Q1" gntè a,. p;Qtr.à.. ffi.r
misape.:rè-: se: il Pre-S'i d(illt e è nelle IHH!Us:ihl1ltà di · T!. 
digè::t"'a: la prefazione _l téSW. 

La rlngra.ziom-òlt0 .. 

(:.011 1. saluti pi'O. e'O.rdiali .. 

EV(itgif) l}ot t:1>:r 
M:ari.O QO;ITA. 
Seg~t.i1.~ P:,aJ:ti:c.là.:ré: 
Pr~gi.4e~ l~lla Rép~li~ 
Pal.zz:(}d~l Q1illrln~l~ 
R O M A 

~ 

~:jj:,~ /" 



'-~ -·l:- -.
I 
Le al:1ego lU'la: lettera 


.. l :
Pre ~ide della 'FEf~olta " ~~ '., L~ttere 

" I ' "t'Un~"'ìfers~ a degli Stud.i4J. " 0:~gliar.i ~ ..w.,",'-" •. ,,,~~ 
,':" , .~:~i~~· .r .,~~r' ·. .' r 

datà, odìerna, .pJ;':~ganaO~~( , d~~~~~ndere 
l 

I


caUl$a presso di Leio ' ,, 
Con vivo af~etto e 



l 

r 
E FILQSO~IA . .. : 

I 

f 

tvoglia· scusà.l'mi}$eprofittando della 
a~bile .lamic~~,;i~~!t~ ,pem~tt0 . ~~ri17erLeancO'l'a ' ",,,,,...,,.,,'C'" a!"go,ms'u 
CUlo ebblj a paflt;L~;Lene:eL~~~ti~ lettera. ....... . ,-i;.~"'IIiL 

. f ~ RAI , édaltret~ :R$~,~~~,inte~;~~~a~e, all~ < ~l;1bblic~.~~~~~~l~~ 
del mo :ll.bro sulla "Ci~ltadel. :alU'$lbl"tlDi i::,~:Qè~.(f~;çan/l) .. 

~!~ri1~:1:::::::~~~.··.. ~o;::!~:»!~,;~t!::f~i .·_· " "..... .. ...· __ 
' .Le dico le. verltà. ohe . l.o ROn, ho " se 

Presider,.te, che so coisì imie~fitb '; ln cose '0.1, ~ ;tDllllclp;ttàn.= 

za nazi !nale ed internazioJ;'la.~e~tpe~" d'istrarLQ c . 
, , "'" .:lo ,", ", >iii - ~ ~ , __ y!4:l,' , ', c: _ . .' • . . , • ," 

va ta in i, rèlaz~~"e ' a. .~ ' SÙ O"fl;} t~: i",d.i. ,' grande · :; , r,ra'~~~:"'Bt:l~.;« ..'t:Jeo~si ,Ill e:i ; , 
nei nuhei ri~*tif: ." ... , • ".~>}!;} : .\';";'/ 

.r · Anc~ra: ~s~. i' ~ol~a}~~#fido nel Suo' 1~ta:r;~' iÌ:ì~am~i-i'to ..,~~t)a]ro",;)Dal= 
~/; J -,""j,'. " - ~ ,~, -~, ~ , 

p~tato ! ~mivo ". p~~~hé là .so ta~to vi~i~O.aì' ~~;àl'~e ' '.. "', 
dl. man1fe,sta~Gl:L , J.J;. ,senao d~+/ mo desiderl.o il. ' ~~~.~:~ ," , ili. 

, een:~e. t nfattiil libro do'Virè"bJ?9 eosti~:i!re lil '~~,~à ,t(jr~,&~ :t ;';''''' ''''~';'' 
" ~. • Antichi~à .Sarde di quest·ann<?~:~'e,cademJ.co;.~ , 

. '. f La Redaz,1on~ delJ:,,~ :· ,,~I vorèbbe, d •aLtra ', 
re il l~bro prima di N,a tale, p'$r o'vvie ras-ion,1 ' me,rè':a,;'b'éf~ 

t Il libro é pronto.~nca soltanto la 
a tre Pet sonali tà. , 

! Mi ~perdQni j;, Q~r() amico, e 
disposizione ,aImllira tore.etl).,~,e>!~i)no di' V.S. 


I V' ~:t,eollllia11 saluti 
, y.!.. 

.,~:~.~'" .. ... ,. u .'. .' .. ... '. ';.....' .. ' •...V::t'~•,i..;;".: . .',' " ' \'. ' 
':lt,; ; ,' ~//1' o., · '~r:;l · ~' · QJ 'W~ · 

" I "6~f':'-' 
;,.'~~:\~~'~,< . é . ~. ' 

. - ,' .:....: 

http:quest�ann<?~:~'e,cademJ.co
http:Presider,.te


Roma. ~ 7 DIC. 'iS62 . 


( Dr. Mario Costa. ) 



: ard.1/t!''.l" " .'. 

16 GEN.1963Roma., 

facendo segui'io alla. mia del '1 di
- 't'

c 

· 1"~~.·>;,,QOl!"SOt !e .rilmltto -p~)Z' in.o.arieo 

.~;t .. .. ' .... .......... s.i.d .... . . a 1" .z.i
<" •.•. <i:e· ...; .. -,·~..:.!....p•..••~ •••.or.. ..•.... pre. .• eniie- lt.t.m.1t ..p.. .•..•$t& .~ 
.e:'~' · ~.o slllla tfQ1v11tà. 4ei 1\lr~1·. 

". ... ~, ' . ' I 

' ;1Ii,~e'j' ho Ipli"oVV'edu.'\loa..res:ti1UirJ,e 
le . ~$:. di' stamna d.l pre:4.etto .volume .. 

> '" , ,- . ',' " - 1 4;'" · " . 

. " . ' J. 
/. 

( 'Dr~'Mar~o Ooata ) 

F.to Don, M. COSTA 
~~m 

http:eniie-lt.t.m.1t


" 

drQcQDlpleto dell. oon08cen.. attGali sulla pr'i$~!. 

ria • prete.toria. sarda, ol()~ ,er .. periodo. Oh. :a. 

'ttraQoia 1 primi 411e millenni avanti. Ori8tO. 

tr1l>atc,.,eolalmente ooa la sooperta e loetll;410 

della reBBia JWl"qlca 41 :8arwnln1\. la .. p1h importan....
\ 
" 

'te. insieme a ((\leila dell t alt ..e di rt ontt Aooodti, 

delle eoopertefatte in lar4.~ 1nque.to·40po_.~ . 

Bi ora, in qaeeta pQ.labliouiQ.e. 11 PrQf.L11 

11\1 ci tl'acela ... 4eeorleloae .ellao1vlliz-za.ioa. 

in Barie...a. stufi_doae le orlISA! tiveree esli .! . . 

apetti .. l • .arat".:-1"t10h., eh•••1 loro lati eseell-
l'an,aut della nostra Ieola. 

\ .""" 

./. 

\ . 



ure t poteva 41r818ae & poco fa oOlloec1\lt a solo ....... 

al1studl<.u.l. sp••ialieti 4.1 ,1' divereteettori. 0.1. 

Bi. 8.sa , an-1vat. i m,rovv1s.e.ta alla .o"ori."" u..
terDaelonale, arazle • qu.l1a tebbre41 moftlllen'to, oh. 

,are o.a"".Z'letiqa .e1 mon40 conte.por.eo" 18.V'011.'. 

dal pogeeso det .m.szid1 eoma1oa810.e" 8P'.' aer'l. 

Forse qw.at.omila. o pih t _.l(traoao.um~ 

meato (propOS'eloaatamiate al _._1"ode11e popolael0ai . 

e" ai m••zl 41 ve..porto) non 4!••lmU. a...eva por,,.,. 
nella Isola 1 primi C,) abitatori, 41 raz•• 'Jr".~ 

nienzadlverla. !l 1 contatti 'h'. lllSQ1. , le a11;:r"1 

v11" ••diterran•• 81do....1I1;81'0 _tealre int.ne' elno 

alle QOaClfd.ste Out&a1a••• prtma e . pot Bomua,oQaqut.. 

I ete.epre par"lalt, Oh. mal rluao1rOlu) ad a.w'utl1arti 
I 

car'atttrl .foa4am ••tel1 ...11.,opo1u10•.1 1801._, _ 

eh. alTe.tarollo tinello svilll:J:po o~181aa1. della ot.t... 

l1esaaloae".,.aa. Ohe aV'eTa o»to ,aeoo1 ",0.1•••,1 41 

alt" 01...11"", ma 11 av_va fui Ul •• or•••loae or i

I1nale. ehe 11 hof.Ll111a ....- tOlll'..er.. f1 

./. 

I 

http:l1esaaloae".,.aa
http:l(traoao.um
http:conte.por.eo
http:m,rovv1s.e.ta


I 
I 

\' 3)
I 

(ilio 4,lla .t,n••he ltha. prOdotta, eooll 1·61_00..,. 

,et,na. ohe gllèproprla. 

i.6 r1ooetnsloRe O)1e2l>ata 4al hot. L1111. , .00a 

p1•••• .._ poetan«.... 081'to li "l'tb..nte l'o•••rva.l'o.e 

d.llo e1••so A. che. ae ",_4e , 11 ma"U'1a1.r.(...o~ 

to, an'Oo. pitt va.-'o • 11 oampo«a ••plorare., I qll••to 

élato 4on-à "8W '-.l1to pro•••llt. nO.IJolQ da,l$. ....l.! 

81, ma anehe da 0,,101'0 Ohe henno "••po....;bl11" • Poti 

r:1,etaooh'.ttol1 li'bro a.l hQf. LU11a , ... pr.,. 

v& eoava••nt. 'el1·!nt1..en•• Oha 11 paseato b ·..... 

8111 ,:r••••t •• 8 aella .eceesitk U 1a4apre .al ,..... 

1;. "Qoto p1' proto.tueat. ,. '0.81\11" anoll., paro• . 

prendere e %'1801"'1:8 pro'bl~t 411 p•••••t • .• 

Elpre8so l 't.....10 oh. la ,r10"4. 4el , ••••'•• 

s1 aUuShi 84 aJPro~ondleo.. _.po, p1., 11011 po.eo aoa 

,.,rla••• ,.l l'1mp%'es&loae •• 01 1.lola 11 l1wQ 4.1 

ho!. ls1111uI 41.1 0"1"&010," 0)).8 01 'ha ; i.~0 , ....'Io 

q_ento,allo st&'to attuale dellA J"1"r••, 81,ot... 

ohi.'e.e. Paseloae. 4ot"rina, _4'....1..,.. tWmo p.t. 
'0 11 hof. Ul.111il. %pe1>l.al »0••' t.lla ~loo.tru.,.! 

./. 

http:pe1>l.al


I 

, \ 

\ 

4) 


Ile 41 _ etrtltà acoçate•• ohe noa p088e.I"' ,1& 

aor1tt..,8QJlO esv ....,. oom_•••l .~ 'Jes1 »0.... 

8.oJ'1801"'8Ì'81 oon 1 t 1.I.Siae utelUpate.e1 '1 

0._n"'8.p8"'111 dl '\tea'. oi'til"'•• oon la '·oO!. 

puuloa. 008 al._ olY11-.aft1a1 (P'" 1111:1.%'1••1. 

per tempo, per l.area seo....tl0a) aquena lso1aaa. 

me. dl 0111 rl-..,a mau1ol' oòpia di 4GltUl.a'tl. 

l>lft1011e ,.,.01' la rico.Valoae, ma atfuo! 

aut•• E4 .10 o~lo theuos.d.1080 'serl0 e .p,! 

tontoot•• J,1Ula 81111a acotato a ,,,e.ta rico._a- ' 

a1on. OQJl seaeo 41 1'"*.,0.8.\)1111à, e, torse, _oh. 

00•••ttaal0.e. 

b 11 q..alro ohla. r1sl4.ta, anohe .el0<noa 

pz.e...o41 av.~ 1.' 001111810.1 neo•••art" per '_ :"41- " 

, tarlo, ••_ risulta MllY1ae.te, qual, _mo.io.lft 

801ta! 

Q\lale Vi.io.. iU.iJ:l.'. 41u paI8."O, ell. 
sl proi"'. ;p.:rb Sa '_".attuasi_t ,r•••U. 

B st oohe 'la po••'a ael :paese'o lìa, to...... 

talvolta troppo .1;'b'atto llA., Ilol 4o\)ld.8ll0 .eserCii 

)fiOono.cent'aoa IGlo ,er la r1feroa. ma anohe:per A' 

verl. ie,ira. a qU.8~" p&$.1:.... ep1rit.ale vereo ~ 

.1. 

http:MllY1ae.te
http:r1sl4.ta
http:utelUpate.e1


,) 

",8atO', eh. aO'.e. '."to lIono. 

r.. 1'10••tra:l.o•• 41 t\l.'to ma40 ..U,•••• 

1,'-'0 ·41fft.'.il•• l'A. aoa ha 00••14••to $010.i. • ,!· 
. " ~.t . , " . 

......t ... 40....t1 r.et1...... ha.·ol.to l'i.~.. 

....t•• laVi_ illtU:fidUlI t oollt~Uva. p••. • 

_.clo '8014to, _ ••10011'....0 41 Wl. 01ri1;-'-4I1- . 
ttlTuMe4 earop.a. la ,UI•• ritlatru.aloa. _ir! 

vol. ti la 80" " •• ' 1a t.atualoa. A.l1~A. 

I iO Ck ,. ml11eu1e 40'. la'oaqQ,t.'........., 
~~ ~ . .:v~k:lfdJ ~1NO~OV .'~ \/4~~) .. .....• .
\ ~,o_;. t.,~ q 1"....'0.mas...·.l . 

.~~~ ~~. r1elallorR~t ·'.1_.n. ·· '1 ba· ttv'il."'D~ÒIt'i.J. 'I ' e.: ." ~~~p . . .. .. 1'Ìl~ .,.., .... ' , ' . ' ," ~ "\: 

\ ) 
e118 .P 
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·IL ';PAESE 

L'aspelito e le vicende della civiltà sarda dei nuraghi e delle culture 
che l'hanno preceduta e preparata si comprendono meglio se viste anche 
nella comiee e sullo sfondo del quadro fisico in cui ebbero origine e svol
gimen to peh lungo passare di secoli. Difatti gli elementi naturali, che 
condizionano le manifestazioni culturali d'ogni popolo, hanno predisposto 

. è orientato, per così dire, le attività umane delle genti isolane conducen
dole a risultati, materiali e morali, in cui si rivela, forse più che altrove, 
una strett.t aderenza fra l'aÌnbiente e i suoi abitatori. Si coglie una 
rispondenz1 particolare, in Sardegna, fra paèsaggio fisico e paesaggio etico; 
ed anche il destino etnico-storico di questa terra, aspro e tormentato da 
vicende as~i spesso infelici, appare quasi come una conseguenza del tra
vaglio morJlologico, del disordine fisico, dell'iI)temperanza climatologica dei 

I 
suoi fattor~ naturali. L'anima, poi, dei Sardi, che è molto anima antica, 
nelle sue eSplosioni istintive ed essenziali, nelle sue disarmonie barbariche, 
nei suoi rhelanconici e ribelli silenzi, nella sua «reclusione» talvolta 
spietata, trae alimento da questa,. sorta di sustrato «umorale» d'una 
terra al naturale, d'una geometria irregolare e incolta, vasta, dal respiro 
continental~, e chiusa, insulare, nello stesso terppo. 

Frammento d'un vecchio esteso continente alla deriva (la Tirrenide), 
Isola nell'i I~la, chiusa per uno stretto giro radente le ~ue coste massicce, 
poco articlate, distac~ata e per un largo cerchio dalle più vaste é potenti 
terre delle Penisole iberiche .e italiane e dall' Africa Continentale, la Sar~ 
degna, l'aIl!tica zolla che i Greci assomigliarono a un piede umano,ebbe 
segnato in Iparte dalla natura stessa il su'o destino che la ISua gente _. 
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ed altre genti sopravvenute su di essa da ogni parte - perfezionarono 
con spietata coerenza. Effetto di quella sorte fu la condanna della ven
tosa terra t rcaica, posta fra mare e cielo, a una pittoresca immobilità; 
quasi a far ' da mostra, o da sedimento, ad un mondo ancestrale e fossile, 
durante lo $volgersi di mondi e di umanità più recenti e in moto; a diven- , 
tare l'imm~gine didattica della . preistoria nella storia. 

L'isola; che è la seconda per superficie fra quelle del Mediterraneo 
(24.089 kmq. di superficie, il 7,5 % dell'Italia fisica), è p'osta nella zona 
centrale del bacino occidentale di quel mare; e, perciò, si presenta come 
una regione transizionale, sta essa stessa a un grande incontro di paesaggi, 
da quello italiano a quello della meseta iberica, a quello delle regioni 
africane, e ,cioè all'incrocio dell'importante via longitudinale fra il bacino 
mediterraneo orientale e 'occidentale, in una posizione di valore militare 
ed economico, e tale che vi fu possibile, fino dai primi tempi delle sue 
vicende, il 'convergere di elementi culturali ed etnici ed il fondersi di essi 
dando origine a quadri che aSsumeranno via via una fisionomia peculiare 
di grande suggestione. Questi quadri particolari di civiltà l'Isola ebbe a 
fissarli specie durante l'età nuragica, ma i loro esiti elementari si man
tengon'o ancor oggi, tanto che la Sardegl).a è stata considerata come un 
museo naturale per l'etnografia sudeuropea. ~ 

Al costituirsi dell'originalità storico-culturale della Sardegna, che con
siste appunto e soprattutto nella « recessione» dei caratteri arcaici, hanno 
contribuito fattori diversi, esterni ed interni, di natura storica; però non 
va trascurato il pes'o della componente geografica e morfologica dell'Isola. 
Il fatto che l']chnusa o Sandaliòtis o Sardò (nomi dati all'Isola dalla 
marineria greca) si trovi più staccata daWEuropa di qualùnqua altra isola 
mediterran~a, ha condizionato la sua posizione marginale riguardo ai 
grandi eventi storici di carattere generale euroasiatico fin dall'antichità, 
di cui non, sentì che riflessi e· a cui non partecipò in modo determinante, 
acquetandosi a una situazione . di cultura subalterna e a un livello di storia 
minore. In fondo, nel barbarico Occidente, la Sardegna insieme alla Cor
sica e allei Baleari, fu tra le provincie più barbariche, intese nel senso 
c~e ess: crearono dei qua?ri chiusi ~i pitt~rescaoriginalità~a anc~e 
dl medlOc:tìe sostanza «stOrIca» perche fuorI. - e contro . talvolta - ìI 
cir~uito deille grandi civiltà c~lt~ che det:rminaronò il destino del mòndo 
antlcò, p0I!tandolo a forme dI vlta superIore. 

La stds;aconfigurazione litoranea dell'Isola facilitò questo fenomenO' 
di isolame to e di recessione. Le cOste, per quanto lunghe sieno (km. 1896,8)1 
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hanno scarse articolazioni e sono prevalentemente rocciose per tre quarti 
del litorale'l ed il resto è 'occupato da spiagge più o meno orlate . di dune e l" ~ 

con pochi porti, fra cui veramente naturale quello di Cagliari, al Sud, 
verso l'Afdca. Riferendosi alla ripa orientale, che alla Punta Orrolatzi 
precipita sul mare azzurrissimoe profondo per 757 m., Silio Italico (XII, 
372), cantava: «qua videt Itàliam, saxoso torrida dors'o». Questo dorso 
si staglia c()me un bastione ostile al navigante che viene dall'Est, dissua
dendolo dall'incontro con le genti ' che vivono dietro quella barriera, chiuse 

. come in un carcere. Così si spiega la rara. presenza di documenti di sog
giorno umano antico (preistorico e protostorico) da questa parte, se non 
in corrispondenza di brevi insenature vallive. Meno sfavorevoli le condi
zioni del litorale al Sud e all'Ovest, dove il contorno costiero corre più 
variato e l'isobata di 200 m. si mantiene regolare circa a 20 metri dalla 
riva, mentI':e a Oriente si disegna in dossi e cavità, c'on salti di 1000 metri 
appena a 15 km. di distanza, recando insidie alla navigazione. L'insedia
mento antico si svolge più denso da questo lato, sia al margine esterno 
sià nell'entroterra, per effetto di tali condizioni accresciute anche dalla 
presenza d~ stagni e lagune e di spazi pianeggianti di un certo rilievo, 
aperti e v~ntilati, costituenti ùna fonte di risorse naturali idonee a una 
concentraz~one di vita. Con tutto ciò, ed eccettuato qualche punto di par
ticolare va~ore (come lo «hinterland », del Golfo degli Angeli - Cagliari), 
le coste sarde ebbero - ed hanno - scarso valore economico e si pre
stano male[ a servire da tramite tra l'Isola e le terre circostanti. La medio
crità delle ' coste sarde ha contribuito a rendere assai modesta la vita 
marittima ,e ad accentuare quell'isolamento naturale che ha avuto conse
guenze deqisive per i caratteri antropici della regione. La scarsa popola
zione, in ogni tempo, del suolo sardo (ancor oggi si contano appena 
1.187.763 abitanti) dipende anche dal bass'o potere di attrazione del lito
rale isolano che non ha favorito quel fenomeno di colonizzazione e di 
popolamento (che creò nuove patrie ed interessi umani e culturali fonda
mentali) caratteristico della Sicilia e della Magna Grecia. La colonizza
zione dell Sardegna, a partire dai tempi storici, ebbe caratteri · di sfrut,· 
tamento e di dominio politico-militare con scarsi riflessi di trasformazione 
e potenzia, ento antropico ed etico-etnico. 

All'isdlamento dall'esterno si aggiunse quello interno determinat0 
dalla struttura e dalla morfologia particolare dell'Isola. L'impalcatura del
l'Isola, rigida e . scolpita, è di natura fondamentalmente tettonica. Sulla 
zolla più antica d'Italia, risalente fino al cambrico e al silurico, ' già riunita 
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al massiccio continentale europeo, ha agito, nel carbonifero, l'intrusione 
granitica o/cinica che rappresenta l'avvenimento geologico che ha influito 
di più sUgjli aspetti fisici depaSardegna e su alcuni tra i più significativi 
fatti antropici. Qui si rileva bene l'antica impronta continentale dell'Isola, 
appena at!tenuata dal successlvo intervento del mare. In . questi tempi 
comincia quel modellame.nto p~r fratture del rudero del massiccio conti
nentale c~e diverrà fatto determinante del frammentarismo plastico della 
Sardegna (fosse da NE a SO nella parte NE dell'Isola). Ma questo sbloc
camento e questa frammentazione in zollegislocate della massa antica 
cristallina 'prendono sviluppospettacolare nei cenozoico; in seguito al cor
rugamento alpino, quando l'Isola acquista la figura d'una regione a zolle 
con montagne a pilastro separate da fosse o conche di sprofondamento, 
colmate, poi, nell'oligocene da' effusioni trachitiche e nel miocene da depo" 
siti calcari-arenacei-marnosi. Nel miocene la Sardegna si staccò dalla 
Corsica, e nella fossa trasgredirono le acque del Canale di Bonifacio, . largo 
12 km. Un altro grande canale marino, lungo circa 100 km., corrIspon
dente alla forma del Campidano, separava la parte 'orientale da quella 
occidenta~; esso fu poi riempito da J>oderose alluvioni quaterna'rie, mo
dellate da, ampie, terrazze. Altre fratture, con dire2iione NO-SE, seguirono 
all'emersiòne dei depositi oligomiocenici nel pliocene, e ne uscirono effu-· 
sioni di ~ava basaltica, nella parte centroccidentale e orientale, che .si 
consolida~ono modellandosi in . tavolati, separati da valli profonde e dai 
versanti p'recipiti, smembrati poi in altopiani minori, a superficie molto 
regolare ~giare, gollèz). , 

Il di~egno plastico dell'Isola, così formato, si conclude in una quin
dicina di massicci antichi, dall'aspetto morfologico (non altimetrico) preva
lentemente montuoso, a superficie' arrotondata, separati da altopiani o da 
pianure: 'un paesaggio, dungue, inciso, sbloccato, particellato con forme 
predominanti di altopiani (antiche superfici dispianamento del sustrato 
cristallinQ) e tavolati ('lembi di depositi vulcanici o sedimentarD., isolati 
da solch' vallivi ripidi e se'ascesi, corrispondenti a linee di frattura di 
origine tiettonica. Una cesellatura morfologica del genere, in cui si 
distinguo o alcune, fondamentali linee di divisione, come le barriere dèi 
rilievi de!J. Limbara, del Màrghine, del Monte Ferru e soprattutto del 
Gennarg ntu, mostra una spiccata «attitudine' » a favorire il costituirsi 
elo svil ppo di quadri culturali chiusi, 'di isole antropiche di minuscole 
entità, d~ unità etIliche dal carattere ca.ntonale, circoscritto nell'ambito di 
regioni ~eografiche in miniatura. La storia -della Sardegna (e quella in 
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specie dei :suoi popoli più remoti) non giunse al di là della storia del 
« cantone », quando non si fermò aHa storia del «villaggio» e, dentro 
del villaggio, a quella del clan e, dentro del clan, a quella del gruppo 
familiare. ILe sue genti, come non riuscirono mai ad evadere dalla stretta 
dell'Isola, espandendosi verSo altre terre, limitarono il loro mondo e le 
loro conoseenze alla minut~ cerchia geografica d'un penepiano e d'un 
altopiano di poche miglia quadrate, vedendo nel rilievo tabulare fronteg
giante a minima distanza quasi' un regno lontano e diverso e nel solco 
vallivo interposto, percorso talvo!ta da un misero fiumiciattolo, una sorta 
di frontierf fra stato e stato. n poliformismo litologico, il frammentarismo 
plastico, determinarono una molteplicità di aspetti culturali, ciascuno ope
rante in cpmpartimenti ambientali fuori di . una visione organica e uni
taria delle I correnti di forza e di civiltà esterne e privi di una coesione 
morale e politica interna, ciò che rese estremamente facile l'azione degli 
invasori in ogni tempo. 

Se la morfologia della !Sardegna, a isole geografiche (cantonalì), ha 
condizionato il carattere etico fondamentale dei · suoi abitanti, tendente 
all'isolaziol1lismo e all'individualismo di gruppo o di persona, essa ha avuto 
peso anch~ sulla .scelta delle sedi, cioè dei luoghi di attività umana, come 
i suoli hamno orientato per tempo le diverse economie dipendenti dalla 
natura lit910gica del mosaico di rocce di cui ·è costituita l'impalcatura di 
questa tenia arcaica. 

Mentre le culture prenuragiche mostrano di prediligere i ripiani allu
vionali lit~ranei o al margine inferiore dei solchi vallivi dei corsi d'acqua 
più importanti o le grotte carsiche in una fascia che non supera llOrmal
mente 1 .25 chilometri e in una zona altimetrica che non raggiunge i 
600 m~tri) la densità dell'insediamento nuragico è condizionata, ancora 
una volta,Idal prevalere della morfologia tabulare particolarmente idonea, 
per la su, struttura, l'elevazione, la distanza dal mare, ai caratteri di 
quella civ~tà: (zona di concentrazione fra i 500 e lÌ 600 metri e fra i 
25 e i 30 khilom~tri dal mare). Le vaste superfici, per lo più precipiti a1l 

margin:, .{e~ .penepiani cris.ta. l.lini e dei tavolati. tr~chitiC~ .. .. .·.. e lavici, .i loro
frastaglI a nentranze e sporgenze donde era facIle Il domInlO e la VIsuale, 
la posizio e elevata, soleggiata -e ventilata, la roccia copiosa e buona da 
lavorarsi, suggerirono e facilitarono la costruzione delle migli~ia di torni 
mègalitich , orientando l'attività, modi di vita, pensieri dei loro costruttori. 
In quel esaggio tabulare, scolpito e diviso, l'attitudine «cantonale» 
dei guerri ri e pastorinuragici, trovava l'ambiente più proprio e conge
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niale. Le valli, invece, per la · loro ongme tettonica che non dà luogo a . 
ripiani o terrazzi, non costituiscono un luogo di scelta per le culture 
antiche se non per eccezione; e i corSi d'acqua che le solcano hanno rap
presentato per l'insediamento umano delle genti che ci interessano un 
elemento ostile, anche perché essi non sono veri fiumi tanto che non hanno 
mai un nome unitario e segnano, col frazionamento della denominazione, 
quel fenomeno di compartimentazione e di limitatezza di conoscenza, di 
isolamento antropico a cui si è fatto cenno più sopra: 

Civiltà di altopiano, per di: più con aspetto montagnoso, 'significa 
carenza di civiltà agricola (che è civiltà di fiume e di pianura rappre
sentata nelrIsola da appena 1/5 del territorio); e significa soprattutto 
civiltà pastprale. , 

Tale 1arattere ebbero appUilto le civiltà preromane della Sardegna, 
né poteva essere diversamente, per la necessità lito~morfologica della sua 
struttura fi~ica e per la natura dei suoi suoli. Una terra col 60 % di terreni 
impermeabili, facilmente dilavabili dalle acque scarse e saltuarie, con la 
stragrande ! maggioranza dei suoli favorevoli all'erba o alla macchia 
(nelle forme dalla gariga alla landa alla steppa predesertica), con i tre 
quarti dei quadri vegetativi naturali o spontanei, con la metà del terri
torio costituito da pascoli bradi permanenti battuti da venti selvaggi, 
non può non aver espresso un"economia pastorale, e, di conseguenza, aver 
attivato, cqn tutte le remore dell'isolamento, una civiltà pastorale che, 
per vocazi<!lne, è civiltà bellicosa. La grande varietà di pascoli, dovuta 
alla diversih dei suoli, ha favorito, in ogni tempo, i fenomeni di transu
manza dellr, greggi ed il nomadismo pastorale. Fu questo, forse, a deter
minare la tliffusione regionale della civiltà dei nuraghi anche nelle zone 
più remot~ dove gli agricoltori non sarebbero mai penetrati. Anche in 
tempi recef ti sono stati i pastori a creare, con i loro spostamenti ed il 
successivo $ssarsi suna Jerra, i pochi e limitati fenomeni di ·colonizzazione 
interna di (pIaghe disabitate e incolte dell'Isola. 

Non s·1 vuole negare, con ciò, che in zone propizie, c'ome nei suoli. 
calcari-ma osi e alluvionali delle colline (appena 1/3) Q nelle baSsure 
litòranee o interne (i c.d. «campi») si praticassero anche forme di agri
coltura, e si svolgesse una civiltà agricola conseguente. Ma essa dovette 
essere di re piro angusto e di scarsa forza se le culture indigene non sono 
mai riuscit ,/ a raggiungere lo stadio di civiltà urbana che fu vanto delle 
grandi civ' tà orientali pregreche e che sono testimonianza del valore 
umano dei popoli più civili dell'antico Mediterraneo. 
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Anche: il sottosuolo ebbe la sua importanza determinante per l'Origine 
e ·10 svolgimento delle culture locali della Sardegna. L'ossidiana (vetro 
vulcanico), contenuta nelle trachiti e nelle perliti del Monte Arci, la 
montagna che limita a Est per lungo tratto la fossa del Campidano ricca 
di centri preistorici dall'età della Pietra all'età del Ferro, fu,. forse, la 
causa principale della venuta dell'uomo primitivo in Sardegna, che si 
serviva di 4uella materia per. farne armi e utensili e la commerciava larga
mente all'~nterno e all'esterno dell'Isola. L'ossidiana era una sorta di 
oro nero dbll'antichità. Nelle viscere, poi, dei terreni paleozoici dei mas
sicci cristaÙini disseminati nell'arcipelago terziario, erano i tesori metalli
feri: i minf rali d'argento, di piombo, di rame il cui fascino dovette per 
tempo lusingare i navigatori, anche perché queste ricchezze, come 1'05si
diana, si tJovavano nelle regioni dell'Isola più aperte al mare e verso le 
coste menol sfavorevoli all'attrazione e alla concentrazione antropica. Dalla 
presenza delle. miniere derivò il carattere. industriale, metallurgico, della 
civiltà dei tnuraghi e si acuÌ quella vocazione alla guerra che èra innata 
nello spiritb dei pastori. . '. 

I / 

Di qut<sta gente di Sardegna, antica come il suo paesaggio fisico, come 
la sua flor~ e la sua fauna, caratterizzata da specie endemiche miracolo
samente sopravissute al naufragio delle matrici negli scogli sardi dell'ar
caico continente tirrenico, noi diremo nel corso di questo lavoro, chia
rendone il i quadro morale e culturale con i documenti dello scavo e 
dell'archeol1bgia, non potendo fare altrimenti per la scarsezza delle notizie 
storiche. . 

È sembrato, tuttavia, utile far procedere l'esame delle vicende del
l'uomo preÀuragico e nuragico da questo sguardo geografico panoramico, 
perché non lv'è dubbio che gli elementi naturalì, al disopra dell'intelligenza 
e della vOlpntà di quei popoli remoti, hanno influito sulla loro attività 
fisica e psichica e hanno contribuito a indirizzarne le manifestazioni della 

I . 
loro non inutile esistenza. 
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LE VICENDE CULTURALI 


I fa t:ti culturali delle- genti sarde preromane, che abbracciano circa 
tre millerini, si sono venuti svolgendo piuttosto lentamente come è delle 
civiltà a !carattere no~ storico (ossia senza tradizioni scritte), attraverso 
vicende dfverse e successive. 1110ro ritmo h<\, . avuto delle oscillazioni interne, 
nel tempo e nello spàzio isolano, dovute appunto alla varietà degli aspetti 
geografic~ dell'ambiente di sviluppo; si sono avuti cioè dei processi qua 
anticipati qua ritardati a seconda delle condizioni più o meno sfavorevoli 
delle are~ di azione delle piccole cellule antropiche in cui abbiamoimma
ginato sdompartita, fin dall'antichità, la vasta regione. È, poi, naturale 
che il p l sso delle culture protosarde si sia differenziato da quello dçl1e 
altre civm:à. medit:rrane~,soprattutto dalle gra~di civiltà a?~t~lich~-egee 
delle qualal l popolI locah, pur subendone lontam ed affievolItI nflessI, non 

I 
ebbero l'lesatta percezione dell'importanza, del peso e della dimensione 
storica, 110n dicesi (ché sarebbe tropp'o) .dell'esistenza. Non poteva essere 
altrimenti per popolazioni isolate all'esterno e in se stesse, portate per 
attitudin~ fisica ai ritardi e alle persistenze. Si spiega in tal modo lo sfal
samento icronologico degli aspetti culturali paleosardi rispetto allemani~ 
festazionip c'on elementi affini,dellegenti orientali più provvedute e civili, 
sfalsamerito in ritardo di cui, però, non soltanto la Sardegna fa mostra, 
essendo ekso fatto comune ad altre zone con caratteri recessivi dell'Occidente 

d· Ime lterr~neo: . 
Queste vicende lontane e vicine insieme, perché alcuni loro elementi 

essenzialiIdi caratterizzazione ' morale e psicologica vivono ancor oggi nei. 
reeessi pclpolari delle zone più appartate dell'Isola, si sono prodotte in un 
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enorme arcp di tempo, spesso ripetendo ad oltranza la loro forma di vita 
e ribadend(l) i caratteri tanto da segnare un'impronta indelebile di una 

. perspicua 6riginalitàmaanche di una sconcertante fissità e angustia: 
l'impronta dell'arcaismo che costituisce, in gran parte, il pittoresco, lo 
« charme» . della Sardegna per i suoi osservatori romantici innamorati 
delle « periferie provinciali ». Ma questo arcaismo culturale, acuito e con
geniale a quello del paesaggio fisico, dà, a parte le tenerezze retoriche, la . 
. " isura dei lililiti e della sostanza della civiltà protosarcla, che furono, in . 
definitiva, abbastanza modesti, per quanto non privi di significato. A 
quelle espressioni remote di vita manca però una fervida inventiva, una 
OHlaullC",'" ·Ul "VHUt-'t'U, una pOclenza Ul e,t-'anS,lone lnrerna eu eSlerna, un 
superamentp continuo, le qualità cioè che fanno grandi e portano a positivi 
risultati storici le attività dei popoli. 

La matrice arcaica, il carattere di fissità, il ritmo lento rendono diffi
cile, talora . impossibile, distinguere, nell'insieme delle manifestazioni delle 
genti sardel preromane le singole specie culturali, ossia i quadri specifici 
di attività fumana che esistettero differenziati nei luoghi e. nei tempi; e 
di precisar~ questi tempi delle vicende che si dovettero seguire in un'ampia 
prospettiva. Non ci aiutano, certo, in questo lavOro critico le notizie che 
su quei popoli ci hanno lasciato gli scrittori antichi greci e romani, per 
lo più poc~ interessati all'Occidente, da lorò considerato erra di barbarie, 
paese senzt dimensione di tempo storico, mondo mitico: dove Herakles 
aveva piantato le· SUle colonne e sosteneva il gran peso del globo e dove 
fiorivano, ~rofumati nel sole, i giardini delle Esperidi. Per la Sardegna le 
notizie COnfIinciano a dare una certa, seppure scarna, successione di avve
nimenti (e' dunque di vicende culturali) a partire da tempi storici: ci 
indicano, ih sostanzà, una progressione, non sempre lImpida, della civiltà 
fenicio-cariaginese su quella degli indigeni (ritenuti Libi e Iberi, cioè di 
matrice ocfidentale) e della civiltà romana su quella fenicia-punica (o 
semitica). ~uccessioni, dunque, e incontri, nello spazio di poco meno di 
quattromila anni, di sangue camita, semÌta e indoeuropeo. Quanto, poi, 
alle caratt~ristiche e ai fatti delle popolazioni locali i cenni, non di rado 
contraddid ori, si limitano a poche annotazioni: la natura bellicosa, pasto.. 
rale e piratesca dèi montànari, già abitatori del piano fertile e coltivatori 
sull'esemp+ degli emi greci (Iolao, Aristeo); il miracolo architettonico di 
quelle gen~i antiche a cui Dédalo (l'artefice cretese simbolo del geHioco
struttivo rJediterraneo) avrebbe insegnato, egli stesso erigendoli, grandi e 

I 
belli edifizi funerari e di pubblica utilità, fra cui, di splendida armOnIa 
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e di senso' culturale protogreco (m1ceneo), le "« tholoi », cioè i nuraghi 
chiamati non con questo nome ma con la denominazione elladica di dedaléi 
(miceneo <~ daidareo »). In queste informazioni della tradizione letteraria" 
venate di nazionalismo (ma in quali narrazioni storiche non appare mai 
il mal germe ?), si colgono bene le due «vocazioni» fondamentali della 
gente prot0sarda, e cioè l'amore alla lotta (ossia in ~ostanza il valore della 
libertà) e l:'attitudine a costruire in grande e duraturo, quasi con senti
mento religioso, vocazione di civiltà megalitica che si esprime soprattutto 
in senso «bellicoso », con i nuraglli che furono strumenti di guerra. Per 
il resto, niente che interessi le vicissitudini di quei grandi costruttori se 
nOn forse Vindicazione, assai schematica però, d'una vicenda economica: 
il passaggiQ dallo stadio agricolo allo stadio pastorale in conseguenza della 
recessione dal mare all'interno e del decadimento culturale con progres
sivo imbarlDarimento delle civili forme «greche» dell'età dell'oro o degli 
erOI. 

Sicché non resta che cercare di ricostruire le linee di successione dei 
quadri di pultura paleosarda,e nuragica in particolare, sui dati offerti 
dalla disci~ìna archeologica, cioè soprattutto dagli elementi materiali, dai 
beni strumentali (ma anche dai segni del culto e dai documenti artistici) 
che il terre ti o ci "ha oonservato, per secoli, . dal naufragio di una gran parte 
della civilt . antica locale: quella che ai più vicini nel tempo, anche se 
lontani nel I spirito "(i Greci e i Romani) facevano tanto senso di spetta
colo. La dqcumentazione archeologica' viene dalla ricerca sul terreno, dalle} 
scavo scienfifico, molte volte (con ritrovati stupefacenti intrinsecamente 
o per il fa'Scino dell'improvviso) dalla scoperta casuale. A parte, in fin 
di testo, diamo un breve sguardo alla storia (senza romanzo) di queste 
scoperte le quali, cominciate sul finire del '700 hanno progredito, alla .' 
moda romantica, nell'BOO e, solo nel '900, hanno preso significato e sviluppo 
critico e sci~ntifico, sino a raggiungere livelli sperimentali. Purtroppo, per 
la scarsità Selle esplorazioni diligenti e per la poca fortuna dello scavo 
scientifico non si sono ancora avute, in Sardegna, se non per eccezione 
quelle serie di livelli archeologici sul terreno (cosidette stratigrafie) che 
hanno cons~ntito, già da tempo, di tracciare la storia culturale delle grandi 
civiltà dell' tnatolia, del Vicin'o Oriente e di Creta, e, più di recente, della 
Sicilia, regi<mi, del resto, più felici perché gli oggetti ivi trovati nei lembi 
att~stanti il is.oggiorno umano, sono di evidente. e pro~to sign~fi~ato crono
10gIèo, pure~ m senso assoluto. A parte alcune mdubble ma lImItate osser
vazioni straitigrafiche fattesi, negli ultimi tempi, in grotte, ipogei e in 
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costruzioni imonumentali relative a culture di età · anteriore a quella dei 
nuraghi, l'~nica importante e significativa documentazione stratigrafica è 
quella che'l per la successione della civiltà n uragica, si è potuta leggere 
negli ampi e profondi scavi del complesso nuragiCo di Barumini, esteso 
dall'età de~ Bronzo recente al p~r.iodo romano. Per il rimanente, e dove è 
possibile farlo, la classificazione progressiva delle culture paleosarde si 
basa ancora sul criterio della comparazione dei resti che le cOstituiscono 
con elemetliti simili o affini di aree di civiltà (iberiche, centroeuropee, 
italiche, ba!lcaniche ed orientali in specie) le quali mostrano di avere una 
certa concltisione o stabilità cronologica. Criterio e strumento incerto, per 
la verità, tenuto conto che l'Isola, come abbiamo detto, ha avuto una 
scarsa circolazione culturale nel circuito panmediterraneo ed europeo e i 
suoi svolgimenti sono stati speèifièi, non paralleli, con una spiccata ten
denza anzi alla recessione e ai ritardi. Tuttavia, in attesa del meglio, non 
respingiamo il metodo comparativo, cOn le riserve del caso e fondiamo 
su questo qnche il nostro schema. 

In attesa e con l'augurio che, in sede internazionale, possa trovarsi 
e concordairsi un modo di caratterizzare e distinguere le culture antiche 
fuori del principio della materia di cui si compongono gli oggetti relativi 
(principio fl-aturalistico sebbene ripreso netl'alone della poesia di Lucrezio), 
su questo modo classificatorio, in cui si trovano però anche valori positivi 
(si pensi all'importanza rivoluzionaria della lega del bronzo e del metallo 
del ferro nello sviluppo e nella trasformazione delle civiltà e delle società 
umane), n(!)i fondiamo ancora il profilo progressivo delle culture sarde 
prenuragiche e nuragiche. Lo fondiamo anche, come appare dall'ultima 
aggettivazi4ne, distinguendo due età particolari della Sardegna: una ' ante-

I 
riore all'origine del nuraghe - forma che ben merita per l~ sua impor
tanza mon~mentale ed, il senso culturale di far da perno a un inquadra
mento storico - e l'altra contemporanea alla nascita e allo svolgimento 
della civiltà che seminò di migliaia di torri ' quella vecchia terra. 

Ed ecdo lo schema: ' . 

A~ Età prenuragica. 

In qu&sta età rientrano le manifestazioni di vita delle genti sarde: 

1) &1 Neolitico, ossia del periodo di civiltà detto anche della pietra 
levigata in contrapposizione a quella scheggiata del paleolitico; 

2) <fuI Calcolitico (o Enolitico), denominazione dell'età della Pietra 
e del Rame o dei primi metalli; 

I 
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3) iei Bronzo antico, inizi. dell'età della grande rivoluzione metal
lurgica a s ,guito deU'invenzione umana della lega del rame e dello stagno 
che dette i l bronzo. 

Ment~e nel Neolitico e nel Bronzo antico, per ora, non si osservano 
articolazio+ culturali distinte, nel Calcolitico . sardo si riconoscono tre 
culture: quella dei « circoli» q cultura di Arzachena, da un centro archeo
logico di nbtevole interesse della Gallura, la regione più settentrionale della 
Sardegna ~rossima alla Corsica e con una sua individualità fisica e antro
pica caratt~ristica; cultura« Beaker » o del vaso campaniforme evidenziata 
dalla prescrnza di questa e di altre forme vascolari di matrice iberica; 
cultura di : San Michele, dalla grotta omonima ai margini dell'abitato 
moderno di OZIeri (Sassari), che è la più diffusa e ricca di espressioni e 
con maggi~r durata. . . 

, ) Età nuragica. 

Assomma i tempi del: 

1) ~ronzo medio; 

2) fronzo recente; 

3) ferro antico, o prima età della metallurgia del ferro corrispon
dente a u 'altra grande evoluzione economica delle società antiche europee 
a cui corr ,sposero vasti movimenti di 'popoli (indoeuropeizzazione); 

I 

4) ferro recente, o seconda età del Ferro che vide lo sviluppo dei 
popoli arH, 'ormai stabilizzati nelle loro sedi, e attivi culturalmente dentro 
e contro l~ potenti cÌviltà storiche mediterranee. 

L'età nuragica si suddivide, a sua volta, in: 

a) tà nuragicaarcaica(o Protonuragico), includente le culture del 
Bronzo m dio e recente; 

b) tà nuragica media, o apogeica (o Medionuragico), includente 
~ ~ culture della prima età del Ferro; 

c) tà nuragica recente 'o della decadenza e della sopravvivenza 
(Tardonu .agico) che abbraccia le manifestazioni culturali locali della se
conda età del Ferro. 

In s o a questa partizione, che deve considerarsi relativa. allo stato 
presen~e. fell~ rice~ca e deg!i ~tudi: e p.ertanto appa.re necessariarr:ì:nte 
suscettlbIlr dI modIfiche o dI rIVolgImentI per l'avvenIre anche prOSSImo 
(stiamo appena alle prime fasi fondamentali dell'indagine archeologica)~ 
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si possono sperare alouneculture specifiche. 
Nell'er .nurag~ca . arcaica, si evi~~nzi~no le culture di .Bunnànnaro 

(Bronzo ~1FdI.o), chlam~ta COSI dal villagglO ~oderno omomm? ~o:: f~ 
scoperto un Ipogeo, dI Korona "Moltana, contenente elementI tIpiCI dJ. 
terracotta e di altra materia; e la cultura di Monte Claro (Bronzo re
cente), la 1ui denominazione è legata ad un altro ipogeo venuto in luce 
nella localirà dello stesso nome ai margini della città di Cagliari, anch'esso 
con suppellettile caratteristica. 

Nell'etlà nuragica media; si possiedon'o, per ora, le articolazioni cultu
rali della grande civiltà megalitica negli strati di Barùrnini (Cagliari), vasto 
e importal1te complesso recentemente scavato col metodo stratigrafico che 
ha condottp a riconoscervi ben quattro villaggi sovrapposti di età diversa 
e successiv<J,. Per il medionuragico a Barùmini, si ha l'aspetto culturale deI: 

1) Nuragico I inferiore, con esiti di cultura Monte Claro; 

2) Nuragico I supe-riOre, con esiti di cultura di Bunnànnaro e con 
elementi assolutamente nuovi di cultura. geometrica a sfondo paleogreco 
e paleoitaliJ:;o.Questa del nuragico I superiore di Barùmini è cultura vasta
mente diffùsa e profondamente radicata nell'arco della civiltà nuragica; 
ed è ancheb sin oggi, la meglio rappresentata e conosciuta. 

Dell'etià nuragicarecente sono documenti i resti, abbastanza distinti 
e significativi di un mutamento culturale (in costume e cose), del Nura
gico Il di Barùmini. 

Si comprende che questa classificazione non può ritenersi estensiva a 
tutta l'Isola, sia perché riguarda, attualmente, lUoghi ed aree archeolo-, 
giche molt()) limitate,- sia perché la varietà delle entità fisiche e delle cellule 
antropiche Idella regione, ancor oggi in parte con quadri culturali specifici 
talvolta co~trastanti, suppongono e pretendono un polimorfismo ancor più 
accentuato i nell'antichità, c'ome del resto suggeriscono gli accenni degli 
scritt0ri clGissici a « popoli» e a« civÌtates » (cioè a gruppi etnici e sociali 
particolari)1 e testimonia globalmente la storia « cantonale» della Sardegna., 

~ ~urf. titolo di ori~ntarrrepto, e c?n ~olte.ris~rve, si d~ qui , anche 
una mdlca~:lone cronologIca <l,ssoluta del varI penodi delle eta sùddette e 

I " 
anche delle culture che vi appartengono, ben consapevoli che questa della 

periodizza~'lone dei momenti culturali, è quanto di più relativo possa esi

stere (noncjstante che S,i disponga oggi " di , strumenti più progrediti d'una 


, volta, per Idefinire le attività umane) non soltanto in quest'isola dove i 

fenomeni di isolamento e di ritardo la rendono più difficile ma anche in 

quelle aree idi civiltà dove potrebbe facilitarla il ritmo più regolare e stabile 
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del tempo ~torico, a causa di frequenti ,contatti. 

L'età if'renuragica si può far iniziare nei secoli anteriorì al 2000 a. C. 
e finire vedo il 1500 a. c., con questo excursus: 

N eotitico: ante 2000 a. C. 
Calciolitico (o eneolitico): 2000-1800 a.C. 
Brorizo antico: 1800-1500 a. C. 

L'età riuragica si può concludere fra il 1500 a. C. ed il 238 a. C., con 
le seguenti Itappe cronologiche: 

Nuragico arcaico: 1500-x secolo a. C., e, più in dettaglio, 
Bronzo medio: 1500-1200 a. C. 
Bronzo recente: 1200-x secolo a. C. 

Nurqgico medio: X-VI secolo a. C., con le sottofasi del 
Nuragico I infè,riore di Barùmini: X-IX secolo a. C. (prima età 

del Ferro) I 
N~ragico I superiore di Barumini: VIII-VI secolo a. C. (prima età 

del Ferro). 
Nuragico recente: VI sèc.-238 a. C. 

È da I1itenersiche la data del 23& a. C . .è puramente convenzionale 
in quanto segna la prima messa di piede in Sardegna dei Romani, l'unico 
popolo che, "almeno ufficialmente, riuscì a conquistare tutta l'Isola e, affret
tando quel lprocesso d'inserimento dei popoli locali nell'orbita della storia 
della civiltà! classica, tolse loro, in molta parte (ma non del tutto) il conte
nuto « preiJtorico» (nella specie nuragico) e pose termine alla civiltà rela
tiva se noni altro neH'aspetto materiale perché lo sfondo morale, in certi 
recessi isolahi, si fa sentire ancor oggi. 

Per quknto riguarda i mezzi usati per tracciare lo schema cronòlogico 
proposto, e$ i sono, al solito, di duplice origine: quello archeologico tradi
zionale Chet Si basa sulla presenza di òggetti i quali hanno una datazione 
più o meno sicura (comunque molto vicina al vero) in contesti abbastanza ]
ben conosci ti e, talvolta, come quelli egizi, cretesi, etruschi, ecc., aventi 
il sussidio ella scrittura e delle fonti storiche; e quello, più recente e 

l , "sperimenta~:._, costituito dall'USO che ora si fa della radioattività del Car
bonio 14 p , stabilire il tempo di origine dei manufatti o dei residui orga
nici, restitll ' i dai luoghi di 'scavo orcheologico. 

Fra i ,ezzi del prìmo ordine, già da tempo, son'o stati presi in seria 
considerazi± e, e sono di indubbia importanza per segnare l'esistenza della 
civiltà nurar ica (e dei nuraghi in particolare), fin dai tempi del :Bronzo 
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medio, cerci. pani o lingotti di rame, con marchi dell'alfabeto egeo (lineare 
A), importati nella Sardegna centrale (Nuragus, Ozieri) da Cipro 'o da 
Creta, e che venivano anche offerti in dono dai Cretesi ai dinasti egiziani 
intorno alla metà del secolo xv a: C. (sono dipinti nella tomba di Rehhmiré, 
visir del fairaone Tuthmosi III, all'incirca dal 1470 al 1445 a. C.). Per i 
tempi delltl civiltà nuragiçaapogeica o media (Ferro antico, NuragicO l ' 
superiore d~ Barùmini) hanno valore alcune ben caratterizzate forme cera
miche (brocche a becco, ciotole) con una distinta, stilistica geometrica che, 
se non sono proprio di derivazione esterna, imitanO sagome più O meno 
analoghe d~ tombe della civiltà ' di Villanova e protoetrusche della Penisola 
italiana, d~ età fra l'VIII e ' il' VII s ècolo a. C. Del pari, e di più anzi, la 
cronologia Idel Nuragico apogeico si definisce attraversO gli oggetti e i 
documenti I~i artigianato artistico di bronzo, importati dall'Etruria (vasetto 
laminato dii stile orientalizzante del nuraghe Albuciu: VI secolo a. C.) o 
esportati d~lle coste sarde su quelle toscane-Iaziali in possesso di quella 
grande ciViltà tirrenica (btonzetti sardi di Vetulonia, Papulonia, Vulci, 
dell'vIII-VII : secolo a. C.). Su più generiche' comparizioni sono basate le 
cronologie del Nuragico tardivo delle culture prenuragiche le quali ten·· 
gono contr delle datazioni (peraltro assai incerte e revisionabili) delle 
culture franco-iberiche, meno delle orientali che mostrano d'aver avuto 
un passo più celere e molto anticipato rispetto alle affini attività 'culturali 
dei popoli antichi del Mediterraneo occidentale. 

Nell'ordine della cronologia fisica o sperimentale, abbiamo ora due 
analisi di materiali organici, fatte col sistema del C 14, entrambe relative 
alla civiltà nuragica. L'esame di un trave di legno ritrovato inserito in 
opera nellJ camera terrena della torre originaria del nuraghe di Barùmini, 
ha fornito una dataZIone del travestesso (e della torre) sui 1270 anni a. C. 
con oscilla ione di 200 anni in più o in meno (cioè fra il 1470 e il 1070 
a. G.). Qu~ta datazione riguarda il Nuragico arcaico e risponde, con una 
certa apPil' ssimazione, a ,quella offerta dai lingotti egèi, di ,cui si è fatto 
cenno. Un altro esame di C 14 è stato rivolto a carboni dello strato sedi
mentario ' , el nuraghe peppe Gallu (Uri - Sassari), una costruzione 
tecnica dekaduta, del tìpo c.d. «a nascondiglio» (o pseudonuraghe): 
l'indicaziode dei secoli VI-lV a. C., quest'analisi ci porta ai' tempi del nura
gico tardo ~ -ci conferma quèlle 'osservazioni sulla forte resistenza della civiltà 
indigena clb.e l'interpretazione storico-culturale delle genti che la produssero 
., d . , ' .gla , a prIma suggenva. 

II sig ificato di 'questa lunga traiettoria cronologica della civiltà .antica 
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sarda è di per sé evidenté. Dimostra uno sforzo umano cristallizzato in un 
piccolo mondo, astratto dalla circolazione dei grandi ideali delle culture 
che fecero · la storia antica, Ul1a gente superata da eventi più veloci (quelli 
della colonizzazione stor1ca) svoltisi nella stessa Isola non senza contrasti e 
sangue, ma indica anche una patetica tenacia di attaccamento a certi 
valori morali dai quali, in parte, nasce quel qualcosa di storicamente posi
tivo che ha sempre risieduto - e risiede ancora - nella civiltà dei Sardi.. 

( 
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L'ETÀ PRENURAGICA 

Il neolitico. 

La terra che vanta · i l~mbi geologici più vecchi d'Italia fu una delle 
ultime a rtcevere l'u_q.mo. Esso arrivò relativamente molto tardi in Sar
degna, soltanto nel neolitico e; per quanto oggi se ne sa, in nuclei isolati 
a caratterel di popolamento episodico. Nessuna traccia dell'uomo paleoli
tico che h~ lasciato manifestazÌoni diffuse e intense in Africa, Spagna e 
nella Penisl la italiana, paesi . a cùi volge l'Isola e con cui ebbe contatti a 

. cominciare dal neolitico; nessuna -traccia nemmeno della civiltà mesolitica 
(una civiltè di transizione fra il paleolitico e il neolitico) della quale, 
recentemente, si sono avute significative espressioni (anche artistiche nello 

lspirito delltbrillanti culture . dei .cacciatori quaternari) in Sicilia. QU. anto 
alla sua gi ventù antropica la Sardegna ha il destino comune con altre 
isole: Mal a, Corsica, Baleari, con le quali, forse, divide anche la comu
nanza dell~ cause di questa tardiva comparsa dell'umanità primitiva. Isole 
aspre (se S1 toglie qualche . parte .di Maiorca), fatte di rocce, battute da 
venti selvakgi e con tutte le insidie della solitudine, non dovettèro certo 
esercitare , ande attrazione sùlle primordiali società çlei cacciatori, i "quali, 
da quei po, àli più continentali che marittimi com'erano, non possedevano 
nemmeno, Isullo sconcio dell'ultima glacjazione alpina e anche dopo con 
l'inizio delf olocene {della nostra era ·geologica), le imbarcazioni atte alla 
traversata ~~r terre sì distanti, immerse nelle profondità spaventose di mari · 
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inquieti. Si può dire che il paleoliticO, come costume stesso, non fosse 
congeniale ' alle Isole, e la presenza di esso in qualche gruppo insulare 
(Sicilia e isole minori, Capri, ecc.) non ne è prova contraria se si pensa che 
queste teir~ sono appendici di terreferme peninsulari del continente europeo. 

Per molte migliaia di anni, dunque, la Sardegna rimase disabitata,. 
coperta dalun manto di boschi a causa di una piovosità maggiore, riflesso 


. delle vice~de glaciali Ch.fi' però non tocc.arono l'Isola, popolata pre.sso, i 

mari e ne~'interno da upa fauna abbondante nella quale sopravvivevano 

ancora, in pie~a era pleistocenica, elementi del miocene e del pli0cene 

quando al~rove erano spariti e si distinguevano forme oggi scomparse: 

orso, scimmia, un elefante nano, simile ad esempi di' Malta e della Sicilia. 

FumavanO! i vulcani contro i cieli di silenzio e di luna; vasti incendi spon

tanei di foreste (quali si sono potuti riconoscere nei lembi quaternari çon 
fauna di c~rvo della grotta di Ziu Sa)'ltoru " Dorgali, Nuoro) illuminavanO 
le notti sepza uomini. 

Ma up giorno questi a~rivarono dal màre: chissà, un pugno di avven
turieri sbalttuti dalla tempesta 9 lasciatisi guidare dalle correnti marine: 
da quella da Sud a Nord che interessa le acque occidentali e, d'estate, 
anche qu~lle orientali dell'Isola, o dall'altra che scende, ad Est, da Nord 
a Sud dubnte l'inverno. ' 

Dond~ venivano? Le distanze minori sono dall'Africa (180 km.) e 
dalla Peni~ola italiana (188 km. da C. Ferro a M, Argentario); maggiori 
quelle dal~a Sicilia (km. 278) e dalle Baleari (km. 315). Ma v'è anche da 
considerare la presenza della Corsica che fa da ponte verso il Golfo Ligure 
e quello elel Lione e che presentava punti di appoggio lungo le direttrici 
meridiane Idel mal' TirrenO e del mare Sardo. 

Forse non è del tutto casuale che le uniche sicure tracce del neo
litico sardo siano quelle venute in luce, qualche anno fa, in un riparo sotto 
roccia de~'isolotto granitico di Santo Stefano nell'arcipelago della Mad
dalena, a~l'estremo Nord della Sardegna, e in vista della Corsica da cui 
dista una Idecina di chilometri. Il tenue lembo archeologico, . indicante il 
soggiorno I temporaneo dell'uomo nella stagione inclemente, conteneva 
avanzi dlfOggetti di pietra e di terracotta e resti di pasto (pesci e mol
luschi m tini). Fra gli utensili litici di varia materia (granito, pOrfido, 
quarzo, o, sidiana) e di forma e uso divers,i (macinelli, pestelli, levigatoi, 
cuspidi, perforatori, coltelli, raschiatoi e schegge informi), si distinguono 
alcuni a9"esini (punte ovoidi e c.d. «croissants») che appartengono alla 
serie dei Imicroliti geometrici di Origine preneolitica (mesolitica) e che 
fanno la loro apparizione in Sardegna per la prima volta. Dai frammenti 
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ceramici, per lo più di pasta rozza con terre locali, si ricostruiscono sagome 
semplici, a~erte, di ciotole carenate e scodelline cilindrico-coniche. Un 
pezzo è de~orato a grossi punti oblunghi nella tecnica e nello stile delle 
ceramiche impresse, cioè di un particolare aspetto delle classi ceramiche 
che si ritiebe fra i pi.ù antichi (se non il più antico), e, comunque, carat
teristico d~l neolitico con gli esempi più' remoti negli strati della Siria 
settentrionAle (Ugarit) e del sud dell'Anatolia (Sakç e GOzii), risalenti 
sino al v rlrillennio a. C. Quanto alla fauna non è da trascurare ìl fatto 
che vi sonb alcune forme, come la Patella ferruginea (mollusco ,gastero
podo) e il lprolagus sardus, Wagn. (grosso topo di circa 15 cm. di lun
ghezza senza la coda), di tipo arcaico. 

Il quJdro culturale del riparo di Santo Stefano trova delÌe rispon
denze in s&ati neolitici dell' Africa, della Penisola iberica e della PenisOla 
italiana cob presa la Sicilia; ma le affinità maggiori sono con lembi assai 
profondi t lla caverna Iigure delle Arene Candide (Finale Ligure), fatti 
ascendere al 2950-2600 a. C. Se, poi, si potesse dimostrare che l'ossidiana 
di quella c~verna è di provenienza sarda - dal Monte Arci - il rapporto 
fra l'Isola I e la Liguria sarebbe .provato e forse anche J se ne potrebbe 

,indurre, c~n tutte le riserve in materia così opinabile e per tempi tanto 
remoti, l'arrivo di piccoli gruppi umani dall'arco eracleo nel Nord della 
SarcÌegna, I~ramite . la Corsica. Il deposito di Santo Stefanò, a cui non è 
improbabil1e corrispondano depositi di grotte intorno a Bonifacio non bene 
esplorati o ancora da esplorarsi, segnerebbe un episodio di queste prime 
germinazi9 i etniche di matrice occidentale (afro~ibero-liguri) attecchite 
in suolo sardo. Di tipo occidentale,. a sfondo economico di raccolta e 
non a cart ttere agricolo, è pure l'insieme dei dati archeologici del riparo 
di Santo Stefano. 

Quan10 alla cronologia, a voler far credito a un periodo di tempo 
intorno aJ 2600 a. C., la datazione dell'arrivo dei primi abitatori della Sar
degna nell età neolitica, non sarebbe distante da quella dei primi abitatori 
di Malta e J. D. Evans fa venire dalla Sicilia non prima del 2500 a. C. 

Fuori di questi documenti dell'arcipelago maddalenino, non ne posse
diamo alt da riferire con certezza, per associazione in 'contesto cùlturale 
caratteristi a o per posizione stratigrafica, alla cultura che ci interessa. 
Ma, nonos ante tale carenza, non è illecito pensare che le genti neolitichi~ 
siano state presenti anche in altre parti della Sardegna, e specialmente in 

. certi punti più invitanti all'approdo e meno sfavorevoli per l'insediamento, 
lungo le croste dell'Ovest e del Sud, nell'Oristanese e nel Cagliarihmo. 
A parte l'f sistenza di taluni residui molto arcaici, di estrazione paleoli
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tica e mesolitica, come dei graffiti rupestri di tipo schematico neJla grotta 
Verde di At-hero e le statuette di basalto di Macomèr, nello spirito delle 
« prefigure >~ o di gusto « naturalistico» quaternario, che esamineremo più 
oltre, ha vat re di indizio del neolitico l'emergere delle ceramiche impresse 
e di alcUn~fOgge vascolari tipiche (quali il vaso a fiasco ed altre) :nei 
quadri~ più tardivi delle culture dell'età del rame che suppongono espe
rienze prec enti. Nell'Oristanese, inOltre, ed anche in altre zone (Caglia
ritano, Moi orese, Sassarese), si raccolgono,nei luoghi di abitazione del 
calcolitico, fframmentidi stoviglie del tipo a stuoia (imitanti intrecci 
viminei), le quali soglionO considerarsi come le prime ceramiche venute 
in uso fin dal neolitiCo antico (anteriormente alle stesse ceramiche con 
ornati a iclpressione). Si aggiunga l'individuazione, in alcuni dei luoghi 
citati (Orisranese e Mogorese in specie) di , litotecniche e fogge di stru
menti litici jremotissime (campignanoidi, musteriane decadute, ecc.), da cui 
si arguisce la possibilità di insegnamenti preneolitici tramite la civiltà neo
litica che li lassunse come componente tradizionale del mondo dei cacciitori , 
nel contesto delle espressioni rivoluzionarie della nuova società agricola. 

Ma la /causa principale e l'attrazione fondamentale di gentì neolitiche 
in Sardegnr, furonoì indubbiamente costituite dall'esistenza, dietro l'arco 
del Golfo ~i Oristano e delle lagune pesèose e dei ristagni ricchi di caccia
gione fra Santa Giusta e Terralba, del Monte Arei che dista dal mare, 
nel punto [più vicino, appena una decina di chilometri in linea d'aria. 
Questa montagna formatasi, sul bordo orientale della fossa tettonica del 
Campidand, con ,effusioni trachitiche nell'oligocene e con grandiose c'olate 
basaltiche bel pliocene, contiene, inclusi nei filoni di roccia o sciolti neI 
greto dei torrenti che scendono dalle vallate affacciate e declinanti al 
mare di 01~eH, un'enorme quantità di globuli e ciottoli di ossidiana, del 
vetro vulcanico da cui i neolitici preparavano, con consumata abilità e 
perfezione,1 armi e strumenti di varia foggia e uso. 

Fin dal neolitico dentro e intorno al Monte Arci si dovette sviluppare 
un fervorel di attività e di trafficO di quella sua materia preziosa allora, 
come lo p ssono essere oggi il carbone o il petrolio o l'energia atomica 
nelle nostllf,e civiltà indusiriaii. , Recenti ric,erche hanno portato a indivi
duare ben quattro giacimentì fra cui sopra tutti importante quello di 
R6ja Canl1la - Uras; sono stati riconosciuti inoltre dieci centri di raccolta 
dei quali pno vastissimo in località Sa Mitza de sa Tassa. 72 centri di 
lavorazione dell'ossidiana,con densità di 0,3 per kmq. e 160 stftZioni ad 
un'altitudihe media di 319 metri tutto intorno al gran monte, danno 
l'evidenza di quanta attrazione e concentrazione di vita e di cultura pri
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mordiale essp fosse stato capace. Questi elementi definiscono anche la 
misura della! ricchezza e della quantità del prodotto il quale doveva 
alimentare 4tre che il mercato regionale )pure quellò extrainsulare vers'o 
la Corsica, 1:,\ Liguria, la . Provenza, ecc., in concorrenza con la produzione 
dell'Italia m.eridionale e della Sicilia (Eolie). 

Si capi~ce che questo sviluppo estrattìvo,trasformativo e commer
ciale del pr~giato materiale litico avvenne attraverso un lungo periodo 
di tempo che durava ancora, per quanto affievolito, nell'età nuragica; ma 
l'origine dev~ ricercarsì nell'età neolitica, cioè nell'età della Pietra che era 
congenialmente la più adatta alla ricerca e all_a valorizzazione di quel 
prodotto indispensabile chè viaggiava per il piccolo mondo allora cono
sciuto, incarltando chi l'acquistava col suo tagliente luccichio. 

Fu l'oss~diana a far conoscere economicamente la Sardegna e ad invo
gliare a visitarla, dopo i pionieri neolitici, i colonizzatori dell'età del Rame. 

',\ J 
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L'ETÀ DEL RAME (O CALCOLITICO) 

Il mondo neolitico nel quale, soprattutto in Occidente, persistevano 
le esperierlze retrive dello stadio econOmico sociale di 'raccolta (e di caccia 
e di pesc~) appena intaccate dalle conquiste nuove della civiltà agricola 
a caratterè sedentario, fu un mondo sostanzialmente statico, con strutture 
uniformi, 'Idall'apparenza pacifica. L'età del rame portò in questo mondo
~na vera rivolu.zione le cui 'c~nsegue~ze. ~u.lturali ed. et~iche. fUl'?n? ~i 
ImportanlZ capItale nella stor.Ia dell'mcIvdImento del. po .. pOlI pnmItIvI. 
Nel picco dovette manifestarsi qualcosa di analogo a ciò che la civiltà 
industriaI dell'800 rappresentò rispetto alle precedenti culture europee 
contadine. . 

Nell'e à del rame le frontiere della « civiltà» si allargarono. La Sicilia 
e il Sud d~ll'Italia, durante il neolitico, erano state l'estremo limite occi~ 
dentale dJi~a «civiltà». or. a il lievito del progresso giunge sino alle « Oq~ 
lonne ,d'E : ole »: alle terre dei Barbari, al mondo della magia primordiale, 
dei «tab~,» pittografici, d. elle società 'Seg. rete a sfondo erotico sessuale; 
Ora la cUftura deWOriente conquista l'incultura dell'Occidente. 

-A creare questo nuovo mondo dinamico sul vecchio mondo statico 
concorserol prima di tutti gÌi altri, i cercatori di metallo: dell'oro, del~ 
l'argento, el rame, del piom:bo; individui attivi, dei Paesi dell'Oriente 
(Anatolia, isole Egee), che avevanO 'Scoperto i segreti metalliferi là dove 

eran nati,dapprima per puro caso. 

tura occid~mtale, attratti dalfascÌno dell'ignoto ma soprattutto dalla con~ 
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cretezza de] guadagno; ai cercatori si accompagnarono, o seguirono, gli 
speculatori. IQuesti avventurieri, presi dalla « febbre del metallo », furono 
i personaggi che popolarono i lontani paesi selvaggi dell'Ovest e ne fecero, 
in certo m6do, la storia. L'Occidente dell'età del rame fu una sorta di 
California ih anteprima. Quel mondo pittoresco e turbolento non lo pos
siamo più t~costruire per immagini, come è dato di fare per i costruttori 
delle «città! dell'oro» nordamericane. Ma ne intuiamo l'importanza fon
damentale anche se i documenti materiali che ce ne sono rimasti, sfusi 
nelle varie [culture dell'Occidente e non di rado divergenti dai modelli, 
non sono sufficienti a ricomporre il quadro della vita e dell'attività indi
cando soltahto il passaggio o il soggiorno, con i naturali progressivi adat
tamenti ai b uovi ambienti, degli antichi colonizzatori. ~ 

L'itinetario percorso fu quello della grande . via longitudinale del 
Mediterranpo, avente ad un estremo l'Anatolia e all'altro il Sud-est della 
Spagna, regione ricca di metalli e dove si creò una forte concentrazione 
di «econo~ie» industriali dalle quali fiorì la civiltà urbana di Los Mil
lares, irradiatasi poi, per le ramificazioni della civiltà megalitica, per la 
gran parte l della Penisola iberica e, di qui, per la Francia, nei Paesi 
atlantici e baltici del Nordeuropa. Fra i due estremi i « cercatori» tocca-

I 
vano le isole Egee, fra cui Cipro (la terra del rame) e le Cicladi, patria 
di audaci rllarinai i quali forse si unirono ai navigatori anatolici, i lembi 
meridionalil della PenisOla balcanica, la Sicilia; oltre quest'isola era l'allet
tante fascirloso mondo sconosciuto. Ma gli avventurieri di ogni patria pas
sarono le Barriere dell'ignoto: a Malta il loro lievito dinamico suscitò la 
spettacolar~ civiltà megalitica dei « templi» e la grazia dell'arte figurativa 
dell'isola cH.e Th. Zammit chiamava «sacra» e che J. Evans crede essere 
stata sede Hi «grandi maghi, indovini, guaritOri»; pel grosso scoglio di 
Pantelleria recarono i primi germi della falsa cupola ad aggetto (tholos). 

Poi, d] là dal canale di Sicilia, nella navigazione verso le terre ibe
riche ~ 1',Jt!tima Thule. ~ si parava la gigantesca piattafor~a del mas
siccio sardotcorso col grande arco del Go~fo di Cagliari proteso sulla rotta 
dei «metaliIurghi» e con le sue ricchezze interne di rame, argento e 
piombochJ erano ancora di nessuno in uno spazio desolato e pressoché 
disabitato. ~ difficile credere che, in presenza di una così vasta zOlla 
geografica non repulsiya per quanto aspra, dalla posizione felice nel mare 

. ora frequerytato, e con i tesori che si offrivano spontaneamente. a chi li 
andav~ cerfando c~n s~anie d.a allucinato, i« ~ercatori » . (anch~ qualche 
sporadICO gruppO dI eSSI) nop SI fosse fermato (SIa pure a tItolo dI esplora
zione) nella grande isola sarda della quale era giunta loro pur l'eco della 
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ricchezza in ossidiana, materiale che i Cicladici ben conoscevano per posse
derne nell'isola di Melo (Philacopi) e ne apprezzavano il valore nonostante 
l'entusiasm<il per i nuovi prodotti della metallurgia. Anche la Sardegna è 
cosÌ toccata dalla «febbre dell'oro» degli Orientali. Ed in essa, come 
altrove, giuhgono forme di vita materiale (tipi e tecniche costruttive; fogge 
metalliche ~ vascolari) e spirituali (idee e simboli religiosi; nodi di «co
stume ») le quali, originate si nelle terre anatoliche-egee, finiron'o per creare, 
col passar el tempo" quell'unità morale mediterranea, pur nella varietà 
culturale, druella koiné strutturale mediterranea, pur così riccamente arti
colata, quel[a dinamicità di svolgimenti specifici del sustrato fondamentale" 
quella circ+lazione di strumenti e di interessi fra provincia e provincia 
culturale cf e furono caratteristiche dell'età del rame nel grande bacino 
interno all'incontro dei continenti e delle civiltà euroasiatiche ed africane. 

Per tutte queste ragioni l'età del rame è, in Sardegna come nel resto 
del Meditl' raneo Occidentale, un'età di rigoglio culturale, improvviso e 
fervido, ch interessa molta parte dell'Isola, con una diffusione , maggio,re 
e sviluppi iù ricchi presso le coste, dietro i principali golfi o cale (Arza
chena e Po totorres a Nord; Alghero e Oristano a Ovest; Cagliari a Sud; 

, I ' 
Muravera e Orosei a Est); ma le 'culture penetrarono anche nell'interno 
(Ozieri, T~iesi, Bonorva, Macomèr, Busachi, S. Antonio Ruinas, Senorbì, 
Pimentel, . Benedetto d'Iglesias, ecc.). ' 

Luogh di abitazione s'ono le caverne naturali e i villaggi di capanne 
fatte per 101più con erbe palustri (in prossimità di stagni e lagune o delle 
foci deifiUf i· maggiori: Tirso, Flumend'osa, Mannu, ecc.) ma anche di 
piccole pie ' e (Mogorese). Si seppelliva col rito dell'inumazione (talvolta 
con, schelet ',i rannicchiati) in grotte naturali o artificiali, quest'ultime dette 
c~n parola ,locale domus de janas (case di fate o streghe), in dolmens e 
circoli meg litici (in ' Gallura), in semplici fosse a, volte recinte e coperte 
dà lastre (ciste). Si rileva cOsì accanto al rito dell'inumazione singola, che 
si crede c4ratteristica del neolitico, quello del seppellimento collettivo, 
che si vuoJe «orientale» e portato dalle nuove idee religiose dell'età 
dei primi metalli. 

Quant<il all'economia, si colgono ancora residui dello stato di raccolta, , 
e sono molto curate la caccia e la pesca, ma già i monumenti, la natura 
e la POSiziote di certi centri abitati, i tipi rom, balievoluti (nei quali com
pare il me alitismo di origine - almeno secondaria - occidentale o il 
gusto dello scavo in roccia di nascita orientale), i manufatti, ecc. sotto
lineano l'acquisizione di abitudini di vita e di civiltà agricola, conseguenti 
alla grande I rivoluzione economica,-sociale dell'età del rame. È da aggiun
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gere che, ip questi tempi, si pongono le premesse della susseguente civiltà 

industriale dell'età del bronzo, con le prime ricerche minerarie: lo dimo

stra la presenza di piccoli gruppi umani nella zona metallifera dell'Iglesiente 

(domus de janas di S. B.eneaetto nel Sud-ovest) e di concentramenti 

più consistenti di popolazioni calcolitiche nell' Algherese (regione metalli
fera della :rurra nel Nord-ovest dell'Isola). . 


Il cart ttere prevalentemente agricolo delle culture sarde dell'età del 

rame è attestato pure dalle manifestazioni del sacro, sia nella forma della 

religione v~ra e propria sia in 'Certi residuati del costume ancora ispirati 

a istinti spirituali a sfondo magico, taluni ereditati da popoli preagricoli. 

Segni materiali. della religione dei Sardi prenuragici sono costituiti da : 

templi a ~arattere · uranico, anche d'aspetto monumentale · (altare di 

M. D'AcCQddi, <;li cui si parlerà più avanti); raffigurazioni della divinità 

in forma v~stosa e astratta come si vede nei menhirs eccezionalmente piov


visti di pali icolar.i iconici resi in modo essenziale (statua-stele. di Is Ar.·aus, 

pietre fitte con molte poppe di Serramanna, Guspim, Pompu, ecc.), o in 

riproduzio e al piccolo (statuine di marmo di stile geometrico dagli ipogei, 

figurine di asalto, di gusto in parte naturalistico ed erotico, da Macomèr); 


. simboli di Iforze oscure naturali (piotomi bovine delle domus de janas; 

ci.otoli inci, i ~on segni di magia - specie. di «churin~a» ~ o infigur~ 


dI fallo, ClOe dell'organo · sessuale maschIle; pendaglI fittIlI con ornatI 

« astrali» da Puisteris, ecc.). La gran parte di queste fonne architettoniche 

e plastiche sono d'ispirazione concettuale o ripetono modelli orientaii (so

prattutto a:patolici-egei) ed orientale è anche la sinibologia religiosa che si 

diffonde, t~stimoniando un'unità fondamentale di credenze, per tutto il 

Mediterrant o ed oltre fin nei paesi atlantici e baltici per effetto degli spo

stamenti di culture di matrice orientale in quei lontani paesi. 

In Sar egna, come altrove nei Mediterraneo, l'età del rame non costi
tuisce un dmtesto civile unitario ed omogeneo, ma consiste in un tessuto 
vitale vario e molteplice, con aspetti differenziati nel luogo e talvolta anche 
sfasati nel tempo: segni di progresso e di floridezza relativa, legati . pure a 
un movimento commerciale e spirituale maggiore che nel passato. Le 
ragioni di questa eterogeneità, di questa articolazione culturale le abbiamo ,~ 

spiegate: shno in parte nella struttura fisica dell'Isola che facilita il for
marsi di cJUule antl10piche e culturali specifiche a causa dell'isòlaII).ento, 
e in parte , el carattere generale, a vivace polimorfismo, della civittà medi
terranea ne!. l' età del rame. Ma, r. ipetiamo, nelle fisionomie individuali delle 
culture lockli appare una connessione evidente, per quanto da noi atte
nuata dalll distanza, con le civiltà-madri anatoliche-egee i cui elementi 
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I .. . . .. l l dlC- rappresentati In maggIOre o mInor Illisura In tutte e cu ture e entro 
e dell'Occ~dente del Medite~ran.eo. -:- costituisco~o il cemento ~ell~ stru~

, tura moraZe fondamentale dI CUI SI e parlato e spIegano quell'ana dI famI
liarità ch~ passa fra provincia e provincia culturale, sorta di «common
wealth » dell'antichità. 

Nell'1tà del rame, anche la Sardegna, come la Sicilia (anche se in 
minor misr ra) diviene una terra di incontri culturali. Ma la sua vocazione 
naturale a:lla «recessione» porta, già fin da questa età, .a quelle germi
nazioni aJ tonome locali (per lo più a sfondo subalterno) da cui, più tardi, 
nascerà il ~ran quadro isolano della civiltà dei nirraghi .. I caratteri insulari 
della storill della civiltà in Sardegna cominciano a prepararsi sino da 
quando i t< cercatori» di metallo mossero alla sua scoperta. Per un certo 
tempo la d.inamicità interna dei fattori umani poté prevalere sull'ambiente 
fisicò e lo ~viluppo della vita ebbe p'ossibilità di allinearsi con quello delle 
aree di ciJ 'ltà orientali e delle più progredite zone di cultura occidentale; 
ma poi la ftretta insulare prese il sopraNventoe la civiltà protosarda iniziò 
il suo cammino solitario perseguendolo con tenacia patetica ma con risul
tati inade~uati ed inferio.ri a q.Uelli di civiltà di regioni più provvedute 
ed avanza ' storicamente. 

Non' facile isolare tutte le componenti dell'organismo culturale sard(~ 
dell'età del rame e di stabilirne una successione o meno, anche perché, 
finora, nel~'Isola non sono state riconosciute delle stratigrafie evidenti e 
significativ1' tali da mostrare COn certezza la s'ovrapposizione in uno o più 
luoghi di un aspetto culturale su d'un altro con caratteri precisi e ben 
differenzia~i. Tuttavia, sembra di poter distinguere, al presente, tre forma
zioni cultubli d'u ncerto rilievo. Una, limitata per ora al Nord, la chia
miamo .culiuradei circoli megalitici o di Arzachena; un'altra, la più estesa 
e profondJ fra tutte, si caratterizza per lo stile curvilineo dell'ornat'o e 
per un ce+ o movimento di linee delle ceramiche e viene detta di San 
Mich~le, ~f un~ grotta omonim~ nel territorio di Ozieri (S~sari);,la terza,. 
con diffuswne htoranea sud-occIdentale e a carattere mannaro, e la cuI-· 
tura del vi so campaniforme o beaker. Quest'ultima cultura si presenta 
al termine Idell'età dei primi metalli ma si sviluppa in Sardegna, come 
in molte re ioni dell'Eur~pa occidentale e centrale, durante i primi tempi 
dell'età del Bronzo. 

Le tre culture .del!' età del Rame. 

a) La cult ra dei circoli megalitici o di Arzachena. 
o 

Il nome le viene dall'aspetto architettonico più appariscente, costi
tuito da m Inumenti fun~rari per lo più ma anche (sembrerebbe) cultuali, 
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in forma di circolo di pietre fitte verticalmente, contenente al centro (ma 
non semprf ) una cassetta o cista quadrangolare, riduzione del dolmen. 
L'altra deI1ominazione di Arzachena è collegata con quella del Comune 
omonimo ~prov. di Sassari), nel territorio del quale è stato trovato il 
raggrupparrento più numeroso fitto e di maggiore consistenza culturale 
di tali costruzioni che, per essere fatte di grosse pietre, rientrano nella 
serie delle } megalitiche ». 

La difusione di questa cultura non supera i limiti della Gallura, 
regione del Nord dell'Isola che costituisce ancor .Bggi un'entità fisica e 
antropica Gon una fisionomia particolare distinta da quella della restante 
Isola, e che doveva costituirla di più in anticO, quando la catena grani
tica del Monte ,Limbara, più che ora, la divideva dalla Sardegna mentre 
le valli sce~denti verso il Nord e prospicienti sulla vicina Corsica ne face
vano un'appendice di quest'isola minore, dai caratteri geografici e umani 
di transiziqne fra le terre del Mediterraneo africano e di quello ligure
provenzale. Non v'è dubbio che una tale individualità geografica della 
regione - che fu abitata in ogni tempo da popolazioni prevalentemente 
corse - h<il avuto il suo peso, sebbene non esclusivo, nel determinare la 
singolarità !dell'aspetto culturale che si esamina. 

I mon)lmenti a circolo, una cinquantina in tutto fra quelli identificati 
e quelli supposti, sono accentrati, per la massima parte, nella campagna 
di Arzachena (Sa Serra, Li Tauli, Tiana, Patruali, Pilastro, Macciunita, 
Monte Inc:;\.ppiddatu, Punta Candela, Malchittu, ecc.); due esempi (S. Pan
taleo, Li Muracci) sono segnati nel territorio di Olbia, ma non a grande 
distanza dai primi. In tutti i casi la posizione è relativamente vicina al 
mare, ciò c;he spiega la presenza di oggetti esotici in mezzo al complesso 
dei materi~li di corredo. 

I carafteri architettonici, in se stessi e comparativamente con strut
ture .gimila~i di altre regioni mediterranee, saranno esaminati nel capitolo 
~edicato al~'a:c~it~ttura e all'arte dell'etàd:l :am~..Qui ci .lir.nitiam~ a 
nportare la dlstmzlone .fatta recentemente del CIrcolI m due tlpl:, un tlpO 
A con cassbtta centrale e stele, e con scheletri e suppellettile, di natura 
evidenteme te funeraria; ed un tipo B, privo di particolari che facciano 
pensare a na vera tomba, senzà resti di corredo o di altre tracce di vita, 
con un ing esso contrapposto a una rozza stele inserita nel cerchio ste,gso, 
di caratter cultuale o anche funerario ma, in quest'ultimo caso, connesso' 
con il rito ella scarnificazione del cadavere e del seppellimento secondario. 
I due tipi ono entrambi presenti a Li Muri dOve si ha il complèsso più 
ricco archi ettonicamente e più . significativo, quanto a materiali archeo
logici, d,i t onumen'i che ci in",,,,,,,"o. 
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SUl · pr rtlco l . lan. di·nto f· . ' Gl· l sch l . .e unerano poco sappiamo. e et n, nscon
trati solo in un circolo di Li Muri, a Li Muracci e a S. Pantaleo (un bam
bino e un ladulto brachicefalo), erano deposti col corpo disteso, a giudicare 
dalle dimclnsioni delle cassette dolmeniche lunghe fino a due metri; forse 
alcuni era~o stati dipinti con ocra rossa - il cOlore del sangue e della rige
nerazione 1- come si potrebbe desumere dalla presenza di ciottoli con 
tracce visipili di questa. materia, trovati deposti entro il ricettacolo cen
trale destibato a sepoltura. Rozze stele senza figure o simboli, al naturale, 
indicavand la tomba, altre, racchiuse e isolate dentro piccoli recinti fatti 
a imitaziobe delle grandi ciste dolmeniche, univano al carattere funerario 
quello reldsioso del ' culto betilico, essendo insieme sede e rappresentazione, 
senza volt9 umano, della divinità che proteggeva i morti. Cassette di lastre 
di m. 0,4(j) x 0,50 in media, nell'area risultante dall'adesione dei circoli,

I 
ritrovate vJ'uote, servivano forse a ricevere periodiche offerte di viveri per 
i defunti ad accogliere resti di sacrifizi rituali incruenti. 

Il caJattere dell'aspetto materiale della cultura di Arzachena è chia
rito dagli ggetti di corredo, di pietra, di osso e di terracotta, avutisi dalle 
tombe di ii Muri, in scavi eseguiti nel 1940 (le suppellettili di più recenti 
scavi - ]959 - sono ancora inedite). Le ceramiche, di tipo rozzo, di 
impasto rdssiccio che ne indica la fabbricazione locale, inornate, non hanno 
speciale si~nificato, almeno stando alle attuali conoscenze. Si dica lo stesso 
dell'unico lelemento d'osso: un punteruolo tratto da un osso forato. Nel 
materiale litico, alcune fogge, come i coltelli di selce marrone e le acce t
tine di pie[ra verde dura, un lisciatoio di pietra rossa compatta, non sono 
car~tteristiÈe, .essendo tipi di larg~ diffusione spazi~le e ~~lto comuni in 
vane aree lu:edlterranee e non mediterranee delle eta neolItIca e del rame, 
con ulteriqri persistenze tardive. Ma vi sono altri elementi i quali, oltre 
a imprimere una particOlare fisionomia a questa cultura settentrionale 
dell'Isola, ~e indicano · anche la provenienza, o l'imitazione, dall'esterno, 
e assumonb il valore di oggetti dimostrativi di rapporti fra la Sardegna 

_e l'Oriente! mediterraneo. Sono questi una bella coppetta -con sagoma care
nata e cod anse a rocchetto pieno sotto l'orlo in risalto, di steatite; pomi 
sferoidi fol ati, detti impropriamente «teste di mazza », pure di steatite; 
elementi d collana di forma a olivella allungata e piatta, sferica e discoi
dale, della stessa materia e di pietre dure. 

La coppetta, che nella sagoma rigida ed essenziale e nella foggia del
l'ansa ric~ama il modellato di ceramiche rosse, del c.d. stile di Diana, 
della Sicilir, e dell'Italia meridionale e di stoviglie di Malta della fase I, 
E (Tarxie )di J. Evans, trova, però, i confronti più precisi in ~imili vas~ 
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di pietra dell'Egitto (tomba del re Sneferu, tempio del re Sahurè: III IIÙl
lennio a. C.), e di Creta (da Cnosso: della fine del III e dell'inoltrato 
II millennio a. C.). Le «teste di mazza» riproducono esemplari del neo.. 
litico e dell'età del Bronzo di Cnosso, collegati, a loro volta, con esempi 
anatolici (Troia, PoliochIii) ed egizi; il tipo si ripresenta, sebbene con scarsa 
frequenza, anche in altri paesi del · Mediterraneo occidentale (Penisola 
italiana e fberica, Francia), · e si può pensare che la diffusione ne sia avve
nuta contdmporaneamente o quasi a quella dei saggi galluresi. Possiamo 
ritenere che tanto la coppetta che le « teste di mazza» di Li Muri siano 
state impottate, col commercio, più da Creta che da altri luoghi orientali. 
Forse da Creta poté giungere la stess(l materia della steatite, che vi è 
nativa e che vi trovò largo impiego in utensili, vasi e statuette durante 
l'età dei Metalli (E. M. I - II); la qualità di questa pIetra è diversa da 
quella che esiste e che fu sfruttata in tempi nuragici in Sardegna. Si 
aggiunga dhe la forma a olivella schiacciata dei grani di collana in stea-· 
tite e in p~tre dure del éimitero di Li Muri ricorda la foggia dei granuli 
in oro dei follari di Mochlosdell'E. M. II cretese. 

Tutte queste coincidenze, non casuali, sono seriamente indicative della 
partecipazione della cultura di Arzachena ai fenomeni di circolazione 
commerciale e culturali intervenuti, dopo il 2000 a. C., sulla grande 
direttrice <Driente-Occidente del mare Mediterraneo, con J;isultati impor
tanti agli effetti formativi e di progresso delle forme di incivilimento delle 
regioni dell'Ovest, già avvolte di mito e ottenebrate di barbarie. Il Golfo, 
dietro il qfale si concentra questa . cultura, si affaccia sul canale di ~oni
facio e pro~petta la Corsica, sta cioè su quella minore via marittima medi
terranea, dalla Sardegna al Golfo del Lione, per la quale le correnti 
orientali risalirono verso la Francia e il Nordeuropa. La presenza di oggetti 
della antic~ civiltà minoica (o più genericamente di provenienza egeo
anatolica) nei circoli megalitici del Nord dell'Isola si spiega e si: deve 
intendere quasi sicuramente collegata con la diffusione, più generale, di 
altri elemehti culturali di origine orientale sulla rotta della Corsica alla 
Provenza: Ile statue-steli corse e franco-liguri che hanno i prototipi a 
Troia I; g~i ipogei francesi con simboli della «dea degli occhi»; forse le . 
prime Tudif.entali tombe a tholos da cui si svolsero le «torri» fune
rarie a cUPF1a della Corsica della II metà del II millennio a. C. A .;;iffatto 
influsso ori~ntale potrebbero riferirsi anche le steli betiliche che sovrastano 
i circoli: sia quelle contenute nel recinto, forse simbolico, delle piccole 
cassette, prt sso i tumuli funerari sia quelle che si stagliano entro lo spazio 
delle aree [ irCOlari destinate alle cerimonie del culto (<< Stonehenge» in 
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miniatura). La somiglianza di queste steli con le più rozze statue-menhirs 
della Cors~ca, non si può negare; ma riprenderemo l'argomento nel capi
tolo sull'a~te e la religione. 

. Se. i J::ir~oli costituiscono l'es~ressione monumentale. più rile~ante e 
pIena dI s~gmficato della cultura dI Arzachena; anche altn elementI, meno 
caratteristf i, concorrono a delinearla nella sua completezza; in partico
lare i dol'rens e le cavità naturali della roccia, talvolta adattata ad arte, 
usate per seppellirvi o per abitazione. . 

I dolrhens, di tipo elementare, sono una decina: uno vicino a Li Muri, 
in localit' Casacce; tre nel territorio di Olbia (Ortoros, Cabu Abbas, 
Traissoli); un gruppo più numeroso nelle campagne di Luras (Alzoledda, 
Ciuledda, iBillelal, Ladas). Nessuno di essi è stato scavato ed i pochi, come 

I 
quelli di ~iuledda e Ladas, in cui sono stati raccolti degli avanzi alla 
superficie ì el suolo, porgono soltanto indizi, quali i frammenti di cocci 
di rozzo i pasto locale senza decorazione, di appartenere alla cultura che 
ci interess , ma non la dimostrano con sicurezza anche perché il tipo del 
monumen+ esce dai limiti geografici in cui si contiene la cultura stessa. 
È però sintomatico che i dolmens si trovino nell'area della cultura dei 
circoli, cidè facciano parte dell'ambito di una cultura megalitica che, 
altrove, c1me ad esempìo nella vasta fascia di diffusione pirenaica in 
Spagna e in Francia, associa ugualmente i due tipi di monumenti fune-

I 
rari. Riteniamo, perciò, che la forma del dolmen sia integrativa dei carat.. 
teri della ~ultura di Arzachena, ma non esclusiva perché essa è comune, 
nella partd centro-settentrionale dell'Isola, anche ad altre aree ed aspetti 
culturali, ialuni, forse, successivi alla stessa età del rame. Il problema 
dell'originJ e delle connessioni dei dolmens sardi saranno esaminati più 
avanti; ess~ sono complessi e delicati e, allo stato attuale delle ocnoscenze, 
non trovanp una soluzione molto soddisfacente. 

La cultura di Arzachena conosce anche l'uso di seppellire in grotta
I 

- uso antico, paleolitico e neolitico -. Nelle zone circostanti a Li Muri 
sono state lidentificate ed esplorate, di recente, varie grotticelle naturali 
con abbon! anti avanzi scheletrici, in un caso chiaramente semicombusti, 
e ceramic~ d'impasto della stessa qualità di quelle trovate nei circoli 
funerari ti~o A.Non è invece nota l'utilizzazione tombale di ipogei scavati 

in roccia, ~elle domus. de jan. as., . ma non perch. é fosse impossibile ricavare 
una tomba in grotta nel compatto granito della Gallura (difatti ne fu 
aperta una detta Conchedda di La Fita, nelle formazioni granitiche di 
località Pefu.a Ruja, in territorio di Bortigiadas), ma invece perché non 
era nel coJtume delle genti della cultura di Arzachena, di impiegare il 
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particolar tipo tombale, preferendogli quello in costruzione a grossi massi 
(circoli e dolmens) o l'altro, più semplice e tradizionale, nelle cavità natu
rali che il granito offriva con frequenza ed abbondanza. In ciò si rileva 
un ulterio e punto di analogia, nel gusto delle costruzioni funerarie, cOn 
la cultura megalitica pirenaica, dalla Catalogna allo Herault, cultura che 
mostra cinwli, dolmens e grotte d'interramento, ma evita lo scavo ad arte 
della rocci~ per la stessa destinazione. Coincidenze che non mancano di 
significato Eulturale e forse anche etnico, come vedremo più oltre. 

Un tratto caratteristico delle genti di cultura di Arzachena è quello 
di abitare Iin ripari naturali sotto roccia, che, talvolta, costituiscono, per 
l'imponenf e la vastità dei vani ricavati in enormi massi granitici arcuati 
inferiormente, e per la continuità del succedersi dei ricoveri, gruppi di veri 
e propri yillaggi sotterranei. Q~esti comodi e capaci ripari si aprono, 
talvolta, in rocce che si elevano sul terreno circostante formandò natural~ 
roccaforti;1non mancano, anche, adattamenti degli anfratti originari, fattii 
dall'uomo con la tecnica cOn la quale costruiva i monumenti funerari ·e 
cultuali in grandi pietre. Si può dire che, in numerosi luoghi, a gruppi 
di ripari e cioè ad agglomerati di abitazione, corrispondono gruppi di 
circoli, ciJè i cimiteri, sistemati nelle prossime adiacenze, talvolta in 
terreno pit neggiante più in basso dei villaggi, situati in punti elevati anche 
per ragioni di maggiore salubrità (luce ed aria). L'ambiente fisicO-geologico 
e morfolo~ico, il paesaggio climatico e i suoli, l'uso delle (grotte, la ten
denza a scègliere posizioni di guardia (del bestiame soprattutto) e di difesa, 
chiarisconJ il carattere economico-sOciale della cultura di Arzachena, che 
è una culrlura tipica di pastori; la confermano i circoli e i dolmens con·
nessi, anch~ altrove (Pirenei e Penisola italiana) con culture evidentemente 
pastorali. I 

In fa10re di questa caratterizzazione sociologica parlano gli stessi resti 
di materia1i archeologici raccolti nelle sedi di soggiorno; sono oggetti d'uso, 
poveri, r02jzi e semplici, lontani dal gusto raffinato e cOmplesso di civiltà 
agricole. U. una grotta d'abitazione scavata in località Le Casacce, facente 
parte d'unj gruppo numerOSO d'altri ripari chiuso verso. Est da un recinto 
megaliti~o, da. un lembo a:n~ora i.n~atto di terren? cultu:ale fui~no est:atte 
punte dI feCCIa con alette ID OSSIdIana, che servIvano al paston per dIfen
dersi e anbhe ·per la caccia, un coltello di selce, un percussore sferico di 

granit~, ru~•. i .cerami..che con p.oche anse semplici simili a quelle cleicircoli. 
Questostr ' to archeologico sottostava a un livello superiore, più recente, 
con resti i carboni, schegge di ossidiana e selce indicanti un'industria 
litica scadìllta, avanzi di stoviglie più fini: il tutto testimoniante un'età. 
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succeSSiva a quella del Rame, forse del nuragico arcaICO (Bronzo medio 
o recente). 

Non crediamo che questo strato superiore sia da riferirsi a gruppi 
umani di1 rsi da quelli che costruirono i monumenti megalitici della cul
tura di Aj ZaChena. Le genti della cultura dei circoli, per la stessa natura 
del terren " per il peso della tradizione, per l'isolamento progressivo, dovet
tero conti uare a vivere, con le abitudini pastorali di sempre, anche quando 
altrove, n~lla stessa Sardegna, si svilupparono forme di attività meno 
introverse più articolate. Si spiega così il tono più basso e il ritmo più 
lento dell<li civiltà nuragièa della Gallura, e il suo adattamento in forme 
subalternelal più rude paesaggio fisicO e umano e la sua speciale elabo
razione. L ~n:fluenza remota della cultura dei circoli si manifesta soprat
tutto in c~rte reminiscenze architettoniche e, in particolare, nelle forme 
galluresi dbi nuraghi c.d. a «corridoio» nei quali il gusto struttivo del 
trilite o delIo spazio a piattabanda ricalca quello, lontano, delle cOstruzioni 
a cista racbhiusa nel cerchio di pietre e a dolmen vero e proprio, in defi
nitiva, il Justo dolmenico, di matrice occidentale, dei monumenti del
l'aspetto cJlturale di Arzachena. E le connessioni fra i pseudonuraghi gal
luresi e le~ltorri a corridoio della c.orsica, stabilitesi nel corso dell'età del 
Bronzo e I Ferro, continuano quei legami di un quadro unitario fra la 
Sardegna s ttentrionale e il Sud dell'isola corsa, i quali rappresentano un 
lato etnicabente significativo e certo il più rispond~nte alla situazione 
storica e grografica, delle varie relazioni che mostra di avere avuto la 
cultura di dui si è discOrso. 

b) La cult ra di San Michele. 

Al maFgin~ del villaggio moderno di Ozieri (Sassari), è la grotta na
turale çli Shn Michele o di Santa Caterina, oggi in parte distrutta, ma 
un tempo t asta .e pittoresca e tale, con le sue recondite penombre, da 
crear~ la l~ggenda popolare di maghe o indovine che dava?o r.esponsi 
a ChI le ccmsultava (tracce, forse, d'un culto oracolare preistonco nel 
« labirinto »[ di quella caverna). Da questa grotta, che si sprofonda nel 
calcare per un'ottantina di metri articolandosi in sale e cunicoli tappez
zati di stala titi, prende il ncìì:he la cultura che si descrive, perché gli oggetti 
archeologici ivi venuti in luce, in .scavi condotti nel 1914 e nel 1949, la 
rappresentano con varietà .e perspicuità 'maggiore che altrOve, anche se 
non compldtamente. Ma monumenti e documenti di vita della stessa 
cultura, tro~ati in altre numerose località di diverse parti dell'Isola, con
sentono di t acciarne uno schema abbastanza definito e, comunque, molto 
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istruttivo e illuminante sul paesaggio umano In CUI trovò diffusa e pro
fonda espressione. 

A differenza della culturà · di Arzachena e dellà cultura beaker della 
quale si dirà appresso, la cultura di San Michele è una cultura basica o 
di fondo, potremmo anche dire popolare. Essa costituisce l'orditura gene
rale della civiltà isolana dell'età del rame, quella per cui, nelle compli
canze particolari di tal une aree specifiche, l'organismo culturale mediter
raneo, in forme materiali e nel suo abito etico, conserva,anche in Sardegna, 
la sua essenziale unità, il suo volto caratteristico. Gli uomini che la elabo
rarono, dolico-mesaticefali di tipo gracile, di bassa statura, fanno parte di 
quel ceppo, attivo e produttivo culturalmente, che dette vita al «com
monwealth» mediterraneo da Creta (ed isole egee) alle coste orientali e 
meridionali della Penisola iberica. Coraggiosi nell'avventura sul mare, dopo 
aver preso possesso, alla ricerca del metallo, di molta parte dei litorali 
dell'Isola, si spinsero, con audacia, lungo le vie naturali solitarie e inesplo
rate, verso l'interno, stabilendosi nei luoghi collinosi e sugli altipiani, tra
sformandosi da «cercatori» e mercanti in agricoltori e pastori, in obbe
dienza alla natura e alle economie condizionate della nuova patria di 
elezione. La quale divenne una patria isolana dove le vaste silentidistese 
di terre immacolate sostituirono gli sconfinati orizzonti marini, già cari 
ai colonizzatori. 

Ed isqlana, ormai, può dirsi la cultura di San Michele, sia per la sua 
divulgazione generalizzata nel paese, sia perché l'ambiente fisico, produ
cendo un nuovo adattarrientoumano, porta ad introdurre nel sustrato 
d'importazione - che resta tuttavia fondamentale - un'impronta regio
nale consistente da una parte in un eclettismo derivato dalla riunione di 
varie e diverse componenti culturali e dall'altra in una specializzazione 
degli elementi singoli scioltìsi dal quadro-modello in cui erano composti 
in origine in unità òrganica: appunto il gran quadro anatolico-egeo. 
Perciò, il quadrO derivato non è una copia, ma è una creazione novella 
con i suoi Folori e le sue luci, con il suo timbro e il suo spirito fissati da 
una terra ~otente nel determinare e nel trasformare, in senso singolare ed 
esclusivo, quanto le viene dal di fuori. 

Se si tplgono il centro mOntano (le Barbagie), i rilievi del Sulcis e del 
Gerrèi, gli 'altipiani granitici nord-orientali (dove però non si esclude che 
si possano · trovare documenti in avvenire), senza far gran conto delle 
infiltrazionil, sporadiche in Gallura (Monte Incappiddatu, Arzachena) cioè 
nell'aria della cultura dei circoli, per il resto si può dire che la cultura 
di . San Mifhele sia presente in tutte le altre regioni isolane. Alla forte 
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concentrazione di genti di questa cultura nelle zone litorali e sublitoralì 

(Nurra d'Alg~ero, Sassarese, Cuglieritano, fascia del Campidano da Ori

stano a Cagliari e retroterra del Golfo cagliaritano, delta del Flumendoza, 

piana di TOf,.tOlì' arco del golfo " Orosei) fanno riscontro i centri di
~ 'di 

collina .della Marmilla., della .T.re...x.enta, e gli . insed.iamenti d.egli a. ltiPiani 
del Logudor , del Goceano, di quelli sotto al Marghine, e, più a Sud, i 
segni lasciati elle vaste superfici spianate di trachite che da Sant'Antonio 
Ruinas risalg(])no, lungo la valle del Tirso e dei suoi affluenti fino a Busachi. 
Queste popol~zioni, la cui diffusione altimetrica corrisponde grosso modo 
a quella dell'insediamento umano odierno (comprovandosi con ciò la forte 
penetrazione e l'intensità culturale), occupavano luoghi di morfologia ed 
economia diversa (terreni pascolivi, zolle cerealicole, bassure lacustri ric
che di caccia e pesca, suoli metalliferi, ecc.). Era avviato, cÌoè, in esse un 
processo di articolazione e di differenziazione di attività, conseguente da 
un lato alla duttilità del loro carattere etnico (eran popolazioni mediter
ranee vivaci .ed estrose) e dall'altro alla loro ormai rernota e prolungata 
presenza nellh sola. \ _. . 

Il tipo. di abitazione dei gruppi umani della cultura di San Michele 
è duplice: i:rlt caverna naturale od in aggregato elementare o complesso 
di capanne di varia materia (pietre, frasche ed erbe palustri). Sul primo 
tipo ha influIto, come per la cultura dei circoli, l'ambiente fisico e forse 
anche il rnodo economico di vivere, cioè la pastorizia che porta alla scelta 
di dimora in rgrotta idonea pure al ricovero del bestiame. La forma della 
piccola com~nità raggruppata in villaggi di capanne ricorda quella di 
culture primitive dell~Oriente mediterraneo (ad esempio Poliochni I), e 
non si' esClud che sia un costume introdotto dai «cercatori di metallo ». 
In Sardegna però, quest'o tipo di cultura a villaggio non sviluppa verso 
il tipo dicolt ttività urbana, come avviene invece in 'molti luoghi dell'Asia 
anteriore e <i1ell'Egeo e anche nel Sud-est della Spagna (Los Millares). 
Non vediam~ nemmeno, n~lla cultura di San Michele (e in nessuna delle 
culture sardd dell'età del rame), il tipo del villaggio fortificato che pure 

. è presente, iJ tempi più o meno coevi (fra 2000 e 1800 a. C.) nella Peni
sola iberica I(Los Millares, Vilan'ovade San Pedro - Portugal) e nelle 
Cicladi (Kahmdriani - Siros) in età più antica (2500-2000 a. C.). Eviden
temente la sprsa attrattiva della Sardegna la dovette preservare da una 
competizione, di forti interessicommercialì ed economici da parte di 
popolazioni orientali concorrenti ndIa corsa "verso le ricchezze dell'Occi
dente e, perlciò, i coloni che vi .p'osero piede per primi, non correndo 

/ 

pericoli di sdrta, non ·presero precauzioni di difesa ed ebbero possibilità di 
> 
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svolgere, in unQ stato di pace, le loro forme autonome di vita e di atti
vità presso il mare non minacci;:tto da p'opoli esterni e nell'interno dove 
le paure erano, soltanto datè dai silenzi e dalle solitudini dei paesaggi 
solenni e barbairi. 

Del centin~io di grotte creatè, specie dal carsismo, in Sardegna, una 
ventina furono usate dall'uomo sin dall'età del Rame;talune di esse pre
sentavano ecce]' enti condizioni per la dimora, sia per la vastità sia per 
contenere sorgenti d'acqua a volte collegate alla vicinanza di maestosi fiumi 
sotterranei. Noro di rado queste caverne furono utilizzate al fine esclusivo 
dell' abitazione ~Verde d'Alghero; Monte Maiore e Su Idighinzu di Thiesi; 
Ulàri di Borutt~; del Bue Marino e di San Giovanni [Su Anzu] di Dorgali; 
Gonagosùla di Olìena); altre volte furono sede di vivi (nella parte ante
riore) e di morti (nel profondo) insieme (San Michele e Carmelo d'Ozieri; 
San Bartolome~ di Cagliari) o soltanto di natura funeraria (Rureu e Pal
maera d'Algherio; Bonuighin~ di Pozzomaggiore; Sant'Elia e del Bagrlo 
di Cagliari). Eccezionalmente visi localizzò qualche culto (quello della 
Dea Madre a S~n Michele e negli anfratti in basalto di S'Adde - Macomèr). 

Il caratter~ · delle caverne di abitazione può ricavarsi dal breve cenno 
che qui si porge della grotta dì Sa Korona di Monte Maiore di Thiesi, 
recentemente scavata con criteri scientifici mentre le altre, della stessa 
natura, hanno minor valore indicativo per essere state esplorate in modo . 
inadeguato e t~lune addirittura devastate nella fretta e nella tumultua
rietà della ricerca di inesistenti tesori. La caverna, che fa parte d'una 
serie di anfratti naturalì aperti nella fronte Est d'un ciglio rilevato di rocce 

. calcari lungo poco più di un chilometro e mezzo (Laccheddu e Gode, 
Su Idighinzu, ecc.), è situata a 540 metri di altezza. Vi si entra per una 
bocca, seminascosta fra i cespugli, di 6 metri circa di larghezza, e subito 
dietro l'ingressQ il suolo roccioso scende, con inclinazione di 10°, per dar 
luogo allo spazilo sotterraneo, di circa 2688 mq., compresa la vasta camera 
principale e i tecessi minori al fondo e sul lato sinistro, che si sviluppa 
per la profondità di 80 metri e la larghezza massima di 40 circa (misu
rata nella camera vera e propria). Il suolo stalagmitico è accidentato e, 
a tratti, specie I v~rso il centro del vano maggiore irto di grossi spunt'oni 
rocciosi e ingombro di sIaldoni stalattici caduti dal cielo della grotta per 
distacco; dal syffitto, saltuariamente, pendono stalattiti di bell'effetto, le 
quali, specie n~i due recessi laterali di fondo si modellano in fantasrpa
goric~colonnatil AI termine del recesso che si diparte, a destra, dalla parte 
fondale della daverna (m. 40 di lunghezza X 9 in media di larghezza) 
sgorga una sorr ente di ottima acqua, e lungo il percorso della dirama
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zione si aprJno, nel suolo, pozzi comunicanti con un fiume sOtterraneo. 
Dove la lgrotta presenta condizioni più favorevoli per la sosta, anche 

temporanea, Idell'uomo (S9ffi.tto alto, ambiente asciutto, suolo meno irre
golare sgombro da pietre), si osservano i resti della vita primitiva: al 
fondo e nell'~ngolo Nord-est della camera principale, in un piccolo recesso 
a sinistra delia stessa camera, ma soprattutto subito dietro l'ingresso della 

I 

bocca della ~verna, nel terreno declive a lO metri circa dall'apertura del 
grottone, cioè nella parte dell'anfratto più arieggiata e illuminata. 

È in qu~t'ultimo settore dell'antro che è stato eseguito lo scavo scien
tifico di un liembo di .terreno archeologica di circa 20 mq. di estensione, 
trovato fortuhatamente ancora intatto e con i segni di una stratificazione 
abbastanza significativa dell'asp~tto di cultura che ci interessa. Seguito" 
nel tratto di I maggiore potenza, sino ad una profondità di poco più di 
due metri, il deposito archeologico si presentò con una successione di 

I

focolari (chiazze bianche di ceneri talvolta anche dello spessore di lO cm., 
e nere di catboni) contenenti una gran quantità di avanzi del soggiorno 
di famiglie J mane, che frequentavano periodicamente la caverna, alter
nando il sog~iorno (probabilmente nella stagione fredda e piovosa) con 
soste nella dimora e abbandoni saltuari della sede provvisoria di abita
zione (nel terhpo asciutto e per occupazioni che le portavano lontano dal 
luogo della grotta: forse a seguito della discesa dei pastori ai pascoli di 
pianura). In ~n punto della stratificazione archeologica sono stati ricono
sciuti due li~elli culturali (cioè due strati con oggetti), distinti da un 
livello sterile {cioè senza oggetti) costituito da una crosta di brecciame di 
10 cm. di sp ssore: vi si possono individuare due momenti (di cui più 
antico ~'inferipre anche per il suo asp~~to arcaico) della stes~a cultura. ~i. 
San MIchele.! Nello strato culturale plUbasso, a m. 1,35 dI profondIta, 
uno straterellp, spesso 6 cm., di argilla fortemente rappresa e indurita 
quasi come p'ietra fa pensare a un pavimento per livellare ·le asperità 
della roccia e rendere meno incomoda la sosta intorno ai fuochi accesi per 
scaldarsi e pdr cuocervi le vivande su rozze basi di pietra, da riconoscersi 
in lastre e peb i informi estratti, insieme ai resti dei pasti e ai frammenti 
dei vasi, daller lenti di cynere e carbone depositatesi per lungo tempo, inter~ 
vall<indosi pe1 largo spazio e a profondità diverse del riempimento. Ildepo~ 
sito archeolo~co conteneva. una/grande quantità di materiali di pietra e di 
terracotta e, invece, scarsi utensili in osso e metallo (rame). Abbondanti 
gli avanzi de~ Pasti consumati: ossa d'animali {bovini, ovini e suini) e 
molluschi terl!jestri (lumachine) e marini (specie cardium e mitylus). . 

Nel10 strf to inferiore gli Oggettilitici; di ossidiana e di selce, mostrano 
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una prevalenb di elementi scheggioidi e laminari e son privi della punta

I . 
di freccia (a~meno per quanto si è potuto osservare nel terrenoscavatò). 
La ceramica ' è, per lo più, rozza, inornata o con semplici decorazioni. 
I molluschi shno terrestri, raccolti nei pressi della grotta. Nello strato supe
riore, più re~ente come si è detto, insieme ' alle accettine di pietra verde 
~ eredità d~l neolitico - si presentano belle e numerose punte di freccia 
in ossidiana te selce, accompagnate da una ricca produzione di coltelli e 

. raschiato i delle stesse pietre. Vicino alle ceramiche lisce e d'impasto 
trasandato, ~isaltarlO le stoviglie eleganti per forma e di lavorazione accu
rata tal une con la superficie nera e lucida (c.d. buccheroidl), con ornati 
nel gusto d~lla vasaria della cultura di San Michele (bande tratteggiate, 
triangoli o [ellissi punteggiati .0 ' striati, incisioni libere curvilinee, ecc.). 
Si sono trovati alcuni punteruolid'osso usati o per aprire i m'olluschi che, 
in questo stIlato, sono marini (e cioè indicano commerci con le popolazioni 
costiere deWOvest - litorale di Alghero), o adoperati, a mo' di forchette 
rudimentali" per infiggerei pezzi, tagliati con le lame liti che, di carne 
cucinata in rozzi spiedi sulle qrace o deposti sulle pietre ardenti dei foco
lari, e portarli alla bocca come cibo. Il rame è presente in un grano di 
collana e in un resto osseo Con tràcce di verderame. Segno di abbigliamento 

. ornamentale, forse anche con carattere magico-amuletico, sono un vago 
biconico di terracotta e un elemento tabulare d'osso, che i cavernicoli 
portavano a,ppesi al collo. 

Nei dule strati culturali si sono raccolti macine ,e pestelli di pietra 
attestanti un'economia agricola rudimentale, da considerarsi del tutto acces
soria e complementare dell'economia fondamentale della pastorizia. Questo 
stato economico-sociale - comurie del resto alla cultura di San Michele ~ 
si rileva da] modo di vivere in grotta, /dall'alimentazione prevalentemente 
carnea, dall:abbondanza delle punte di freccia impiegate çla gente abituata 
all'uso dell>,arco per abbattere la selvaggina, il bestiame brado, e per 
difendersi ~ai propri simili in caso di offesa alle persone e alle cose. 
Nella circo~tanza non si trattava però d'una vera guerra, ma di scontri 
sporadici e f on tenuti, pr:o~ri di pastori dal carattere-naturalmente vivace 
e litigioso sfno dalle più antiche età, in ogni parte del mondo. 

Unaltfo aspetto dell~riostra cultura è quello dell'abitazione in agglo
merati o -irillaggi all'aperto" ch~ ritroviamo in varie parti dell'Isola 
(Abealzu - IOsilo; M. d'Accoddi ' - Sassari; gruppi dell'Oristanese e del 
Mogorese, $tazÌoni di Kùkkuru Ambudu - Serramanna ; centri del Caglia
ritano, delli Trexenta, insediamento di Nuraji - San Vito nel Sarrabus, 
ecc.). Alcu i di questi centri abitati sono di particolare consistenza, sia 
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per l? s~ilu~po d~ll'aFeadelle car.apne estesa da due sino anche a quattro 
ettan dI superficIe (Cp:p.ca Illoms - Cabras; Fenosu - Palmas Arborea; 
Puistèris - N1:ògoro; San Gemiliano - Sestu) sia per la c'onseguente densità 
demografica; tenuto , conto del tatto che le abitazioni, come si osserva a 
San Gemiliqno e a Pusteris, sono fitte, quasi addossate fra di loro, senza 
spazi intermedi di rilievo. 

Per lo più gli agglomerati s'ono ubicati in punti elevati, su colline 
(S. Elia - C~gliari; M. Ollàdirì - Monastìr; Turriga - Senorbì; Puistèris, 
ecc.) o, nei gruppi di pianura del' qampidano di Cagliari e di Oristano, 
su bassi rilievi naturalièhiamati localmente kùkkurus (alture) o coddus 
(colli), eme~genti -sulle alluvioni acquitrinose, ma fertili, ,costituite dai 
detriti dei J[,rinCiPali corsi d'ac,qua (M,annu, Tirso; la stessa posizione ha 
l'agglomerati di Nuraji rilevato sul greto del Flumendosa, nel suo sfocio 
a valle). Tile posizione suggerisce l'immagine d'un'economia agricola 
integrata d • ~e risorse ~ella cacci~ , acquatica .e della ?es~anegli st~g~i e 
nel mare, c . e la maggIOr parte dI queste ultlme stazIOlll (TerramaIlll ed 
altre sul litclrale da Cagliarì a Quartu; Coddu Damas e Bau Angius di 
Terralba; F~nosu, Santa Giusta, Konka Illonis, Kùkkuru de 1s Arrius, 

,Serra e Krès:ia, Palas de Kasteddu, ecc. di Cabras; Su Cungiau de is Fun
damentas e Campu e Krèsià di Simaxis; Serra is Aràus di San Vero Milis, 
ecc.), sta dietro l'arco di golfi :di quello degli Angeli e della insenatura 
del golfo di Oristano che hanno costituito, fin da remota età, luoghi elet
tivi dei primi stanziamenti, restati tali anche col progredire del tempo e 
con l'affermarsi delle culture del Bronzo e del Ferro. 

Al visitatore generico i resti di questi nuclei remoti di vita si pre
sentano, oggi1, come vasti campi seminati di pietre e di cocci, senza che 
nulla resti dJll'elevato delle capanne, quasi che un uragano antico le avesse 
divelte, portt ndo morte e silenzÌo. A tratti si è colpiti dal brillìo candido 
degli , utensi1ì1 di selce o dal nero luccichio delle ossidiane, o dal biancheg
giare di ossJ e molluschi dilavati da piogge secolari o dal nereggiare di 
macine e Pfstelli di dura roccia; questi oggetti si rinnovano ad , ogni 
volger di an~.tro, c'ome se la terra li ricreasse, ogni anno, dal suo grembo 
feèondo e in~sauribile. Ma osservando con l'occl1io più esperto dell'archeo
logo, l'aspetr degli agglomerati, se non si definisce per intero si preèisa 
in particoIàr~ che consenton'o di abbozzare un'immagine della priniitiva 
fisionomia. I 

Si distinguono due tipi di villaggi: il villaggio-santuario e il villaggio 
civile '(laico),I di cui si ha la massima parte degli esempi, mentre il primo 
, fi f . l .e, nora, ecqezIOna e. 
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Un vill~ggio-santuario è quello di M. d'Accoddi, a 11 km. da Sassari, 
sulla strada [statale per Portotorres. Sorge in una campagna fertile natu
ralmente e ricca di monumenti e tracce di antichità preistoriche e proto
storiche. L'agglomerato si sviluppa per vasta distesa sul piano calcare 
intorno a una torre o terrazza troncopiramidaJe, da ritenersi un «luogo 
alto» assimilabile al tempio a ziqqurath 'orientale. Del carattere e del 
concetto di tale monumento ad «altare» sarà fatta parola più avanti. 
Due menhirs (o pietre fitte che rappresentano simbolicamente la divinità), 
una grande tavola sacrificale, una pietra sferica (specie di omphalos) con
fermano la natura sacrale della' torre, attestata anche da innumeri resti 
di offerte: oggetti di pietra, fittili, stoviglie lisce o bellamente decorate, e 
da avanzi eli pasto specie di molluschi marini ritrovati ammonticchiati 
in quantità enorme. Intorno alla terraZza sono venuti in luce basamenti 
di capanne, di cui alcune danno l'impressione di costruzioni provvisorie 
e temporanee, destinate ai pellegrini che convenivano stagionalmente a 
festa e altre bono di forma stabile forse da riferirsi alle famiglie dei custodi 
del santuari~. 

A ditsa1za d~ 600 a 970 metri dalla torre, in località Ponte Secco e 
Marinaru, st apre nella roccia calcare un gruppo di ipogei( (domusde 
janas), trova~i in parte corredati di suppellettili della cultura di San Mi
chele e di c~lture p'osteriori, che erano le tombe degli abitanti del villaggio 
sorto nei pressi dell'altare megalitico, sulla cui vetta scendeva dal cielo la 
Gran Madre' (attestata da figurine marmoree) ai sacri amplessi coi sacerdoti. 

A chiarire la natura dei villaggi comuni (o civili), basta l'esemplifi
cazione degli agglomerati di San Gemiliano - Sestu e di Puisteris - Mògoro. 
Quello di S~n Gemiliano, a 200 m. a Sud della chiesa romanica omonima, 
occupa una ~ommità d'uri terrazzamento alluvionale di m. 100 l.m, Il vil
laggio, lung~ m. 220 da Nord a Sud e largo 200 d't Est a Ovest, si est€mde, 
nell'area di maggior agglomeramento delle capanne, per m2 . 15.750. Consta 
di una sessa:ntina di abitazioni disposte in file irregolari di vario senso 
(N-S, NW-Sr , NE-SE), piuttosto fittamente, quasi addossate le une alle 
altre. I resti I delle capanne appaiono in superficie in macchie tondeggianti 
del diametro medio di m ..5. In sezione le sacche, corrispondenti al depo
sito archeo14gico conténuto entro le dimore, hanno una profondità di 

I 
25-50 cm. ~on essendo rimasta traccia alcuna di muretti di pietra, è da 
ritenersi che le capanne fossero di fieno o di strame intonacato, magari 
rinforzate. al . a base da paletti lignei, il tutto andato in deperimento per 
consumazio e della sostanza organica. Ingente la quantità di 'oggetti litici 
e ceramici J di avanzi di pasti raccolti dentro e fuori dell'ambito delle 
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abitazioni. t 1be e tramonti, cieli lividi e accecanti luci solari si succedet
tero sul luqgo di San Gemiliano e sulle umili genti che vi vissero anche 
dopo i tem~i della cultura di San Michele. 

Fra i dentri di vita, nati dalla lavorazione e dal commercio dell'ossi
diana e po~ sviluppatisi per ~ecoli grazie a un complesso favorevole di 
altri fattoril naturali ed ' economici, si distingue quello di Puisteris nella 
valle del RiiU di Mògoro, al margine della piana del Campidano. Su un'al
tura decliv~ da più parti, largamente dominante, ben esposta, fertile natu
ralmente, la stazione si estende per circa due ettari di terreno ricchissimo, 
in superfici1, di materiali di pietra' e di terracotta e di resti di cibo (sOprat
tutto di m4Rluschi ma!ini). Sonò state riconoscìute, dalle tracce dei fondi, 
sedici capalj)ne circolari, di frasche con, ' zoccolo lapideo, in piccole pietre 
e ne è stata scavata una. A poca distanza dal villaggio, a Sud, un'ampia 
grotta naturale serviva da tomba (loc. Serranebis). Nei campi nei quali si 
diffonde l'ar itato,sono 'stati raccolti oltre 2000 oggetti litici, fra cui 1300 
di ossidiana (macinelli, pestelli, asce, coltelli, punte di freccia, raschiatoi 
ecc.). Si etlbero pure un migliaio di frammenti di stoviglie, solo in parte 
ricomponiHili in forme varie, del tipO liscio e decorato con tecniche diverse 
e con moJ vi geometrici lineari caratteristici della cultura che si esamina. 
Si sono av~ti anche oggetti del culto e simbolki: una statuetta marmorea 
della GraJ Madre (che si adorava, qui, nel segreto del culto domestico; 
dentro unJ 'capanna), un piccolo fallo in pietra, un pendaglio fittile con 
segni di c rattere astrale. 

Come si vede, iI quadro generale di questi abitati dell'età del rame 
e della pa ticolare cultura, se si eccettui il diverso paesaggio naturale, è 
abbastanza unitario dal Nord al Sud dell'Isola" e cì presenta un com
plesso di ttività umane spirituali e materiali relativamente omogenee. 
È gente cQe si fabbrica con le proprie mani la capanna di frasche o di 
p~et~e o di kan~e palu~tri. (siffatte erano ,le c,ap_anne dei cìrca trenta. ce~trì, , 
d1 VIta pretstonca dell Onstanese); che nella capanna svolge tutto Il CIclo 
dell'eSisten1~" ' dalla nascita al far figli in p,rOrniSCuità, alla morte, ,accende 1
i fuochi pe, scaldarsi e cìbarsi, e cuocer le stoviglie e produrre l'alchimia 
del rame, -aglia e ritocca le pietre per farne utensili e armi, pesta e 
macina, con le apposite forme, l'orzo e il grano trasformandoli in pane
primitivo .+~to s~ sas~i. incandescen~i. Eleme~ti di. quest,a _ gente talvol~a 
tentano dI Flverslficarsl m certe teCnIche mamfattunere, come ad esempIO 
le popolazi<Lmi dell'Oristanese che insistOno su fogge di oggetti litici del 
tipo c.d. « !campignano» (accette quadrangolari arieggianti i tranchets: 

_sorta di acçette-scalpelli scheggiati sulle due facce) e usano una materia 
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non comun come il basalto; oppure costumano di scaricare gli avanzi di 
ciò che mangianO in grandi depositi dentro o ai margini del villaggio. al 
modo dei ~eolitici del N ordafrica (<< escargotières ») e dello Ju tland 
(<< kiokkamehdiger »). Ma, presto, queste speciali attitudini si riassorbono, 
annullandos} nella comunanza delle idee magiche e religiose e nei culti 
fra i quali. ' I dominante quello della Dea della maternità e dell'amore, la 
Vergine e Madre dell'antichità. Le statuette di marmo la danno presente 
in più di U!Il villaggio, venerata sull'alto dell'architettura ipetrale dello 
«ziqqurath t (M. d'Accoddi) o nel recesso della capanna di frasche e 
di pietra (Cbnca Illonis, Su Cungiau de 1s Fundamentas, Puisteris, Tur
riga), quandb anche non l'addita, tradotta in un monolite gigantesco con 
incavi che kimulano le molte poppe o senza segno iconico alcuno, il 
menhir (M. f d'Accoddi, Kùkkuru Gibindia, Su Furconi de Luxia Arra
biosa - Pompu, Genna Prunas - Guspini, ecc.). Vista nella luna lucente 
sui pascoli pfpolati di bestiame e s~i campi di biade, o riflessa nello spec
chio delle afque delle lagune e del mare feconde di caccia e pesca, la 
Gran Dea riuniva, nel suo grembo, per i primitivi capannicoli, il seme 
d'ogni fertilità, dava la speranza del domani materiale e assicurava agli 
spiriti, quaJ do gli uomini fossero caduti, la sopravvivenza e la rigerie
razione dell'~more, oltre la morte. Il suo «mana» tutto permeava da 
cielo in terq.: . e la gente ne traeva il sapore della vita e il senso escatolo
gico dell'al a i là. 

Questa ideologia magico-religiosa fondamentale cosÌ come altri ele
menti del c I tume e della civiltà materiale che non ci danno i villaggi, ce 
li chiariscono i luoghi funerari delle popolazioni a cultura San Michele. 

Abbiamb visto più sopra che le grotte naturali, specie nelle parti più 
fonde o ne1l1 diramazioni più intricate e occulte, furono usate per deporvi 
i morti, o distesi o rannicchiati, in un solo livello o in strati sovrapposti 
(San Bartolobeo - Cagliari), talvolta su letti di ocra rossa - il colore del 

I .. 
sangue e della rigenerazione ---'o Accanto ai morti le suppellettili di oggetti 
loro appartdputi nella vita quotidiana, a loro familiari: gli strumenti 
litici, i vasi lisci od ornati, gli utensili di osso, pendenti di cOllana tratti 
da denti d' t imali e ariche umani (Rureu), da valve di molluschi, dal 
corallo, pur esso dal magicO colore sanguigno, ciottoli incisi amuletici 
(San Michelte). Anche sui morti delle grotte, le cui luci fioche con le voci 
arcane e le t izzarre immagini dicerà delle stalattiti evocavanO il mistero 

I 
di recessi cu]tuali, vegliava la Grande Dea (statuetta marmorea, ciottolo, 
betili a San Michele). 

Ma il tlpO di sepolcro proprio della cultura di San Michele (e del
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l'età del R~me) sebbene usato poi da altre culture nell'età del Bronzo ed 

anCaTa nei t mpi iniziali del Ferro, è quello dell'ipogeo, scavato ad arte nella 

roccia, dcstjinato a tomba collettiva. La leggenda popolare sarda gli dà 

colore, fac~hdovi abit are fate che tessono su telai d'oro cantando e poi vi 

muoiono trr:mutate ~n pietra, o .' introducend.ovi lo spettro di streghe, fra 

cui quello ~ella più terribile, di Orgìa Rabiosa, una maga impazzita e 

impietrita ~el dolore, una Niobe della saga protosa. rda nella quale si rico

nosce (a c ,usa anche del radicale org .. mediterraneo) la figura decaduta 

e alterata ella Gran Madre, dea delle acque e dell'amore fecondo. E così, 

questi ipogf i veu'gono chiamati col nome di domusde janas (case di fate 

o streghe) 1di forru (de Luxia Rabiosa) o furre.ddos (forno, fornelli), o di 

conca o cor chedda o percia (precca) per la figura cava del loro interno; 
 '.
ma non resta alcuna denomina~ione che riproduca l'uso' originario delle 

grotticelle ~rtificiali, che fu quello di sepolcro comune alla cellula sociale 

familiare (q> anche di clan). 


Si è rropensi a credere, in genere, 'che il nuovo rito della sepoltura 

collettiva sia orientale; e che dall'Oriente (dove è presente in Palestina, 

a Cipro, nklle Cicladi, ecc.) si sia diffuso in Occiden'te fino alla Penisola 

iberica e Jlla Francia meridionale il tipo dell'ipogeo (o grotta a forno) 

così come ~~:llo .della ~omba ~e~alitica a corri~oi~: ~ipi ~onsiderati stret

'	 tamente U, ItI e Illterdipendenti III quanto verSIOlll (11 pnmo sotterraneo, 

il secopdo i1tll'aperto o subaereò) di una forma originaria unica. Comunque 

stia la cosi (altri, come J. Evans per Malta, riconosce il prototipo della 

tomba a f~rno nella grotta naturale), è certo che la domu .de janas sarda 

segna un a~petto particolare, molto diffuso geograficamente e ricco e svolto 

architetto.n;camente, della forma mediterranea a ipogeo, con collegamenti 

vari, ma warziali soltanto, con esempi della stessa forma della Sicilia, 

della Spagpa e della l"rancia, cioè soprattutto del mondo «,megalitico» 

occidental . ' 


Si còn\tano oggi nell'Isola più di 1000 domus de janas (0,04 per kmq.) 

con una frh uenza locale e numerica maggiore (480) nella Sardegna setten

trionale e~ in provincia di 'Sassari. Sono scavate in prevalenza nel granito 

e nella tralchite, di meno nel calcare, basalto, marna, panchina e nella 

puddinga. 'Tenendo conto delle regioni isolane, si addensano di più nel 

Sassarese ( assari e comnui limitrofi, Alghero), nel Meilogu (BòruttJ'l.~ Che


, , 	 remule), l Gocèano (Ittireddu, Benetutti), a Gavoi nella Barbagia e 
intorno all~ cala di ArbatàJS nell'Ogliastra (Ilbono, Tortolì, Lotzorai) COI'! 

m~dia di ~ Itre 0,51 per kmq. Ma sono distribuite variamente dappertutto 
nell'Isòla , nche se certe zone (specie nelle parti nord-orientale e sud··· 
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occidentale) ne siano prive per vasto tratto, ma non completamente (qual~ 
che raro esek pio anche nell'Iglesiente e in Gallura). Gli ipogei si presen~ 
tano isolati, Iin connessione con abitati elementari, prevalentemente in 
territori a aultura povera e ~egregata (Ogliastra: 77,7 %); oppure si 
mostran() ag~ruppati, ma in piccoli agglomerati (da due a dieci), solo per 
eccezione in Iaggregati relativamente n~merosi (Bonorva, S. Andrea Priu 
20 tombe; A!lghero, Anghelu Ruju 36 tombe). Ciò è in stretta connessione 
col caratterel dei centri abitati della cultura di San Michele (e delle altre 
culture pale~sarde), di scarsa entità demografica e d'aspetto non urbano 
(da villaggio?, t, in genere, il carattere gell'insediamento umano, dell'età 
del Rame e cel Bronzo fino almeno alle fasi medie, nel Mediterraneo occi~ 
dentale (e inl parte del centrale), dove la Sicilia (sino ai tempi della cultura 
di Pantalica l 1270 a. C.), Malta, l'Italia meridionale e centrale, le Baleari, 
la Penisola iberica e la Francia del Sud contengono gli ipogei ' in gruppi 
ristretti 'in ~lazione con i nuclei di popolazione limitati nel numero ' e 
nell' estensio~1e topografica degli agglomerati rurali. . 

Più avanti farò cenno della tipologia architettonica e dello sviluppo 
e delle relal ioni formali delle domus de janas, le quali, per la grande 
diffusione, PFr l'appariscenza di àlcuni gruppi od-esempi particolari, per 
il ricco e v~rio corredo funerario restituito da talune di esse, per aver 
dato anche materiali scheletrici conservati in modo · tale da permettere 
utili analisi tanàtomiche e antropologiche, assumono speciale rilievo ed 
importanza fome elementi formativi dei quadri di cultura dell'età del 
rame e di q'felle successive sino a quando il tipo dell'ipogeo, dopO conta
~inazi~ni e~ alterazio~i, dà luogo al tipo del. c~rrid~io megalitico cris,tal~ 
hzzatosi nell~ forma smgolare della tomba dz gzgantz. Purtroppo, pero, e' 
a causa del rpetodo non sempre rigoroso adoperato nello scavo degli ipogei 
e per la confusione, non di rado verificatasi, dei corredi in essi deposti a 
seguito dellel frequenti e ripetute tumulazioni durate per lungo tempo e 
anche per s · ccessive violazioni; in pochi casi diviene' possibile separare 
i contesti cuhturali e individuare le gr,otticelle sicuramente ed esclusiva~ 
mente ap~a+,ene~ti alle cultu~e che si. esamina~~. Co.sì, mentre da un~ 
parte la dIstll'1buzlOne per quasi' tutta l'Isola degh Ipogei e della cultura dI 
San Michele ci fa supporre che si tratti di due fatti strettamente cOnnessi 
fra loro e ci a sperare di trovare elementi della cultura stessa in numerose 
domus che J ttendono di essere rÌcercate scientificamente, .d'altra parte le 
grotticelle d~finibili nel contenuto culturale che ci interessa sono ben 
poche: alcuJ e di Ànghelu Rùju, la domu II diSerrùgiu (Cuglieri), recen
temente espl rata, di San ,Benedetto d'Iglèsias. Altrove i materiali delle 
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culture dì San Michele sono c'onfusi con quelli della cultura Beaker o di 
culture pjù tardive (Bunnànnaro, Monte Claro), a parte esempi di tombe 
in cui la sovrapposizione di queste ultime culture sulle prime è palese. 

Tutt<fvia, questa mancata evidenza di condizioni stratigrafiche dei 
materiali, i la quale impedisce, in quella che si potrebbe dire la civiltà 
« degli , o~getti », un'esatta distinzione morfologica dell'insieme e degli 
elementi s~ngoli, forse non si ripercu'ote nei fatti del costume e nelle espres
sioni della spiritualità presenti anche, e specialmente, nei dati delle grotti
celle artifìçiali. I riti e le idee che emergono dall'osservare le manifestazioni 
del costume e del sacro nelle domus ,d janas, ricalcan'o, in un'atmosfera 
più ampi4, quelli del mondo etico ed etnico degli abitatori dei villaggi e 
delle caverne; e, in fondo, sono esiti dei motivi mediterranei di su strato 
dei qualiJpartecipavano anche le altre culture sarde dell'età del rame 
(dei circoti e beaker). Perciò è da supporre che un'unità morale legasse 
le culture ' stesse, così da giustificare un esame comune delle comuni con
suetudini ed ideali. 

Fatta eccezione di tre casi di incinerazione, non del tutto certi in 
se stessi e come riferimento all'età del rame, supposti nelle tombe 15 e 26 
di Anghelr Ruju, il rito funerario dominante nelle «domus de janas» è 
quello delÌ'inumazione, già visto nei circoli megalitici e nelle grotte natu
rali. I m1rti si sono rinvenuti distesi supini e rannicchia ti, con deposi
zioni vari~nti da un paio a una trentina di individui, messi senza distin
zione di sesso o di età, accatastati spesso nei corridoi e nella trama delle 
celle. Talbra eran deposti su specie di lettucci come se dormissero, con 
grumi di !ocra rossa accanto, come a rigenerarli, o con mazzuoli o asce 
al fianco ih segno di difesa. Il sonno era una sorta di prolungamento senza 
dimensioni, eterno, di quello nella casa di abitazÌone. E di casa prende 
aspetto la I tomba, negli esempi complessi e architettati di domus: soffitti 
i~it~nti 19 coperture lignee : con trav! a rag~era .0 a spiovente~i a~ita
ZlOm rotonde o rettangolarI, sostenutI da pIlastrI o colonne, mcchIette 

. alle paretil in sostituzione degli stipi a muro delle capanne, alcove, sedili, 
fossette su pavimento come nelle dimore dei vivi. Fuori delle camerette, 
poi, dai PI rtelli sagomati chiusi dall'esterIio con lastre di pietra o valve 
di legno s~arrate ingegnosamente con paletti al modo degli usci domestici, 
dei padigl,oni sotto roccia adempiono le funzioni di atrio, qui .riservati agli 
atti della IPietas del clan verso il defunto-antenato. " ripetendo, in altro
senso, la fr rma· del vestibolo .che, nelle capanne, era un po' il luogo delle 
attese e lo spazio delle «parole perdute» della famiglia e dei vicini. 

AbbiJiati sono i morti della domus e con le suppellettili intorno. 
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L'abbigliam to,complesso o semplice, ricco o modesto, rispecchia in 
qualche caso la posizione sociale del defunt~, talvolta la sua condizione 
professionalel ' 

Ad An~helu Ruju, cimitero di marinai-metallurghi e di agricoltori, 
i cadaveri eran sepolti, non di rado, sotto bianchi cumuli di valve di 
molluschi; uh guscio di tritone nodifero accompagnava, nella tomba n. 19, 
la deposizione d'un pescatore e ne indicava il mestiere. A consuetudine 
col mare acTennano pure,nel cimitero algherese e altrove, le moltissime 
valve di caraium, pectunculus, mytilus, ecc., supposte, quando non mo
strano fori ~er esere infilate a collana, resti di pasti rituali. Gli animali 
circolanti per le balze costiere O. dentro le macchie del cuore selvaggio 
dell'Isola forhivano elementi per l'ornamento personale femminile ed anche 
maschile: dd,nti di cinghiali, ' di, i,VO, lpi, forse di cani, costituiscono materia 
di vaghi di 1011ane, già tintinnanti su petti villosi o morbidi seni, insieme 
alle conchighe marine, ai ciondoli e alle perle in 'osso, in calcare varie
gato, in qua~zo ialino, anche in argento. Pendenti in quarzo amorfo, in 
calcare nero Ie bianco, in pomice, in schisto, in, giadei,te, piccoli graziosi 
esemplari di accettine levigate in pietra verde, proteggevano i corpi come 
scapolari, allontanavano il maligno, in morte come già in vita. Sulle 
braccia, quelli che avevano maneggiato l'arco, a caccia di uccelli nei liberi 
cieli, di bestie nei boschi selvaggi o nelle macchie dall'aspro profumo, 
avevano' « b~assards» (ocoti difendibraccio) di pietra grigia o verdina, 
lisci o decor~ti di cerchielli, nel gusto o,dentale (Troia, Poliochni, Melilli). 
E, infine, t1ti i morti riposavano col solito ingrediente litico: frecce, 
coltelli, rascniatoi, punte, schegge e nuclei di selce, ossidiana, anche di 
calcare in f ge rOZZiSSime, e con oggetti d'osso (punteruoli, bottoni con 
perforazione a V, ecc.). 

Su queste materie tradizionali, spicca il prodotto degli avventurieri 
meta~lurghi : 1 1~ rame. :ugnali triangol~ri, cusp~di di fr,ecci a, bracciali ~ , 
anelh a sem~hce filo ntorto, punteruoh (o aghi), seguono nella tomba l 

defunti più ICchi: forse i capi e le loro belle mogli. ' 
Néssuno dei mOJ;.ti v'è; nélle domus, che non avesse avuto il segno 

della pietà almeno in un vaso di terracotta. Ma per lo più le ceramiche 
vi sono profuse con dovizia, copiose come le Jacrime versate, varie di 
forma, a ric6rdo di tutti gli atti, della vita domestica In ,cui erano usate 
col sapore affettivo dell,ecose :conosciute e familiari, e, quando non son 
lisce, abbellitle di Ornati: grazia e simbolo nel contempo. Noi le ritro
viamo vuote, 1 in frantumi per lo, più, perché l'antico contenuto) in cibo e 
in bevanda -- la cena della notte dei morti - se l'è preso il tempo e 
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l'hanno consumato ì secoli implacabili. Con questi se ne sono andate anche 
le espressiJni, da vivo, di quei m'orti: le voci nel chiaro linguaggio medi
terraneo, il gesti estrosi e vivaci, le vesti succinte e ariose, le molte memorie. 

Soltanto i segni della religione (o della magia) hanno resistito, insieme 
agli ogget~i materiali, imprimendosi,contro ogni forza avversa, sui soffitti, 
sulle pareri, sui pilastri, sugli architravi dei pòrtelli, nelle domus. Sono i 
segni dell'~ntica consacrazione degli ipogei, fatta da sacerdoti depositari 
d~ misteri !magico-medici-oracolari, le formule grafiche dell'ideologia rel~
glOsa del s~sso e della natura collegata col mondo della morte. Le grottl
celle artifidali di Anghelu Ruju e Santu Pedru - Alghero, di Li Curuneddi 
e ?alancò,it - S~ssari, dell'Elefan:e ~ Sè~~ni, dell'orto del Be?eficio :arroc
chI aie - Sennon, mostrano scolpIte In nhevo, ,talora con aggIUnte dI colore 
rosso, figu+ schematiche di teste bç>vine, isolate o in gruppo, a ribadire 
magicamente, , con l'iterazione numerica, la forza sessuale del maschio 
espressa d~l Dio Toro e, ,co51, essa, a rigenerare la vita caduta col morto. 
Accanto ali suo partner: il Toro, appare, resa in figura o in simbolo, la 
Dea Madre, l'altro elemento, il più importante e necessario, della coppia 
della religi ne erotica-naturistica protosarda (e più genericamente medi-

I 
terranea ' orientale). La precisano statuette marmoree (del tipò delle caverne 
e dei villa~gi di cultura San Michele) delle domus di Anghelu Ruju e 
Portoferro 1Alghero" di Calancoi Ponte Secco Marinaru e Su Crucifissu 
Sassari. La ~dealizzano, come « Dea degli occhi» schemi spiralimorfi _dipinti 
(come quelli del «labirinto» di HaI Saflieni in Malta) d'un ìpogeo di 
Alghero e J rafiti in disegnò di spirali contrapposte e cerchielli concentrici 
sopra l'arcHitrave del portell~d'ingresso alla cella della domu di Koròn
giu - Pìme*tel, che ha stretti rapporti, per stile e morfologia figurativa, 
con le grame spiralifqrmi (di cui tal une indicaQti il coito sacro della 
Dea Madrd) incise sui chiusini delle tombe a forno di Castelluccio - ' 
Sicilia, dopJ il 1800 a. C. (più larghe rispondenze anche con ,schemi ocu
lari a spiral[ piene o a segmenti di spirali di cretule di Festòs di circa il 
sec.xIX-xVI~I a. C., di lastre di Maltd della cultura di Tarxien - ante 
1600 a. C., _~ella pietra, incisa del,' sepolcro,' a corridoio, megalitico di New 
Grange delf cultura irlandese di Boyne - ante 1600 a. C.). Infine, la 
Gran Madrle è espressa ,nel simulacro dell'idolo in grande: nella statua
stele, a lastta alta m.l,365, della domu di Is Aràus - S. Vero Milis. 
Qui essa apbare in aspetto semi~iconico) con testa e viso abbozzato e con 
quattro marpmelle sulla piatta ,superficie della placcad'aremiria che, nel' 
chivdere il ortello del sepolcro, custocÌiva anche, come l'idolo femminile 
delle tombe a forno del Petit Morin (Goizard, Courjeonnet, Rozet, nella 
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Marna • F1 nCia), i numerosiinorti dell'ipogeo celato, fino a qualche anno 
fa, sotto le Isabbie del paesaggio subdesertico del Sinis. La sua natura di 
Dea pOlimdzone, comune ai menhirs sopracitati di Serramanna, Pompu 
e Gùspini Jlevati a . protezione dei villaggi di capanne, ricorda la sacra 
fertilità dell' Artemis Ephesia' o del mostruoso essere azteco. Couatlicue, 
divinitànu~e, cariche di mammelle, ipostasi, lontane nello spazio ma 
vicine nel + ncetto, della Alma Mater anatolica. 

Non aBbiamo dati concreti per accertare l'appartenenza alla cultura 
di San Michele anche del tipo del dolmen, in particolare di quegli esempi 
esterni alla IGallura (dove il dolmen fa parte della cultura dei circoli) 
diffusi riella Sardegna centro-settentrionale (altopiano di Buddusò e monti 
di Alà; GCfeano; Meilogu; altipiani a Sud del Marghine; Ogliastra; 
Planargia; M:ontiferru). Il carattere pastorale dell'ambiente nei quali si 
presentano ~uesti dol~ens, proprio in molte regioni del suo sviluppo alla 
cultura di San Michele, la connessione indubbia (fuori della Sardegna e 
specie in aJ biente franco-iberico) fra il sepolcro dolmenico e la tomba a 
forno, rend~, però, probabile l'ipotesi che, pure in Sardegna, il dolmen 
sia stato elemento concorrente alla formazione della nostra cultura, sep
pure in lineA accessoria e subordinata. Ma una risposta alla questionè potrà 
venire soltadto da ricerche e da scavi, non ancora effettuati, in quel genere 
di monumento megalitico che altrove (ma forse pure nell'Isola) scavalca 
l'età del rarhe per addentrarsi pienamente nel bronzo. . 

Lascianl o l'esame dei luoghi funerari e venendo a dar un cenno dei 
monumenti del culto, si vede che alcuni di essi sono certamente in rela
zione con I cultura di San Michele. Lo è la tOrre a «ziqqurath» del 
Monte d'Ac od di, neÌ suoi due strati archeologici sotfo e fuori della ter
razza e nel :empimento del « galgal », negli elementi indicativi dell'icono
logia religiosr (menhirs incoppia: forse il dualismo Donna [Madre]-Toro), 
e del culto Ifbblico (tavola sacrificale per ecatombi ed omphalos). Lo sono 
i menhirs, 01.pietre sacre, pltirimammeIIati a guardia dei villaggi, dianzi 
citati. Il pr9blema dell'appartenenza o meno alla nostra cultura si pone, 
invece, per li altri menhirs anìconici, o perdas fittas (pietre fitte), isolati 
o in gruppo (da due a tre), sparsi in varie zone, ma concentrati soprat
tutto nella 1egione . montuosa della BarQagia (dove si contano 27 su 50 
esempi di tali pietre). Questi rozzi monoliti di tre metri circa di altezza 
media (minitna m, 1,00: S. Efisio - Orune ; massima: 6,50: N. Signora 
di Loreto - fiamoiada), non presentano segni di lavorazione, per ilcarat
tere di tabù o al fine di serbare la forza primordiale del mana, sprigionan
tesi, in tutta la sua magica èfficacia, soltanto dalla materia nuda, intatta, 
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del mass~, sede del divino. È un tratto, questo della rozzezza al naturale, 
che accomuna la massima· parte dei emnhirs della Sardegna e che di~tin
gue ancHe i menhirs atlantici e cemroeuropei, nonché i mediterranei 
(palestine~i, pugliesi, maltesi, corsi), almeno per le più antiche età. Ap
puntiti o Itondeggianti in cima, . i menhirs sardi rivelano, con Ja loro forma 
coneggiarlte, l'essere sessuale maschile: il fallo, simbolo del toro solare, il 
compagnt della lunare Gran Madre. In essi è, forse, anche il ricordo, o 
la traduzione in pietra, dei pali lignei tote:rnici, la memoria dell'antenato 
animale ~he s'infonde, con sacro erotismo, nel grembo della natura fem
minile. ~ questa, una' ideologia ne'olitica, di origine orientale, che, in 
Occidentl ' si arricchisce di elementi, a base animalesca, della magia 
paleolitic . Non sembra casuale che proprio nell'area delle culture atlan
tiche, doJ e la civiltà dei cacciatori quaternari ebbe particolare sviluppo, 
il menhir pur presente nell'Est e nel Centro del Mediterraneo in forme 
appariscemti, assurga a dimensioni colossali, a iterazioni spettacolari (c.d. 
allineamehti), a monumentali architetture trilitiche (Kermario, Carnac -
Brettagna~ Stonehenge, Wessex - Inghilterra). Il menhir sardo che, in 
qualche e empio, come a N. S. di Loreto di Mamoiada si compone con 
il disegno occidentale dei cromlech (cerchio megalitico), fa parte del tipo 
occidentale di tale monumento e non è improbabile che esso sia pure in 
relazione idi concetto ideale (se non culturale) con le manifestazioni del 
megalitismo europeo (o nordico) il quale, nei « tempio» delle pietre fitte 
di Stonehknge, offre una cronologia a Q 14: 1848 ± 275 a. C., non lon
tana da 1uella di esempi di monoliti della Sardegna riferibili, su indizi 
di oggetti !litici, all'età del Rame o del primo Bronzo. Come i dolmens, a 
cui li lega lo stile megalitico, i menhirs isolani sopravvivono nell'uso per 
tutta l'ed nuragica e, nelle regioni impervie del Centro, i Barbaricini 
(cioè le p1opolazioni non mai romanizzate) li , adoravan'o ancora, insieme 
ai pali di ~egno, in pieno Medioevo: « ... ligna autem et lapides adorent », 
Gregorio Magno, Ep. XXVII, IV, del VI sec. d. C. Ancor oggi le pietre 
fitte, con ~e denominazioni p'opolari che ricordano figure mitiche-eroiche, 
o evocan~ personaggi umani ,' talvolta in immagine del peccato sessuale 
punito cOf la pietrificazione, ,o vengono ' assomigliati ad animali, suggeri
scono, n010stante le alterazioni tardive, l'antico carattere di elementi della 
religione animistica, per cui le pietre stesse, oggetto di tabù magici e di 

. cerimonie cultuali 	3i sfondo erotico-riproduttivo, eran considerate qnimate, 
sedi di ess ri e di spiriti d'un indistinto principio biocosmico. ' 

Se l' tlsame fatto dei luoghi d'abitazione, funerari e di culto e dei 
monumenti relativi concorre a delineare la fisionomia della cultura di 

I 
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San Michele, ma non tanto da differenziarla del tutto dalle altre culture · 
sarde contezbporanee, vi è invece una categoria "di oggetti archeologici, 
trovati negli lstessi luoghi, che' la caratterizza e ,la isola con sufficiente evi
denza. Que[ , i oggetti son'o costituiti dalle ceramiche, cioè dai prodotti 
della civiltà materiale i quali generalmente, a causa del largo impiego a 
tutti i livelli e della manipolazi~ne locale anche se fatta ta;lora su modelli 
esterni, rise tono, nello stileo"~dello spirito del popolo e della cultura che 
li esprime, ih modo totale, e 10 volgarizzano con particolare distinzione. 
Ciò vale pe la nostra come per tutte le culture, tanto è vero che, per lo 
più, noi ricpstruiamo i quadri di vita delle civiltà antiche preistoriche 
su quella d 1e potremo chiamare la «civiltà dei vasi»: componente che 
non ci dà tUfto (anzi ci offre soltanto un segno banale dell'attività umana), 
ma che, tuttavia, accentua fortemente il carattere specifico delle manife

. . l I l·staZIOnI cu tUlra l. 

I vasi aella cultura di San Michele si possono distinguere in tre 
classi: lisci, cioè senza ornatò alcuno; decorati con tecniche e motivi 
vari; dipinti 'o, meglio, colorati. La prima e la seconda classe vascolare 
comprendono fogge plasmate a mano senza uso di tornio, di impasto e 
cottura imp~rfetta, dalle superfici di aspetto nero, bruno, marrone, ros
siccio, talvoita lucide (ceramiche c'osidette «buccheroidi» quando sono 
di colore nJro; a «stralucido rosso» quando sono rosse di colore). La 
classe delle beramiche dipinte - molto poco rappresentata e può dirsi 
quasi inesist~nte in relazione con i prodotti copiosi e vari delle altre due 
classi - pre~enta impasti quasi depurati con superfici bianchicce o gialline 
segnate da s mplici strisce di colore bruno o rosso dipinte dopo la cottura, 
a tono unic (monocrome). 

Tra le fprme di vasi della ceramica liscia che, dove presenta le super
fici poli te ricorda l'analoga categoria tecnica di stoviglie, largamente diffusa 

I 
nel Mediterraneo, chiamata «amratiana» (da El Amrah, necropoli a 
lO km. da IAbidos, del primo pedodo predinastico, con metallurgia), 
alcune (ciotdle troncoconiche, tazzine emisferiche) n'on hanno particolare 
significato pJr essere troppo semplici e comuni,. ma altre non sono prive 
di interesse rhorfoÌogico e culturale. Sono queste le fogge del vaso a fiasc'o,I . 
del caso a c~llo (<< colla~ed vessel »), della tazza a profilo spigolos~ (~< tazza 
carenata »), (leI vaso tnpode.Il vaso a fiascò (detto pure a bottIglIa o a 
otre) si presdnta, per Jo più,col corpo globulare (sferico, a cipolla, lenti
colare) e coli collo distinto dal suo profilo a troncò di cono che stacca, 
con una leg~ra risega, sul corpo. Ritenuto di origine orientale (anatolico
mesopotamicf )' presente nell'Ege'o (Creta, Cicladi), caratteristico della 
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cultura balcanico-danubiana detta di Vucedol; nella Penisola italiana 
(dovei si hanno esempi da!la Liguria alla Sicilia) costituisce il 'segno tipico, 
insieme all'ascia da cOfDbattimento, delle popolazioni della cultura Gaudo
RinaIkione, di provenienza dall'Oriente (come farebbe supp'orre anche il 
tipo ~ella tomba . a forno) ;la foggia si diffonde pure a Malta e nella 
Penispla iberica. Di massima la forma del vaso si accompagna a culture 
che cpnoscono i metalli e, come nei Balcani e nell'area italiana di Gaudo
Rinajdone, a genti guerriere. La suà volgarizzazione maggiore corrisponde 
all'età del Rame e agli inizi dell'età successiva del Bronzo. Stilisticamente 
il va~o a collo si ricollega alla forma a fiasco, e anche la foggia non ne è 
lont'fa, solo che sul corpo globulare per lo più schiacciato, il collo, 
a~zifé restringersi verso l'alto, cade verticale o . si ,allarg~ .rovescian?osi 
dI p<DCO all'esterno. Ma, come nel vaso a fiasco; Il collo SI Imposta nen
tran10 sul corpo e distinguendosi da questo con una linea marcata dol
cem nte. Anche per il «collared vessel» - sagoma durata in Sardegna 
sino ella piena etànuragica - f confronti suggerirebbero un'origine prima L 

egea (esempi a Creta già nel M.M. II, A e B: ante 1850), mentre la 
diffusione' mediterranea è quanto mai vasta (Sicilia, Penisola italiana e 
iberi~a ,da cui si espande all'area nordica premegalitica) con lunga esten
sione cronologica (dal neòlitico al ferro). A differenza dei tipi precedenti, 
la f+ ma della .tazza ca!enata ~ col fondo emisferico sormontato da collo 
a prfi10 concavo rientrato nel mezzo ~ sebbene trovi riscontri nelle cul
ture orientali neolitiche e subneolitiche dell'Egeo (Creta), dei Balcani 
(Ses lo, Larissa), di Malta (nella fase I E di Avans), si ambienta, piut
tostJ , nell'area «occidentale» delle culture premegalitiche (Chassey -
Lagpzza - Cortaillod - Windmill Hill) e megalitiche, o collegate con le 
me~litiChe (El Argar- Polada, Gaudo, Conca d'Oro - Bronzo francese I · 
o F ntboulsse - Clyde Carlingford) italiane peninsulari e siciliane, ibe

rich , -francesi-svizzere, europee nordiChe. e atlantiche, svoltési dal Neoli. 

tico all'età iniziale del Bronzo. Questa forma di recipiente carenato ~ at

tar latasi in Sardegna come altrove sino ai tempi del Ferro ~ quando . 

vieJe fornito di tre piedi e acquista dimensioni notevoli (23 crn. di dia

meJ oX 0,17 di altezza compresi ' i prèdi) dà luogo alla foggia di vaso 

tripbde, che è un vaso culinario e, perciò, non decorato (se non, eccezj'o

nahlnente, da rozze impressioni o graffiti all'esterno dei piedi). Pure il .]

vasJ tripodé (come il polipo de in genere) si considera un tipo di origine 

oriftale, con esempi molto antichi in Siria (El Hamman: 2100-1900; 'Tell 
Ah ar - Ti! Barsib: 2200-2000) e con espandimenti precoci nel mondo 
ella Ìco (cultura di Latisa in Tessaglia: dopo 2600 a. C.), In Occidente, 
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dove i~ vaso tripode è conosciuto specie in culture francesi dell'età del rame: 
la SaJdegna, come mostra ,una grande frequenza e diffusione e -unosvi~ 
luppo prolungato del tipo vascolare fin dentro l'età dei nuraghi, è la 
region di maggiore divulgazione del tipo stesso presentando quell'aspetto 
che, ~ell'Europa centrale, presentano, per . la ricchezza numerica e lo 
svolgiJnento della particolare forma, le aree boemo-morava e sassone-turin
gica ~ culture miste elladiche e campaniforme. . 

Queste, e le altre minori sagome della classe di ceramica liscia mono
croma~ hanno un modellato abbastanza caratteristico e un gusto dì Enea 
elega~ite nella sua semplicità. Sono vasi veramen.te plastici nel senso che 
le forme accusano una morbidità sinuosa ed elastica; e i profili «baroc
chegg]ano » in un seguirsi di linee cOnvesse (sui fondi e sui corpi) e con
cave ~ui colli) dei vasi, le quali attenuano,nelle fogge a profilo angoloso 
(tazze e tripodi carenati), la rigidità del risalto diametrale alla massima 
espan ione . . Questa modellazione molle e fluida, curvilinea, è mantenuta 
pure hei particolari: nei piedi dei tripodi a margini concavo-convessi e 
nel gt!rso insellato e nelle. anse, contenute e subordinate nel nu.m{.~ro e 
nelle roporzioni, alla tettonica dominante ed essenziale della forma 
vasco l re. Le anse (non si hanno veri e propri manici), di piccole dimen-

I 
sioni, sono disposte o sotto l'orIo, O all'incontro del collo con le spalle (in 
preval~nza) o sopra IiI risalto della carena. A parte la presenza di esempi 
a ling l etta impervià o forata (su ciotole e sulla superficie dei piedi dei 
vasi a tripode) e ad anello, fondamentalmente le anse si riducono a due 
tipi: tf bolare e a canale sottocutaneo con bozza all'interno del recipiente, 
la seconda derivazione della prima per graduale restringimento dei bordi 
lateralL del tubo che vengono tagliati a sbieco e per il portarsi del nastro 
a fior r i superficie erilevato su di essa come nel primo tipo, sicché il risul
tato dFfinitivo è quello di un «tunnel» entro la pasta del vaso aperto 
sull'esr rno con due fori circolari, suggerenti l'immagine di Occ~i (anse 
ocular). Mentre le anse tubolari risentono d'uno stile di presa divulgato 
nel neolitico II e III eoUo e) nelle culture apulo-materane a ceramiche 
dipin.t~ meandrespiraliche (dove si hanno pure rispondenze quanto alle 
forme Idi cultura di .San Mi~hele: vasO. a fiasco e. ~ colla~ed vessel »); le 
anse a «tunnel» od oculan trovano Il parallelo m vaSI della cultura 

'francete di Fontboulsse e soprattutto a Malta. Qui le anse sottocutanee, 
margiJtate all'esterno da un cerchio in rilievo simulante il risalto d'una 
Iamin . metallica ribattuta (si tratta di vasi fittili imitati dai metallici), 
.mostr'flo, come in Sardegna, di dipendere da quelle tubolari, e sOno pre
"senti, ]e une e lè altre, nellè fasi D ed E più o mènQ contemporanee alla 

,; ". 
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cultura di S n Michele. In questa scarsa evidenza superficiale delle anse, 
in questo loro ridursi in cavità e struttura, si può forse cogliere anche ' il 
ricordo di vltsi originali di pelle (otri), necessari, ad evitare rotture e peso, 
a popoli m~rinari e metallurghi che, come i popoli-pastori nomadi (pur, 
essi facenti j argO uso di recipienti di pelle), si spostavano con frequenza 
affrontando lunghi e pericolosi tragitti. Il gusto di forare, per farne 
appigli, le iareti dei vasi, lo si rivede nelle piccole perforazioni verticali 
del risalto dr lle tazze carenate della cultura di San Michele, eseguite per 
passarvi finÌ cordicelle di sospensione dei recipienti, c'ome insegnano 
esemplari di tazze cons~ili raccolti nelle palafitte svizzere (civiltà di 
Cortaillod) trovate con ' fr~~menti di cordicella ancora aderente ed in
sinuati nei fori. Fori perforanti, semplici o plurimi, si rivedono anche, 
sempre su 1Jazze carenate, in quegli ambienti culturali neolitici e calco
litici nei quAli hanno precise rispOndenze, per la loro forma, le tazze stesse 

I , . 
(culture di ~agozza, Chassey, Michelsberg). In questi medesimi ambienti 
è comune !'impiego di piccole bozze, disposte a coppia mammellare sotto 
gli orli, o slill risalto dello spigolo dei vasi, senza fori o con perforazione 
orizzontale 0 ver~icale, bozze divulgate nelle ceramiche della nostra cùl
tura di San Michele. Si tratta di comparizioni ripetute, non senza signi
ficato, in qpantoindicano un certo gusto diffuso fra popolazioni, di 
origine orieriltale, che sviluppano quadri speciali di cultura, di tipo OCCI

dentale, n0ri completamente isolati fra loro. 
Le forye di vasi elencate nella classe delle ceramiche lisce, si ripe

tono nella serie delle stoviglie decorate. Si distinguono l'anfora a base 
troncoconicii con collo, a profilo, c ,oncavo, ristretto in alto (come nel vaso 
a fiasco), il vaso a cestello, col fondo più largo della bocca e le pareti 
rientrate, la t pisside, di linee molto graziose, che nasce dall'incontro di un 
vaso a caneftro slargato in alto e del suo coperchio aperto superiormente. 
Quest'ultim~ forme, ,men, tre con,t,'inuarono a caratterizzarsi ,per la fluidità 
curvilinea df i profili e per la lievitazione morbida della struttura, si dif
ferenziano "Rer i fondi i quali SOnQ piatti anziché convessi come quelli delle 
fogge precedtenti. La sagoma dell'anfora ricorda esempj egei (di Paros) e, 
con anse o meno, dando luogo/a varianti, si presenta negli strati B, 1 e B, 2 
di Vinca (~ugoslavia) con vasia tripode e ceramica incÌsa meandrospi
ralica, qUal~' vedremo apparire nella cultura di San Michele. Del vaso a 
test,ello si h nno, saggi in luoghi vari dell'ori,ente mediterraneo: ,nell'Egeo 
dalM.A. II (Moclos) al M:R. I (Gournia, Psychro, Karphi) e in Siria in 
tombe diRias Shamra dell'Ugarit medio II (1900-1750), cioè dì tempi 
coevi a queE!i della nostra cultura; esempi si hanno pure in altri siti de]..

I ' 
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l'Occidente c e nella cultura argarica iberica (necropoli di Zalabi • 
Granada), ritenuta di estrazione, anatolica. Vicina a quella descritta si 
presenta, nell~ cultura di San Michele, pure una variante del vaso a 
cestello col f01do ristretto e Con ampia scampanatura in alto. AI)che di 
questa varietà f on mancano pr~totipi nell'Egeo (Mochlos, Ha~t - Zacro: . 
M.A. II, 230y-2150, Koumasa. M.M. I, . 2000-1900, Festos. M.M. II, 
1900-1750), nel vicino Oriente (ad esempio: Beisan - Palestina, 2300-2100 
a. 'c.; Tépé Si~lk - Persia, 1400-1200), in Anatolia (Boghazkeuy: XVIII sec. 
a. C.). Minoic è, infine, , l'impostazione tettonica delia pisside quale si 
osse,"'" ;n all, e vru<; " p;,de.tallo del P",iodo protopalaziale e neopala
ziale di Festòs (bastione II e vano LI), vicine anche per il gusto decora~. 

tivo, e in lap,ide, della stessa città cretese, del M .R. I (1500-1450). 
Annettiamo a ~uesti accostamenti un significato non casuale. 

Le tecnicHe decorative sOnO varie: a impressione - eredità del neo~ 
litico - ; a inq.sione, la più diffusa, fatta a crudo nella pasta ancor molle 
del vaso- ma, dei saggi più rifiniti, graffita a cotto (cioè dopo una prima 
breve cottura) Icon linea sottìle; a intaglio, ossia asportando intorno al 
motivo decorativo che risulta in rilievo, ritagli di pasta ' (è la tecnica me:qo 
usata). Quali strumenti per segnare l'ornato si impiegano punzoni, stecche 
e sgorbie d'ossdr rotelline, valve di molluschi (specie di cardium che danno 
il tipo di decorazione detta «cardial »). Talvolta le incisioni vengono 
riempite .con sbstanza bianca o rossa (ocra). Per lo più lo spartito orna
mentale si adJgua alla forma del recipiente, Sottolineando le parti più 
pronunciate e~in vista del ~vaso (spalle nelle fogge globoidi con celletto; 
pareti incavat . nei vasi a canestro); talvolta si disegna anche JSuifondi 
piatti (pissidì " vasi a cestello) e, per mettere in evidenza)a tettònica del 
vaso, spirali c ile simulano l'intreccio dei canestri in vimini o in paglia 
'o con puro int\Olllto estetico. L'ornato si dispone. con una certa libertà senza 

' . '~ . partizioni rigo~se se non quelle che derivano dalla divisione delle linee 
fòndamentali }ella struttura del recipiente, In esempi di alcune forme 
(vasi a colletto , si nota, tuttavia, la tendenza a riquadrature, per lo più 
triangolàri, in alternanza con gli specchi lisci delia superficie vascolare, 
nel contesto d~lla spartizione fondamentale . Nei vasi che mostrano le 
anse « a occhio» si osserva una accentuazione decorativa maggiore che in 
altri settori del aso; e ciò non soltanto, come dirò, per solo gusto d'ornato 
d'ur). particolar tettonico in evidenza già di per se stesso. I , motivi elc
men~ari del!a tc~razione sono costit~iti da. tacche?,gìature, strì~t~re, trat
teggI, puntI dii dIVersa grandezza, Illlee quest'ultIme o semplICI oppure 
con l'incisione [ineare, segnata con impressioni che sembrano essere state 
poetate, a ",ot " d, Ile pmp",,",";", ddla fa,ma a punto a unghia, 
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ad ]1 ngolo acuto, da una rotellina da una sgorbiao da un purtteruo!o 
ang lare (ceramica a segmenti dentellati). Questi motivi lSonoliberi o 
son racchiusi in contorni geometrici (soprattutto triangoli semplici o 
con~appOsti) o fra due linee incise parallele che definiscono una banda 
o fakcia segnata dai motivi stessi (ceramica a, bànde per lo più tratteggiate 
ma ~nche, sebbene di rado, striate epunteggiàte). Tanto la decorazione a 
triaIflgoli quanto quella a bande alterna triangoli (o altri schemi) e bande 
ormlte a triangoli e bande lisce riservati , nella superficie del vaso in modo 
chel vi sia un risalto e un contrasto evidente che diventa accentuato e 
pitt rico quando la superficie vascoliire è nerolucida o (ma eccezion al
meIl[e) rossolucida. Al fondo di questa decorazione a «dicromia acroma 
o d~segnativa» sta l'intenzione di imitare la ceramica dipinta che, per 
una] sordità naturale al colore delle popolazioni del Mediterraneo occi
dentale dalla Sicilia a questa parte, non appare se non con significativa 
scar~ità e su fogge di vasi da ritenersi d'importazione dalle aree egeo-bal
caniche (ciò va detto degli esempi della civiltà megalitica iberica del 
Bro~zo I e anche dei pochi pezzi sardi riferibili alla cultura di San 

. !"1i~hele). Una p.rova di questo c~rrispet.ti;o occid.entale a ceramiche 
mCI$e al gusto orIentale delle ceramIche dIpmte la SI ha osservando che 
in f.arecchi esem,Plari delle stOviglie della nostra cultura sia,' i tri,a, ngoli 
sia Ile bande mostrano i segni d'ornato riempiti e rialzati con sostanza 
rossp. o bianca il che dà colore e contrasta efficacemente (in rosso-nero 
e irl. bianco-nero) con la tonalità della superficie vascolare lasciata senza 
ç1ec~razione. Siffatta tec~ica d~corativa a disegni graffiti e coperti di 
una! pasta colorata non e peculIare della Sardegna, ma trova una vasta 

",,'. 

diffhsione . in Francia, nell'Italia settentrionale e ~ud-o.~ientale, in .Sicilia 
(cultura dI San Cono), a Malta (fase I D o della GIgantIp). La dommanza 
dellr ceramica incisa - che traduce sostanzialmente il linguaggio decora
tiv~ grafico « occidentale» - non significa che essa sia nata in Occidente 
(il peoIitico cretesecicladico ed ella dico ne fanno mostra, con riscontri 
istrli!. ttivi di spartiti o di singoli elementi d'ornato, da fasi primitive e 

- orii inarie in cui forse sono da ricercarsi i modelli). Ma, certo, in Occi
de~, e la ceramica incisa ha trovato un luogo proprio confacente al suo 
sVi,IPPO particolare p,.Iuri,areale, per il carattere gener, almente arretrato 
risp tto all'Oriente e per la sua lon~ananza dai vari fuochi propulsori delle 
fog e di «élite» dell'artigianato artistico a ceramica dipinta del Vicino 
Ori nte e dell' AnatOlia. . 

c l In questa risposta «grafica» occidentale al colorismo orientale, al
O" cu . tecniChe e motivi delle ceramiche della cultura di San Michele 
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'accentmano il distacco dall'Oriente ed acquistano un timbro decisamente 
occide~tale; altre, invece, ' riflettono ancora, inchiave provinciale, i para
digmi I d~ll'Est. Di O, c~idente sa molto la s~rie di sto:iglie a «segmenti 
dentelt tl» - , evoluzlOne della c.d, ceramlca« cardml» - la quale, 
talVOltf. anche ,con l'impostazione decorativa generale e , con singoli motivi, 
si ripe e in quadri di cultura africani ed europei evidentemente imparen
tati e durati molto a lungò per la natura recessiva dell'ambiente e per 
la semplicità deJle forme. Il disegno dei semicerchi còncentrici e dei 
,segmeJ ti circolari, còsÌ comune a San Michele dove è realizzato per lo 
più cob la tecnica della linea «dentellata », si contiene in un ciclo occi
dental~ nell'ambito dell'eredità delle ceramiche impresse (stazioni dell'Ora
nese, 1~ltura prehispanica delle C::anarie, grotte iberiche della cultura neo
litica dei pastori, grotte liguri, e, su su, nella cultura megalitica irlandese 
di Bo~ne). È questa, in fondo, la componente arcaica, tradizionale, del 
neoliti<to a ceramiche impresse, che vive nella cultura sarda di San Mi-

I 
chele' f i essa resistonò pure altri rnotivi anéora più elementari: taccheg
giatur , sugli orli; impressioni a grosso punteggiato, a profonde virgola
ture, lunule, ecc. Ma, accanto al sustrato' neolitico della ceramica di 
tradizi<Dne «cardial », le stoviglie di San Michele rivelano chiaramente 
la sug~estione permanente della componente decorativa diorigirie orien
tale, pprtata dai navigatori e cercatori di rame colonizzatori dell'Isola e 
e poi incrementata da successivi e ripetuti' contatti commerciali e cultu
rali coh luoghi differenti dell'Est mediterraneo. 

Il gusto di segnare con linee tratteggiate specchi triangolari o fasce 
trova l sue più antiche espressioni 'nelle ceramiche dipinte mesopotamiche 
a comir ciare dal periodo di Samarra (4400 a. C.), ma è soprattutto evidente 
in esempi del periodo di El Obeid (poco dopo il 4000 a. C.). Il motivo 
del tri~ngolo punteggiato alternato col triangolo liscio lo si ha in Siria 

" '.(Ras S~amara, dell'Ugarit medio II: 1900-1750) e nel Libano (tomba a ' 
forno di Sin-el-Fil: 1850-1700; Byblos) e nel neolitico crete~e (ante 2600). 
II mOJ~VO stesso, cornposto s1.11 fondo dei vasi delle tombe siro-libanesi 
citate, esprime un disegno stellare il q1.1ale, come del resto la sequenza 

'" 

triango o punteggiato"triangOlo, liscio,' prende, poi, vasta diffusione, e appli
cazion in Occidente (Catalogna, Francia meridionale, Italia padana e 
meridi naIe con la Sicilia, Malta, dal calcoliticoall'età del Bronzo); lo 
riscontJiamo pure nella cultura di San Michele, come più tardi, in Sardegna 

.,(v. I ~rnzo prenuragiço). Frequente, nella nostra cultura, sul fondo delle 
tazze eJ;,isferiche il motivo a forme stellari concentriche ( coi segmenti fra 
le pun I concavi) ottenuto a bande lineari e a bande tràtteggiate: dipinto 
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lo si vede gia all'interno di vasi con anse a rocchetto di Creta (tholos ' di 
Porti del M l.M. I: vasi di Kamares: 2000-1850), a bande lineari con le 
linee incise iJ crostate è ripetuto in tazze emisferiche (<< cuencos ») della cul
tura campailiforme iberica che rivela influenze orientali (Ciempozuelos 
Madrid, Ber~ueco - Salamanca). In Creta (Pseira, Platanos) i vasi di: pietra 
detti a «sal~era» del M.A. ~IIe M:M. I (2400-1900) presentano, col 
sistema dell~ fasce tratteggiate in alternanze con fasce . lisce, disegni di 
angoli e di ~fgmenti curvilinei rientranti a convergenza angolare, che ri
tornano nell ceramiche a band;e di. San Michele; li rivediamo in stoviglie 
della cultura balcanica di Butmir (2200-1900) in cui il Childe ri~onosceva 
un influsso minoico. E anche nel minoico antico I (se non già nel neOli
tico) e in Crfta, che si deve ricercare l'origine del motivo a spirale (o a 
mezza spirale) semplice che ricOrre, abbastanza frequente, nella cultura 
di San MicHele, ottenuta a bande lineari, a bande tratteggiate e anche 
con la tecnick delle incisioni «ro~ellinate» (o «dentellate»). A San Mi

o chele, la spi+,le resta allo stadio elementare né si ,svolge verso la forma 
della spirale ficorrente, distinguendosi, in ciò, da quel complesso e fastoso 
processo di sviluppo che il motivO prende, oltre che nel mondo insulare 
egeo (e in q.eta in specie), nelle culture elladiche, balcanìche, italiane 

. del Sud, maltese, centroeuropee dal neolitico recente a tutta l'età del 
Bronzo. Ciò a~pare abbastanza strano (a parte il principio degli svolgimenti 
particolari) s~ si considera che le stesse ceramiche della nostra cultura 
sono, in qualphe foggia (come abbiamo visto) e nella decorazione, sotto 
l'influenza de[Ja civiltà minoica in periodo molto avanzato rispetto al 
neolitico e cAratterizzato anche dal trionfo dell'ornato spiraliforme. La 
pisside, di gu~to cretese, della grotta di San Michele, fra gli altri motivi 
d'ornato (cor~ncine, pendenti sulla <spalla, spiraloidi sul corpo rientrato) 
mostra, sul cdrpo stesso fra gli spiraloidi, un motivo contrapposto, inseritO 
e delimitato da un segmento di cerchio, che rappresenta un fiore stilizzato 
(forse un gigli) con un gambo slargato in bassO da cui spuntano due bocci 
rivolti in fUOj" Lo schema floreale appare simile su una tazza carenata 
dipinta nello' tile di Kamares dal primo palazzo di Phaestos, del M .M. II 
(1900.1700 a. C., ZERVOS, L'art de la Crète néolithique et minoenne, 
Paris, 1956, p. 240, fig. 326 al centro). La pisside di San Michele, che per 
la forma, l'im ~ostazione e lo stile decorativo generale ricorda le ceramiche 

o minoiche prot@palaziali, è indubbiamente un prodotto ·locale di imitazione 
c~~tese. ~l mof.ivo fl~re!.\l~ della pisside si ricollega .l'altro, a volute laterali 
plU ampIe su 1ttelo, dI vaSI a cestello della grotta oZIerese; accanto a questo 
çlisegno, che i 'avvicina a quello di tazze carenate maltesi della fase E 
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o di Tarxikn (ante 1600 a. C.) sotto l'influsso minoico, si osserva un motivo 
a foglia lahceolata che, con stilizzazione provinciale, ripete le foglie acute 
al terminel di lunghi eleganti steli curvilinei di tazze di Kamares. E, infine, 
può dirsi he la tendenza - palese in certi prodotti vascolari della cul
tura di SJn Michele - ad evadere dalla costrizione dell'astratto ornato 
geometric~ (proprio della spiritualità schematica neolitica) e assaporare, 
sia pure t~'midamente, il frutto proibito della natura vegetale (foglie e 
fiori), non è che l'eco lontana in un mondo periferico ed essenziale del 
grande res ' iro «vegetalistico» della civiltà artistica cretesè del M.M. II. 

Di altti motivi d'ornamento, di cui si avverte la remota origine orien
tale, si oSf rva l'applicazione più frequente in contesti di culture occi
dentali mditerranee. · CosÌ è del disegno a zig-zag, frequente nei vasi 
(specie a 9anestro) di San Michele. È espresso a fasce lineari, come nel 
neolitic~ cretese, con co.rrispo.nde?ze numerose nelle 'aree della cul:ura 
campanIfore d,ella Pemsola IberIca, della Bretagna, Europa dan,ubilma 
e renana, nghilterra; oppure è ottenuto a bande tratteggiate in alter
nanze con bande lisce (prototipo a El Obeid), come vedesi, nuovamente, 
in vasi de a predetta cultura iberica (specie nei gruppi andaluso e del 
sistema cerltrale) e italiani (gruppo Villafrati - Moarda in Sicilia in cui 
si .ha pureJ come a San Michele, il motivo soprariferito delle fasce trat
teggiate dikposte ad angoli inscritti). Lo zig.zag appare, infine, segnato 
con fasce kultiple rilevate con asportazione di pasta in basso e in alto 
del disegnd, ricordando simile motivo e tecnica di culture pastorali della 
Meseta . Hil panica e dell'Italia centromeridionale (è.d. , cultura «appen
ninica» nella quale non mal}cano, realizzati a bande tratteggiate, anche 
zig-zag e f olute molto vicini a elementi d'ornato della cultura di San 
Michele). ~uesti ultimi confron,ti ,con ceram, iCh"e di,aspett,i culturali già 
dell'etàdel lBronzo (di tale età sono per là massima parte le culture cam
paniforme ed appenninica), indicano che la cultura di San Michele - co

,. stituzionalrxtente ed etnologicamente dell'età del Rame - si' addentra, con 
~~cune ma1i~estazi?ni, nel~a suc~~ssi~a età ~nea. Fo.rse u~ indizio ulteriore 
dI questa 9ta lo SI ha nel motIVI dI cerchI o semIcerchI che contornano 
le anse. a «jtunnel» dei vasi. ?lob~idi e ~uelle ~ picc~lo ponte delle .t~zz~ 
carenate, simulando unastIhzzazlOne dI occhI. Il rIcordo va a stlhsml 
affini di ce amiche di Los Millares (Spagna) e di pietre scolpite in tombe 
a corridoio della cultura irlandese. di Boyne (Knockmang, Loughcrew, 
New Gran ,e), le quali presentano pure altri ,simboli (spirali, zig-zag mul
tipli) comu i alla cultura di San Michele. Questi stilismi di aspetti ddla 
grande cult ra megalitica 'occidentale dell'età del Bronzo, vengono inter
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. Il· . l . .. l· . d· . .pretatI S<ll Itamente e con mo ta veroslmlg lanza come m ICaZlOnI astratte 

della c.d. «dea degli occhi », cioè della medesima figura divina della 
religione (dell'età del Rame chiamata più comunemente col nome di «Dea 
Madre », conoscitita come ho accennato e come dirò ancora, nella cultura 
di San IMichele, anche , attraverso altre manifestazioni simboliche e 
figurativ~. . 

Il segno degli 'occhi - se tale è - rimane l'unico elemento d'u~ 
ornato si~bologico nelle ceramiche della nostra cultura, mentre gli altri 
motIvI nr n esulano dal puro carattere di decorazione. La gran parte di 
essi, di contenuto lineare e geometrico, tutto al più possono sentirsi come 
reminiscJnza lontana e quasi svanita ormai dell'origine viminea dei vasi 
la cui st1uttur;:t a~ i~tr~c~io vegetale si impresse sull'a.rgi~la di riv~stimento 
p~r la tf nuta del ~Iq~Idl. I~ alt~ne f~r~e va.scolarI dI San MIchele la. 
dIpendenza da cestI dI paglIa e gIUnchI e OVVIa come, nelle fogge a ca-

I . 
nestro, l'ornato della spirale sui fondila sottolinea con molta chiarezza. 
In altre fogge è visibile la disposizione ad esprimere un contenuto deco
rativo f ndato su elementi vegetali;seppure in modi di forte stilizzazione 
non del tutto libera dalla rigorosità geometrica. Vi si riconosce, come ho 
detto, il suggerimento del gusto minoico incantato dalla natura vegetale, 
ma vorrei scorgere anche in questi accenni fitomorfi il carattere della civiltà 
a cui atlinge la cultura di San Michele, e cioè lo spirito dell'età dei metalli 
fondato Isul mOndo dei campi e della vegetazione. E, forse, il ricordo degli 
steli e delle infiorescenze vegetali, pieghevoli e flessuosi, liberi nel respiro 
immacolato della terra, ha dato lo spunto al prevalere dello stile curvi
lineo cHe dà grazia e movimento alla decorazione delle ceramiche che . 

.1. abbiam I esaminato e che si armonizza, con coerenza, alla mossa fluidità 
e molle21za di molte delle sagome vascolari. 

Il ~ettore vorrà perdonarmi il lungo e tedioso excursus sui prodotti 
ceramicl della cultura basica dei Sardi dell'età del Rame, ma il suo quadro 
ricostru ·tivo, per vederne l'origine (che si evidenzia come orientale da tutto 
il disc01so), per coglierne l'elaboraziope a forte caratterizzazione locale e 
occidentale, per distinguerne i nessi i quali sono vari e numerosi con le 
aree dit erse della cultura mediterranea, aveva assoluto bisogno di una 
presentJzione ampia e particolareggiata di quei documenti significativi di 
. ·1 , I . lCIVI ta matena e.I . 

c) .La c ltura del vasocampaniforme. 

La terza cultura ' che . si, manifesta esplicitamente nell'Isola durante 
il calco itico è quella che si chiama, con termine ormai generalizzato, 

\cultura del vasocampaniforme. Anche se questa cultura fa la sua appa. 
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l rizione, in Sardegna e altrove, già nell'età del Rame, essa si sviluppa spe
cialmente nei tempi della successiva età del Bronzo, costituendo manife
stazioM abbastanza tipica e divulgata nel suo primo periodo. È, perciò, 
che ne ,parliamo subito appresso, nel dare un cenno sulle espressioni cul
turali clelIa primitiva età enea isolana, in una fase di vita anteriore ancora 
al . sorgere dei nuraghi. 
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III 

LA PRIMA ETÀ DEL BRONZO (BRONZO ANTICO) 

Uno stacco fra l"età del Rame e l'età del Bronzo nOn lo si 'distingue 
in Sardeg~a, perché non esistette nel fatto, ai suoi inizi almeno. Del resto, 
un'articolAzione per catastrofi non si è· mai posta per la storia dell'Isola, 
non,ostant~ questa sia stata soggetta, per secoI,i, a continue ' conquiste. È 
avvenuto ~empre, invece, un certo assorbimento e decantamento indigeno 
dei fatti ~sferni ed il «. ~al di. S~rdeg~a» ~a finito per pr~valere spegnen~o, 
col suo plgrO moto, gh Impetl nvoluzlOnan delle cultur,e lmposte. TuttavIa, 
anche fra fi Sardi antichi ' si ebbe, con ampia dimensione di tempo, quel 
processo c ' lturale di trasformazione ecònom,ica, sociale e pOlitica conse
guenteall grande invenzione dellà lega e del bronzo; ed avvenne anche 
in Sardeg4a, sia pure in ritardo rispetto ai paesi di cultura superiore 
dell'Orientr, il passaggio alla. vera e. pr,opria età della metallotecnica" 
Questa età\ produsse anche, con l'impiego di strumenti ed armi solidi ed 
efficienti, una transizÌoneda civiltà pacifiche quali furono quelle dei tempi 
del Rame A civiltà guerrieve tipiche della lunga e calda estate del Bronzo. 
Dalla pace \alla guerra le p~pola~ion~ dov~t:ero. passare a~che .in Sardeg~a, 
comealtroye, anche se glI echI mItologICI dI questo sIlenZIOSO tranSIto 
nell'Isola n0n giunsero ai poeti che, invece, li colsero da antiche memorie 
di confiagrl zioni dellè civiltà ad altissimo livello. Ma l'età del bronzo, 
l'età della ~uerra, raggiunse, pur ' senza vati, la Sardegna e le impresse 
il suo sigilld indelebile e le disse «questo passo devi segnare », perché se 

. un'antica ci iltà vi fu dalla speciale caratterizzazione di civiltà del bronzo 
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fu, ~uestaJ pro~rio la civ.iltà d.ei Sardi, genti che ~ostra~oj a èor~l'~riare 
da CIrca l<t meta del II mIllenmo a. C ., una sorta dI vocaZIOne « relIgIOsa» 
per la gUfrra e sembrano essere figlie devote e implacabili d'un Marte 
barbarico. 

Il fOIldo guerriero non si vede ancora, però, nella prima fase dell'età 
enea isolana, cioè nel Bronzo antico. Il primo periodo del Bronzo, nel
l' Isola come in qualche altra regione mediterranea, è un periodo di tran
sizione, in ~ui sulle forme delle culture precedenti (e in specie sulla cultura 
basica di pan Michele) si sovrappongono nuove acquisizioni soprattutto 
materiali, mentre le culture di sustrato vedono via via rarefarsi e poi 
dissolversi in elementi singoli i loro contesti. ' Persiste l'antico costume del
l'abitare in grotte e villaggi di capanne, del seppellire in caverne ed ipogei; 
ora si seppellisce anche in ciste, cioè in cassette di pietra. Si accentua 
l'uso del rretallo. Accanto agli . esiti formali e decorativi della cultura di 
San Mich~le (che tendono a semplificarsi e a irrigidirsi) si presentano 
fogge di ceramica liscia, del tutto inornata, dal profilo quasi metallico. 
Sono gli i4izi di un gusto di reazione al « decorativismo », talora « baroc·· 
cheggiante '», della cultura popolare di San Michele. Si fanno frequenti 
le sagome ]spigolose: tazze carenate, tripodi alti e rigidi, vasi a bottiglia 
che in cul~ure non sarde (per esempio in quella peninsulare italiana di 
Gaudo-Rirlaldone) sono caratteristici di guerrieri forse di origine anatolica. 
Nei vasi si i accresce l'uso dei m. anici, ta.IVOlta co. n il dorso scanalato e pro
minente s~l'orlo decorato con tubercoletti, oppure del tipo a gomito rile
vato in alto in un bottone o in una prominenza acuta. Rilievi e scanala
ture intere$san.o .tal.vOlta, cost.ituendo ornato, le superfici vascolari. 

Si av~ertono richiami, per elementi sporadici, a culture senza o con 
scarsi eCh. j' n.ell'età pr.e.cedente: 'provenza. le di Fontbou'isse; italiana di 
Polada-Ri aldone-Gaudo; balcanica di Vucedol; iberica di El Argar, ecc. 

La fa e è abbastanza caratteristicamente rappresentata dalle domus 
I 

de janas di Cuguttu-Alghero; ma si rileva la sua presenza anche in altri 
ipogei (An~helu Ruj!u, Marinaru, Serra is Araus), in grotte naturali (Del 
Bagno, Sarl Bartolomeo), in ciste (MannÌas - Mògoro). 

Il cart ttere di questi primi tempi dell'età del bronzo in Sardegna 
sembra qU~IO d'un assestamento delle correnti culturali anteriori a sfondo 
Orientale,. e insieme, p~re di po~er riconos.cereun riflusso di ritorn.o occi
dentale ns etto al movlÌnento dI propagaZIOne culturale che fin qUI aveva 
proceduto Hall'Est all'Ovest. Sono caratteristiche che M. ALMAGRO ' vede 
nella gran e cultura megalìtica iberica e L. BERNARDO BREA segna per 
talun aspet o della prima fase dell'età del Bronzo in Sicilia. Finalmente, 

I , 
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anche l'iCCidente si mettè in moto e (specie dalla Penisola iberica) dif
fonde, at r<lverso centri secondari, i prodotti locali dell'antico seme venuto 
dall'Orie te. , 

In 4uesta azione ebbe posto notevole la cultura fQ.egaliticaiberica 
del BrOnr O I e, in particolare, l'aspetto di essa chiamato della cultura 
pirenaica che perdura durante la piena et,à del Bronzo (epoca di El Argar 
o «Bron<Le hispàniCo II »). Diffusa dal mar Cantabrico al Mediterraneo, 
di qua e~di là dalla catena dei Pirenei (paesi baschi, Catalogna, regione 
francese' ai Pirenei allo ,Héta,Ult), la CU,ltura megaliti,ca, che è fondamen~ 
talmente d'una schiatta di p~stori a dominanza antropologica dolicoide, 
mostra uha certa unità di civiltà materiale e di costume, sebbene il gruppo' 
etnico a~cusi delle mescolanze .di sangue dovute a contatti c'on altre varie 
aree culturali. Distinta dal megalitismo, soprattutto di tipo semplice 
(dolmensp ciste; ma non mancano, nella parte ,orientale mediterranea forme 
complessf e spettacolari come tombe a corridoio e gallerie coperte insieme 
ad ipogef in roccia), la cultura pirenaica presenta un complesso dì oggetti 
abbastanza omogeneo per tutta l'area di espansione. Nella suppellettile 

, 

l~tica 'sorio frequenti le punte di freccia con , peduncolo e alette, i coltelli 
cli selce, ii «'brassards» (munequeras de arquero); d'osso si hanno nume
rosi oggetti d'ornamento di tradizione neolitica, come gli elementi di 
coll~na. ~ratt~ da val~e di mollusc~i e denti d'animali" ma. si dist~~ca~~ 
dall'msletne I bottOnI con perforazIOne a V, talvolta con clreolettl mCISl 

ed i pendenti ad « alamare ». La ceramica è nella sua maggioranza liscia 
monocroina. Nel metallo (rame e bronzo) si fondono pugnali, cuspidi di 
freccia, fra le armi; punteruoli" accette piane a taglio leggermente espanso 
fra gli ~fens~li, .b:ac~ialetti, a~elli e pen~~gli fra gli orna:nenti pers0.nali: 

AlcUnI! ,del tIpi di costruzlOnemegalItlca (dolmens, ciste) e tuttJ glI 
elementi I della «civiltà degli Oggetti» sopraelencati per la cultura pire
naica, di ISpagna e di Francia, li troviamo nei luoghi sardi che più indietro 
ho ricordato come rifetibili al primo periododell'ètàdel Bronzo. Potremmo 

I ' " 
com" port{r delle tabelle grafiC,h, e, comparative di molto significato, nelle 
quali j 1essi d'insieme o i quadri si mostrano di tale unità ed omogeneità 
che vem~bbe in mente di coùsiderare l'aspetto culturale isolano come una 

« prOVint'!a» della gra,ndecO'-"munità .me,galitìC~, franco-ib,er,i,ca. TU"ttavia, 
non cre :lamoche questa cultura abbIa essa, dIrettamente, a,!:!raverso un 
apporto j tnico, cicè un'iberiziazione della Sardegna (c6fuealcuni hanno 
supposto, modifica:to "la stY<lltturaessenzia,le della civiltà e della schiatta 
isolana ,uale si era configuiàta, nell'età del Rame, esprimendosi nella cul
tùra di : ase di San Michele. Certo non si può escludere,per l'evidenza 
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del rappolìti, che VI SIano stati dd c:ontatti fra le genti sarde a cultura 
San Michele della fase iniziale dell'età enea e le genti pirerÌaiche mega
litiche (le relazioni sardo-provenzali e sardo-catalane hanno caratterizzato 
importanti periodi della storia della Sardegna). Ma questi contatti hanno 
avuto solt1nto il risultato di richiamare · nell'Isola, tramite la cultura me·, 
galitica fr",nco-iberica (che ebbe più funzione di cultura-po:p.te che carat~· 
tere di cuhura-madre), elementi orientali «occidenta1ìzzati », di cui una 
gran parte l già contenuti nella cultura di San Michele. La cultura mega~ 
litica pire~aica ha contribuito a consolidare la cultura di San Michele 
la quale, anche a causa di incontri occasiomili con altre aree culturali 
(le abbiamo indicate sopra), arricchisce il suo contenuto che, però, resta 
sostanzialmente fissato suIle grandi basi di sustrato dell'età del Rame, 
creato dai primi colonizzatori venuti dall'Est. 

Un aIfPorto iberico, giunto filtrando per la cultura-ponte megalitica 
pirenaica, è costituito dalla qlltura del vaso campaniforme, il più in te- . 
ressante fra i fenomeni culturali ch,e offre l'Europa preistorica, il più 
suggestivO ~nche per il mistero che lo pervade non essendone ancora data 
una spiegatzione conclusiva. Qualche studioso, anzi, non considera nem
meno, quefIa del vaso campaniforme, una vera e propria cultura. Il , 
nome le v~ene da una foggia ceramica singolare, da un bicchiere (onde. 
anche il te mine di cultura beaker adoperato dagli Inglesi) di cm. 9,7 X 15 
di altezza ., dalla caratteristica sagoma di campana, con la bocca aperta , 
verso l'altq, dal profilo ora dolce (<< suave» degli Spagnoli) ora a profilo 
angoloso ppco sopra _la base che è convessa nel primo tipo e piaNa nel 
secondo in coerenza con lo stile della linea vascolare e, pensiamo, anche 
con l'età il1j cui la sagoma si è '-briginata: quella flessuosa nell'età del Rame, ' 

. quella rigi4a nella prima fase del Bronzo. A parte lontanissimi prototipi 
nel «tasierlse» egiziano (ante 4000 a.c.), non sono, forse, senza signifi
cato, per ihdicare l'origine del modello, esempi di Biblos e di Gaza, in 
Palestina, ~ei tempi di Aménemhat III e IV (1850-1792); detti esempi 
sono lisci e' foggiati nelle du~ versioni «suave» e « dura ». La forma dei 
«bicchiere ~ non è, però, diff~'sa in Oriente, se non si vogliono considerare 
i numerosi semplari dipinti persiani (Tépé Giyan II eHI, TépéDjamshidi, 
Tépé Bad _ Rora : :2100-170Q, 1550-1200) i quali, se si toglie la forma 
composita el recipientebasa:,ta -su tre piedi insieme plasmati, mostrano 
una struwlra decorativa,af~scesovrapposte, e {)oinbinazioni di spartìti 
e singoli ell menti d'ornato, di gusto affatto geometrico, straordirÌariamenté 
simili, e a l volte id~ntici, a.' quelli che il vaso campani forme presenta, 
impressi o 'ncisi, in Occidente_~, specie, nella Penisola iberica. 
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È da questa regionè che la magglOr parte degli studiosi oggi vede 
propag~rsi la foggia del «bicchiere », col primo fuoco di irradiazione 
dell' An'dalusia orientale, q,ove la « comarca» di Carmona offre i prodotti 
più el~anti e rifiniti pér forma é decorazione. Di qui, diffondendosi per 
la Spagna e il Portogallo ricchissimi di « vasi a campana », il « bicchiere », 
per mare e per terra, invade tutta l'Europa, dall' Atlantico alla Russia 
(ceram~ca di Kiev), dalla Sicilia alla Finlandia, con aree di speciale con
centramento e con sviluppo specifico (Inghilterra con tre gruppi: Beaker 
A-B-C" Europa renana, Europa danubiana). Per trovare, nel mondo antico; 
un fenomeno così straordinario di divulgazione europea di una specie 
ceramiCa, bisogna scendere ai tempi della terra sigillata romana. Ma, dietro 
questa eccezionale' migrazione di una industria artigianale, stava la storia 
di un impero e non un manip'olo di avventurieri preistorici, quali si rico
noscono, da alcuni studiosi, negli uomini - pastori guerrieri nomadi e 
metall1:lrghi - che si sarebbero portati appresso il piccolo caratteristico 
recipiente, come un simbolo, come una bandiera, per le vie del mondo. 
È probabile che questi gruppi umani, paragonabili forse agli zi~gari d'oggi, 
fossero Orientali, «iberizzatlsi» in. Spagna, come, più tardi, si accultura~ 
rono, divenendone «cittadini », nelle varie regioni e patrie di altri gruppi 
umani da essi raggiunti nel continuo peregrinare. Pare che i portatori del 
«vas'o campaniforme », non fossero nemmeno mediterranei i quali mo
strano _ un fondo morfologico dolicocefalo, ma provenissero dai paesi fra 
il mar :Nero e il marCaspìo a giudicare dall'antropologia dei reperti sche
letrici (in Spagna e nei territori tedeschi, renani e inglesi della cultura 
« beaker ») appartenenti a ùn.;tipo brachicefalo armen'oide. Se i dati mor
fologic~ potessero avere un valore determinante circa l'origine geografica 
del tip:o fisico di queste genti supposta nell' Anatolia interna, acquisterebbe 
valore 'speciale di controprova)a presenza di « bi.cchieri» nei livelli archeo
logici persiani, di unà regione cioè prossima a quella che si indica come 
luogo di nascÌta del éeppo umano della cultura campaniforme. Ma la 
questione è tutt'altro che definita. 

In Sardegn~, come altrove, la cultura campaniforme mostra il suo 
volto tipico: ne]J.e stoviglie, il « bicchiere» ,ed inoltre la ciotola emisferica 
(<< cuenco ») ed una tazza bassa con fondo convesso e le spalle rientrate 
al me~zo, il tutto decorato; fra gli oggetti litici la C.d. «munequera de 
placa» (o «brassard ») per difende;e le dita dall'arco allo sc'occare della 
frecciJ ; fra le armi metalliche il pugnaIetto corto di rame p di bronzo. 
Di as :olutamente caratteristico della cultura è il «bicchiere », l~ altre 
fogge [ceramiche, .com~ gÌi elèmenti Iitici e metallici, sono acquisizioni 
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5!sterne. La presenza, nel gruppò sardo «campaniforme », di «cuencos» 
apsati e di « cuencos » su tre piedi (San Bartolomeo, Nuraxinieddu), cono
s~iuta anche, ma in esempi trasandati, forse di fattura locale, quella 
«suave» (Anghelu Ruju). L'impostazione decorativa della vasaria cam
paniforme isolana, nelle fogge del «bicchit;re », del «cuenco» e della 
« ~tazza a spalle rientranti », non differisce dal comune gusto di segmen
tare la superficie esterna dei recipienti con fasce orizzontali sovrapposte 
iq alternanza di lisce a : ornate con vari motivi, secondo un rigido e geo
m:etrico criterio partitivo, cosÌ lontano dal sentimento libero e arioso della 
décorazione vascolaredellacultura di San Michele. I temi ornamentali 
sono pur essLgeometrici e, sempre, rettilinei, mentre prevalentemente cur
vi[inei erano i motivi dei vasi di San . Michele. Si distinguono, nei «bic
chieri », fasce di linee oblique punteggiate, talvolta a contrasto, e zone di 
angoli pur essi a tratteggio obliquo puntinato rialzato con sostanza bianca 
(Anghelu Ruju, Ponte Secco, Marinaru, Abealzu, Nuraxinieddu, Sella del 
D~volo, San Bartolomeo). I «·cuencos », senza o con piedi, presentano il 
co~po segnato da bande ~i linee orizzontali plurime, zig-zag, reticolato, di 
disegni a d'lmao a rosette e triglifi, variamente composti (Anghelu Ruju, 
Serra is Araus, Nuraxinieddu, San Bartolomeo), ed il fondo scompartito 
con fasci radiali di linee oblique rotellinate, che si dipartono, allargandosi 
verso le spalle da un umbilico centrale (San Bartolomeo). Sulla tazza a 
spdlle rientrate (Marinaru), si svolge sul fondo una sequenza dentata di 
angoli lisci e riempiti di linee punteggiate e sulla gola uno zig..zag che 
risalta lucido da l-ma fascia di linèe eseguite con la stessa tecnica. 

Da un esame d'insi~me del repertorio decorativo della vasaria cam- . 
paniforme dellaSardegna, appare che l'ornato, o nel complesso di spartito 
o per singoli elementi, trova le maggiori e più frequenti rispondenze (a 
volte somiglianze ed identità) nelle ecramiche beaker introdotte dalla 
cultura campaniforme nella cultura megalitica pirenaica, specie nella Cata
logna e nel Sud-ovest di Francia; ben pochi sono, invece, i richiami allo 
stile decorativo del fuoco primario iberico della cultura beaker (Andalusia: 
Cal[mona), mentre qualche motivo (rosette e triglifi di Serra is Araus) ha 
il raffronto piJl prossimo' in esempi di aree periferiche e derivate centro
eur~pee di detta cultura (Marckovice: del gruppo boemo-moravo; Unter 
Ris 1dorf: del grupposassone-turingico). Anche le sagome dei vasi sardi 
inc~ntrano decise e preminenti equivalenze formali nei vasi di cultura 
beaf. er che arricchiscono i quadri della cultura megalitica di qua e di là 

. dai IPirenei. Questa constatazione ha la sua importanza culturale ed indica 
,;app~nto nella cultu~a pirenaica il ;eicolo di trasn:iss~one in Sar~egna 

dell cultura campamforme; cosa OVVIa, del resto, a gIUdIcare dalla mlfi()re 
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distanza marina, rispetto all'Occidente, che intercorre t'm l'Isola da una 

Parte e l'estremità Ovest del Golfo del Lione e le cOste catalane dall'altra 
I ' 

parte. pai raffronti preponderanti con l'aspetto campaniforme pirenaico, 
ed anche dai pochi ma significativi paralleli Con altri aspetti. della stessa 
cultut di aree subaltérne e tardive (si è accennato ai gruppi danubiani, 
si potrrbbero aggiungere riscontri con esempi del gruppo padano), si 
ricava pure la certezza che la punta maggiore dell'espansione della cultura 
beaker in Sardegna è avvenuta quando le genti del vaso a campana, allon
tanatesi dal centro originario del Sud-est di Spagna, erano in pieno movi
mento, I superati i Pirenei, verso l'avventura europea terrestre e marinara. 
Il che ,suggerisce una cronologia media per l'aspetto beaker sardo, e ne 
spiega certe deviazioni locali. 

Ndn si può mettere in dubbio l'avvento esterno e della regione indi
cata 'della cultura che ci interessa. La distribuzione dei suoi reperti nel
l'Occidente e nel Sud dell'Isola e la ,sua situazione in genere litorale e 
sublitorale provano l'origine marina dell'Ovest; e sono indizio, insieme, 
del car~ttere e dei limiti della medesima cultura. Infatti, per quanto in 
essa si ~ossa riconoscere una larga Omogeneità regionale di carattere e di 
sviluppd, dal Nord al Sud, si possa cioè evidenziare la tipicità unitaria d~l 
fenomebo, questo si presenta come episodico e contratto né incide, certa
mente, lin senso radicale sulle strutture culturali di sustrato che, come 
abbiamo detto, si inc'ontranonella cultura di San " Michele. Non è da 
escludeJsi del tutto l'ipotesi di considerare come probabilmente avvenutQ 
un prod,esso di simbiosi umana e culturale fra le genti di San , Michele e 
quelle mel vaso a campana, ma ciò, se in effetti si verificò, fu un fatto 
contenufo fra i gruppi abitanti sulla costa della cultura di San Michele, 
più aperti ai contatti e interessati ai commerci e al progresso che ne deri
vava, rrla nOn raggiunse minimamente i gruppi dell'interno dove, nona 
caso, a illa cultura di su strato manca qualsiasi elemento caratteristico 
beaker. 

Se bene, entro il quadro della cultura di San Michele, SI nesca con 
relativa facilità a distinguere il- contesto materiale della cultura campani
forme, è; oggi, impossibile, in Sardegna, individuare, come si può fart; 
altrove, Il'aspetto etnologico del ' gruppo beaker. Non manca nell'IsOla, e 
proprio _~n zona di cultura campaniforme, un ceppo umano di tipo brachi
cefalo a~menoide, cioè appunto del. tipo a cui si riferisconO, in Spagra'a,

I , ' 
.in Inghi[terra e nel centro Europa, uomini portatori del vaso a campana. 
Nel cimi~ero più volte citato di Anghelu Ruju, dentro gli ipogei sotto roccia, 
iU',,,"" t on tina maggio"",,,a di doli coeefal i medi"rraneie" sepolta =a 
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minoranza, IiI 15,87 %, di brachicefali armenoidi. Purtroppo gli scava tori 
non pensar9no di verificare se; '~i:ì :'quanti,dei brachicefali eran corredati 
di oggetti t~pìci dèllacultura beàker e del bicchiere in particolare. Per 
contro l'unico certo caso di associazione ·di scheletro e vaso campaniforme, 
riscont~~to ~ell'ipogeo di Marinaru - Sassari, mostra non un brachicefalo, 
ma un' doli~:ocefalo (indice 72,2), in un contèsto di cultura .San Michele. 
Il problem~ etnico è, dunque,tutt'altro che indirizzato nel senso altrove 
conosciuto, ,anzi gli elementi di fatto porterebbero a credere all'opposto 
se il caso non fosse, per ora, isolato. 

Anche /ln'individuazione di costume non è possibile,nell'Isola, per la 
cultura beake r. È vero che a Nuraxinieddu la tomba a fossa, entro cui- per 
quanto si s~ - furon trovati oggetti di pura cultura campaniforme (bic
chiere e «c,uenco» su tripode), indica un tipo di sep'oItura individuale 
molto diffuSo tra i vari gruppi del vaso a campana specie nel centro 
Europa; ma la postura distesa del defunto non corrisponde a quella ran
nicchiata (T:/0sizione fetale) cara~teristica dei morti dei predetti gruppi. 
Del resto, i prodotti della culturabeaker si rinvengono in luoghi funerari 
(ipogei e ca~erne naturali) e in sedi (villaggio-santuario di M. d'AccOddi). 
abituali allal cultura di San Michele. Se, dunque, non si tratta d'un sem- ' 
plice fatto ~'acquisizione di oggetti della cultura materiale, dell'introdu
zione di ceramiche venute di gran ' mod~ in Europa sullo scorcio della 
prima metà Idel II millennio a. C. (non ci sentiremmo di ridurre la cultura 
campaniforrhe a queste limH'ate dimensioni), dobbiamO concludere, ancora, 
a giudicare Idalla mancanza di una individualità piena, cioè «morale» 
oltre il sigr). ificato esteriore d:Una specie caratteristica di stoviglie, per 
l'assorbimento della gente beaker. da parte del gruppo etnico di San Mi
chele, più f4rte di numero, più esteso nello · spazio e moltO più provveduto 
culturalmente. È quel che avvenne,della cultura campaniforme, nell'ambito 
della cultura megalitica pirenaica e in altre aree europee nelle quali ,si 
assiste alla sra mescolanza e àl suo dissolvimento in diverse culture paral
lele e contemporanee. Ih fondo, a parte il supposto carattere nomadico 
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e artigianale metallurgico degli uomini del vaso a campana,. essi recavano, 
nelle fogge [Ceramiche tipiche, un contenUto decorativo tradizionale neo
litico e cakoiitico accetto, congeniale e camune in parte al patrimonio 
delleculturè d'incontro con le quali dividevano anche i beni morali e 
gli ideali ' d&llo spirito e della ' religione; si consideri l'associazione, negli. 
ipogei sardi,! di beaker e di 5do1! della Dea Madre. 

Il fenOl1neno della cultura campaniforme, contratto nello spazio, fu 
pure .limita 'o nel tempo, in Sardegna COme altrove. Se è vero che g-Ii 
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·uomi1 èhe lo produssero mossero daIla Spagna verso il 1800 a. C., è da 
,.;~c ,~ge7 che, per quanto ~bbi.ar:r:o detto,~'e~paIisione nell'Isola sia avvenutà 

dopo quésta data; forse l pnmI elementI gIUnsero non molto dopo ma per 
lo svituppo locale è logico supporre che sia passato dagli inizi un certo 
periodo di tempo. Purtroppo, n.on si possiedono dati di cronologia assoluta 
certi né per la Sardegna né per le altre aree di divulgazione del «bic
chiere ». Si suppone il sUo ingresso nel centro dell'Europa tra il 1700 e. 
il 1600 a. C.; i beaker di Torrebigini e Villafrati (identico quest'ultimo 
a « bicchieri» sardi) sono attribuiti ad età non più antica del sec. XVII a. C. 
La dttrata del vaso campaniforme viene estesa fino al 1500 a. C., fino, 
cioè, 'alle fasi iniziali deUa civiltà micenea. Vorremmo porre l'aspetto sardo 
del vfsO fra il 1800 e il 1500 a. C., e collocare, entro questi termini, 
anche la prima afse del ' Bronzo. 

Parecchi elementi culturali della prima fase del Bronzo isolana indi
cano l dei contatti con culture estranee a quella del «bicchiere ». Alcuni 
elem~nti, come le ceramiche a « metope » tipo Fontboulsse (Francia), pre
senti 1in ipogeidi Anghelu Ruju, possono essere filtrati tramite la cultura 
megailitica pir~naica, L'eco della cultura 'di Fontboulsse passa ' anche a 
Malt~ nel periodo I , E (ante 1600 a. C.), e D. J:rump non esclude nel 
meg'1'litismo di quest'isola la suggestione del grande fenomeno megalitico 

·euro~eo occidentale, sebbene la ripOrti a tempi molto più remoti. Altri 

collegamenti, come' quelli con le alture di Polada e Remedello trovano 

'una spiegazione nel· propagarsi del vaso a campana nella valle del Po, che 

· qualche studioso fa ' venire dalla Sardegna per la Toscana; la cultura di 

Polaçla può aver ' trasmesso all'Isola fogge ceramiche caratteristiche della 


· cultura Gaudo-Rinaldone-Vucedol, seppure queste non fanno parte d'un 

comune fondo anatolico (vasi a fiasco). Esiti paralleli del patrimonio ideale 

dell'Oriente devono c6nsiderarsi lè rispondenze cOn la cultura siciliana di 


' C astelluccio, evidenti ndl'ornamentazione simbolica degliipogei. 
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ARCHITETTURA E ARTE, RELIGIONE 

El MORALITÀ, LINGUA E RAZZA NELL'ETÀ DEL RAME 


E DEL PRIMO BRONZO 


1 - L'architettura e l'arte 

La civiltà dei Sardi antichi è una civiltà di grandi costruttori, Di frOnte 
'all'architettura le altre espressioni del gusto, per quanto non ne manchino 
di ,egregie, rappresentano un valore minore. Le vaste distese, le forme po~ 
teIilti suggestionanti di roccia, la morfologia incisa dello stesso paesaggio a 
ba'~tioni, a torri, le rupi buéate dalle forze elementari della natura, furono 
il ~edimento spontanebe l'incitamento istintivO di questa arthitettura di 
pietre accumulate e scavate con arte dall'uomo. Poi, sulla disposizione 
fisit a agì lo stato economico-sociale delFagricoltura che vuole edifizi stabili 
e duraturi, agirono gli ideali, « religiosi» che vollero cose eterne per morti 
e Ber dei, quali la pietra soltanto poteva dare, agirono i modelli esterni 
sul~e onde del mare Mediterraneo, E, infine, il ve:q.to, il grande nemico, 
c()1 1~ su.a sfid~ demolitrice che fu accettat~ dai costr~ttori, dette l'~ltin'1? 
slaqclO al SardI perconch,ldere la loro archItettura, la quale, come I archl
t~tttra delle isole, ' flagellate dai venti, e come l'architettura dei luoghi delle 
for~azioni di rocce grandiose; fu per conseguenza espressa a moduli gigan
teschi, con ,stile e spirito megalitici. 

IVocazione' architettonica e gusto(o ideale) megalitico furono una sorta 

di Sf·gillO, primord, ial,e d, eI,la civiltà dei Sardi, e, detter, o l'app, arenza «ci,e,IOo 
piea» a un popolo che era fatto, in fondo, di piccoli uomini. L'isola fu 
segn. ta,-.peÌ' sempre, da miracoli di· pietra, la materia cioè ch~, più d'ogni 
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altra, in oghi tempo e nella maggior parte delle civiltà, dà anche il «sa
pore» P}Ù genuiilo e naturale all'arte del costruire. 

Qu~ti valori, destinati a diventare un patrimonio inalienabile e inso '.# ". 

stituibile I della Sardegna preistorica e protostorica, sono già presentì; e 
'hon pot~va essere diversamente perché il terreno era caratteristicamente 
« umoral~ », nell'età dle Rame: in parte li recavano i colonizzatori orien
tali, in farte maturavano, ' al modo locale per la forza dell'isola, non 
senza inclitamenti dei paesi dell'Ovest. 

Con [essi, e per essi, nacquero le varie forme dell'archit~ttura funeraria 
e religiosa-cultuale, le quali, in taluni esempi, raggiunsero espressione e 
livello di autentico monumento. 

a) L'architettura funerqrìa. 

a, [1) Le tombe a struttura megalitica (circoli dolmenici e «dolmens»). 

Nel <t:apitoletto sulla cultura di Arzaèhena è stata rilevata come carat
teristica l~ presenza di costruzioni a circolo (donde anche la denominazione 
di culturt dei circoli), di éuiun tipo, detto A, destinato a sepolcrI. Per 
quanto sii sa il tipo è limitato geograficamente, contenuto nella regione 
della Gallura, nella Sardegna settentrionale prossima alla Corsica; di un 
«circolo ~i pietre fitte, un . vero cromlech» segnalato, insieme a tombe 
polmenic*, nell'altipiano di Nurarchei - DomusnovaS Canales (Sardegna 
centro-ocdidentale) è del tutto incerta la classificazione. 

I cirb 50 circoli gailuresj presentano ' la forma del dolmen o cista 
dolmenid al centro d'un tuÌuulo di pietre e terra racchiuso all'interno da 
un cerchio di lastroni infissi' verticalmente sul terreno (ortostati) a soste" 
nere e rir).fìancare il peso) del « galgal»; all'interno del riempimento, in 
alcuni esempi, si osservano anelli di pietra concentrici a quello periferico 
per trattehere megliò, fra cerchio e cerchio, la massa di protezione del 
sepolcro cbntrale. 

La f6rma della costruzione è perfettamente rotonda, col diametro 
basale dai1m. 8,50 ai m. 5(,30 ; la cista mediana è, invece, sempre di pietra 
rettangolate con misure da m~ 2 X 2 a 1,60 X 1,20. La cista, b dolmen, 
come il mf ro esteriore, è composta di lastroni ortostatici su tre lati (fì~m~ 
chi e fondr l mentre il quarto, quello frontale esposto fra Sud e Sud-ovest, 
o non mostra lastra alcuna o presenta piccole pietre di delimitazione 
(v'era un il assaggio verso l'esterno?). Da notare che, mentre la struttura' 
del tumul , è circolare, e rivela esplicitamente il gusto della linea curva, 
quadrangO lare e di gusto rettilineo è, invece, quella della cista. A impianto 
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di linea retta sono pure le minori cassette, re/cinte da quattro lastre orto~ 
statiche, Iche servivano per contenere le offerte funerarie; rettilinee e orto
_statiche le steli aniconiche segnali del morto o simboli della divinità. 

Tre I elementi strutturali di architettura primitiva e megalitica sono 
presenti nella costruzione gallurese: l'elemento deldolmen (cioè il prin
cipio del trilite a due pietre ritte sostenenti e una terza orizzontale di 
copertur~ di un vano a sezione rettangolare); l'elemento del menhir, evi
dente nelle steli; l'elemento I del cromlech modellato nel perimetro anulare 
del contttsto architettonico. Siamo, dunque, in pieno ed assoluto spirito e 
ideale dii megalitismo, seppure di tipo ridotto. 

DOVie cercare i nessi tipologici del n6stro sepolcro? Essi sono ben in cdi
viduabili\ nella forma della tomba a tumulo circolare di tradizione dolme
nica che segna una specialità nettamente mediterranea (e mediterranea 
occident$.le) rispetto al megalitismo funerario, pure di stile- dolmeniço, 
dell'Eui~pa atlantica e nordica, caratterizzato da espressioni grandiose e 
spettacol~ri. La forma de! circolo dolmenico di tipo piccolo-megalitico sÌ 

sviluppa, in aree più o meno ricche e di tempi diversi anche storici, per 
una vasta fascia costiera che circonda _il bacino occidentale del Mediter
raneo, diall' Africa del Nord per l'Est della Penisola iberica e il Sud di 
Francia al versante tirrenicO e ionico-adriatico della Penisola italiana con 
al centro il gruppo insulare - sardo-corso. Qualche studioso propende a 
vederne ,il fuoco d'origine in seno alla civiltà megalitica iberica primaria 
del Sud-est (cultura di Los Millares), donde il sepolcro a circolo, assorbito 
in terren,o di civiltà agricola e stabile da gruppi culturali di pastori nomilidi, 
si sarebbe diffusa verso l'Africa (e di qui nella Palestina) da -una parte e, 
dall'altnj., per la Spagna e l'arco eracleo o provenzale verso l'Italia, dove 
si distin.,uo?~ il gr.uppo laz~ale di Pian Sultano - Civitavecchia : pugliese 
(specchte dI tIpO pIccolo). Si vuole, da taluno, che la forma abbIa trovato 
particolJre disposizione all'uso fra civiltà di pastori in quanto ripeterebbe 
il loro tradizionale tipo di dimora: la capanna circolare accusata talora 
nel giro l della «cista dolmenica », sempre nell'anello del muro esteriore; 
e che sia stata la grande mobilità delle culture pastorali (mediterranee ed 
indoeur6pee) a divulgarla per tanta estensione di spazio e di tempo (dale 
l'età del l Rame in Spagna all'età preislamica in Africa). I 

L'aSpetto sardo del èÌrcolo trova la relazione più stringente, per la 
struttura e le stesse dimensioni del tumulo dolmenico, negli esempi cata
lani (d~ll'Ausetania), che fannO parte della più volte citata <cultura 
pirenaicjl. Di qui noi crediamo che derivino direttamente i monumenti 
galluresi~ come quelli della Corsica meridionale, anche se non si può 
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nJ ond".e la difficoltà ehe vienft dal non !<ome, in Gallu,", ,uppèllet
tile archeologica che ricordi, in qualche modo, quella iberica, da un'av

' v~r ibile anteriorità dei corredi dei circoli gallùresi rispetto a quelli dei 
cir201i pirenaici e (cosa che si potrebbe spiegare con l'affermazione inso
stitiliibile del tipo funerario dell'ipogeo) l'assenza assoluta del tumulo 
dolfueinco proprio nelle regioni in cui si coglie chiaramente l~influenza 
dell~ c~~tura megaliticach.e si diffuse dalla Cata~0!5na allo Hérault. D'altr.a 
parte c e da pensare che, In possesso d'una tradlZlone culturale egea esph
citai in C,erti ogge.tti, l,e , genti sepolte nelle «ciste» della Gallura si fossero 
,contentate di acquisire un tipo tombale di larga divulgazione, accetto, ' 
perc:hé senza un preciso carattere etnico, a civiltà di estrazione varia e di 

'costlumi differenti; e che non l'avessero potuto diffondere fuori dei loro 
(confini perché respinte dal popolo mediterraneo a ipogei della cultura di 
Sani Michele, popolo che, anzi, in un certo m'omento dovette infiltrarSi, 
se~a prevalere, fra i gruppi umani, a carattere pastorale, della Icultura 
di t rzachena. . 
. IFu.ori del~a Gallura, esteso da Nor~ fi?o alla Sardeg~a centrale, tro

v\aIfo Invece Il dolmen, con o senza reCInZlOne sostenente Il tumulo terra
gno'l Dei 41 esempi finora identificati, 31 sono esterni all'area della cultura 
dei circoli ma 10 sono compresi in questa regione culturale; segnando una 
buoda percentuale (24,6 %). Non li conosciamo (o meglio non li cono
sciarbo ancora) per la Sardegna meridionale, dà Abbasanta in giù. A diffe
renz~ dei circoli, i quali non penetrano nell'ambito della cu1tura di 
San IMichele, vi penetrano, invece, i dolmens, riuscendo, in qualche caso, 
a sostituire la forma dell'ipogeo ed anche ad associarsi ad essa, jl che 
indida uno stadio di acculturamento che il circolo non conosce, e che 
spie~a, in definitiva, sia l'estensione geografica maggiore della forma dol
menica, nel suo livello elementare, sia il ' grande sviluppo assunto, poi, nel 
passAggio alla forma prqgredita ed evoluta della tomba megalitica a 
corrir oio, di struttura ortostatica e a piattabanda (<< tomba di giganti» 
senz~ e con esedra antistante). Diversamente da alcuni studiosi (Macken
zie, iZervos), i quali hanno considerato senza alcuna distinzione come 
dolmlens, dolmens veri e ' propri e tombe a corridoio di sezione dolme
nica le non dolmenica ingt>nerando confusione, ci limitiamo qui a dare 
un crnno dei di)lmens propriamente detti, ossia delle ciste dolmeniche 
di gfusto ortostatico e tabulare, senza sviluppo di corridoio: ossia del 
dolm~n ridotto alla sua essenza trilitica. 

$i distinguono due tipi. Uno con recinzione evidentemente destinata , 
a re I ere il «galgal» cli ricoprimento della cassa; e l'altrò cQJ1,i1 sol~ 
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ca-sso~e allo scoperto. Per il primo tipo cito il dolmen di Elcomis " Bud-" 
dusò \(Sassari), orientato in senso NW-SE. La cista dolmenica, a sezione 
rettadgolare leggerinente ristretta in alto, misura m. 3,40 X 1,20, ed è 
coperta da un'enorm'e lastrone di m. 3 X 2; la circonda una cinta ellit-

I 
tica di li. 7 X 4. A parte la figura ellittica della recinzione e le propor
zioni ~el cassone rett,angolare dolmenico, che indicano una sepoltura col
lettivalr .l'imposta:io~ecu!tu:ale del sepolcro, rico~da quella dei circoli 
galluresI. Se, pero, SI tagha Idealmente a meta l'ellIsse nel senso traverso, 
si coglie già in nuce lo schema a fondo absidato della tomba dì gigànti; 
si tra ta, dunque, di un tipo di schietta elaborazione locale. Il secondo 
tipo, sFnza cerchia esterna di pietre, presehta la cista di figura per lo più 
rettangolare, ma anche tondeggiante (ellittica e circolare). Nei dolmens 
rettan~olari si hanno misure da m. 8,30 X 1,40 (Perdalunga di Austis 
Nuoro~ a 2 X 1,20 (Alzoledda di Luras - Sassari): il primo, con tetto e 
spalle a lastre plurime, può dirsi un dolmen allungato; per la sua forma 
ed an~he per il particolare d'aver la cella divisa in due da un lastrone 
trasversale (simile spartito pure nel dolmen della stessa figura di Ladas 
:t,uras),\ si riscontra con doltnensdella cultura pirenaica delle regioni basca, 
0atalanr e francese dell'Auçe - Hérault e con esempi di Min'orca (Alcaidùs 
d'en Fàbregues - Alaior). Il dolmen di Alzoledda, con tre ortostati coperti 
da un'~nica grande pietra, si confronta con numerosi esemplari di ciste, 
dolmenkhe delle predette regioni della cultura pirenaica, di Minorca 
(Torre f 'en Gaumès, Montplé - Alaior) e della Corsica. Nella varietà de. l 
dolmen \ a pianta tondeggiante si va da quelli a figura ellittica, come ad 
esempio\ il d. di Sant'Angrone - Abbasanta (con un lastrone su 7 supporti, 
di m. 2,15 di lunghezza nel vano) a quelli di piano circolare come ild. 
di Sa Iterda e s'Altare - Bìrori (una tavola litica su 7 ortostati con lo 
spazio interno di m. 1,20 di diametro). La variante a pianta curvilinea si 
ritrova J uOvamente nell'area della cultura pirenaica - basca e catalana-, 
in un ti~o di dolmen in cui la camera tondeggiante è preceduta da un 
Gorridoi~ rettilineo; la cista dolmenica rotonda ' si trova pure, nella Spagnà, 
al centf(j) dei circoli (Vélez BIanco - Almeria, Villanueva - Cordoba). In 
tutti quJsti esempi di d., sardi e iberici, la circolarità s~mbra richiamare 
l'idea d~la capanna rotonda, divenuta una casa-sepolcro. Il carattere di 
questi d(j)lmens della Sardegna, la cui orientazione d'ingresso dove · esiste 
volge in f. revalenza versO il sole (da Est a Sud) e può dunque rispecchia!re 
il verso !:Ielle porte delle dimore d'abitazione, è di grande semplicità e 
rozzezz~. \ Lo stesso aspett~ mostrano i .dolmens delle, regioni ib~riche :~ 
franceSI sopradette, nonche delle Balean e della CorsIca: sonoclste dol. 
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mèniche Iforse derivate da un processo di riduzione e di imbarbarimento, 
proprio Fi civiltà pastoralì, dei grandi sepolcri a corridoio megalitici delle 
aree primarie spagnole a civiltà agricola di tipo urbano (Las Millares). 

Questa comunanza di stile mfgalitico subalterno, osservabile, sia nei 
circoli sia neidolmens, dai Pirenei alla Sardegna, fa ritenere che anche la 
cista d01menica, come il tumulo circolare, sia un'importazione nell'Isola 
della cuftura megalitica pirenaica, e direttamente dalle coste catalane o 
provenz11i o pure per il ponte delle Baleari dove, come . abbiamo visto, 
sono preJsenti i dolmens con tipi simili a quelli sardi. La prima area di 
concendazione dei d. pirenaici in Sardegna può essere stata la zona al 
di là e f:lal di qua dello stretto di Bonifacio (Corsica meridionale e Gal
lura), cqratterizzata pure daJ tipo pirenaico del circolo. Da questa area 
seconda~ia, dove si mostrano al cOmpleto le forme del megalitismo medi
terraneo' di tipo piccolo; tùmuli e ciste dolmeniche si sono diffuse, prose
guendo nella loro migraziolle da Ovest ad Est, sul litorale tirrenico della 
Penisolal italiana (Lazio) e, di qui, per i valichi appenninici verso l'estremo 
limite drl lungo percorso, nelle Puglie. Quanto, poi, alla diffusione locale, 
sarda, d~i dolmens appare evo id ente che gli elementi megalitici sono stati 

I 
assimila~i da parte dei gruppi umani a cultura San Michele, praticanti il 
seppelli ento in grotte artific~ali e i~ part~ pass~ti, per la ~~t~i~e pasto~ 
rale dd 'Isola, da metallurghI e agrIcoltorI qualI erano aglI InIZI e qualI 
restarono nelle zone còstiere, a mandriani ed armentari nelle regioni del
l'interna. Non pare causale che al paesaggio geografico dei pastori dei 
« plateaux » nell'area originaria pirenaica dei tipi megalitici dolmenici che 
ci inter~ssano, corrisponda, in Sardegna, una simile · fisionomia morfolo
gica di tnonti e di altipiani entro cui la sepoltura mediterranea a struttura 
litica ini elevazione trova l'ambiente e la cultura, naturalmen-te pastorale, 
che risp~mde in linea di larga massima al concetto e alla forma del dolmen. 

L'a~similazione del megalitismo dolmenico di tipo ridotto da parte 
dei pastbri a cultura San Michele, di origine orientale, è provata dal sepol
cro di f<;Jrma mista di Maone - Benetutti, nei monti del Goceano, nella Sar
degna c~ntrale. Qui il fondo di una grotticella scavata nella roccia è ripreso 
e comp1etato in alto, ai fianchi e nella copertura da una cista dolmenica, 
la qual" nel grande lastron~ posato su spalle di muretti a secco ricorda 
l'analoga tecnica di dolmens .entro circolo dello Hérault edi Pian Sultano. 
L'incontro del tipo di sepolcro pastorale mediterraneo occidentale a strut
tura litica sopra terra e del tipo di sepolcro ~editerraneo orientale, adottato 
da cult~re agricole, sprofondato nella roccia, è quanto maÌ· esplicito e 
signific~~ivo. Una simile cont;xrninazionedi tecniche e di concetti 'COstFUt



tiv'ì- f nerari si osserva in regioni culturali, come a Las Millares e a 
Mont~ Abrahao (Spagna e Portogallo) e in Provenza (grotte du Castellet 
e des jFées e tomba della vallata di Ratoul), le quali indicano situazioni 
cultury:tli e stati soçiali c0mpetitivi vicini a quelli della Sardegna, deter
minati da condiziòrii geografiche generali e particolari comuni (componente 
fisica bediterranea). 

Alla determinazione cronologica dei dolmens manca, purtroppo, an
cora il sussidio delle suppellettil( Nessun dolmen, finora, è stato scavato 
con idtento scientifico; i più sono stati frugati da gran tempo dai cercatori 
di tes+ri e gli oggetti ' che sono rimasti dalla devastazione, tranne alcuni, 
come e schegge ele cuspidi di ossidiana (d. di Mesu Enas A - Abbasanta) 
che ci riportano all'età <:leI Rame, non hanno tali caratteri, sebbene d'am
biente primitivo (ceramiche d'impasto riferibili a ciotole, anfore, piatti, ecc.) 
da indicare l'appartenenza al calcolitico 'e al primo Bronzo oppure all'età 
nurag·1a. Si aggiunga che qualche dolmen fu riutilizzato in epoca storica, 
anche romana. Tuttavia, i riscontri tipologici e tecnici che abbiamo se
gnato; la considerazione che, forse a partire dal Bronzo medio, il tipo di 
monumento progredisce, con evoluzione locale, al tipo della tomba a cor
ridoio Isupponendo alla sua origine le forme èlementari descritte, fanno 
rit~nerF per ~olto pro~abile l'introduzione dei. dolmens della cultu~a pire~ 
nalca sul fimre dell'eta del Rame e lo svolgImento e la conclusIOne dI 
massirrta durante la prima fase del Bronzo, cioè fra il 1800 e il 1500 a. C. 

I 
• 

la, 2) Le grotticelle funebri artificiali (<< domus de janas»). 

A provare l'importanza fondamentale e preminente nel cOstume e 
nell'idJale religioso dei gruppi umani sardi del periodo di tempo in esame, 
del tipb della sepoltura ipogeica, basterebbe l'osservazione che di fronte a 
una q larantina didolmenS: stan~o oltre un migliaio di tombe scavate in 
roccia. La monumentalità funeraria dell'età dei metalli e del primo Bronzo 
è, dunRue, sostanzialmente, monumentalità sotterranea, mentre il mega
litismoj o quello che potrebbe chiamarsi monumentalità funeraria « solare », 
è un fJnorileno secondario di acquisizione, una sorta di religione tollel'ata. 
Più ta~di, invece, nell'età . dei. nuraghi,si avrà Un capovolgimento dei 
rappor~i fra le dIlLe concezionrmonumèntali ed etiche-spirituali, dominando 
il megl litismo funerario subaereo mentre legrotticelle ipogeiche si ridu
cono, Jemplificandosi, a sporadiche manifestazioni arcaiche, in . zone di 
r:ecessif.e culturale. Il tipo .della tomba a forno è, in se stesso, il risult.ato 
d'una ~peologia ti~icame~te .orientale ( forse originatasi nel Vicino Or~ente), 
per CUlli credendOSI che l amma - purseparata dal corpo -- soffrIsse se 
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il corpo venisse a perdere la pace del sepolcro, assicuravano l'intangibilità 
di quest'ultimo nascondendolo sOttoterra: In più lo scavo della roccia 
significava mettere il defunto a contatto con la forza naturale, germina
tiva, della terra (il morto tornava alla terra madre) e la notte sotterranea 
dell'ipogeo era come l'immagine visiva della notte eterna del trapassato 
immerso nel mondo invi~ìbile dell'oltretomba. Concetti, questi, propri del
l'Oriente e delle stirpi semitiche in specie le quali, a Cartagine, scavarono 
pozzi di decine di metri di profondità al fine di rendere inviolabile il morto 
custodito nelle camerette scavate nelle viscere della roccia. Diversa ci 
,sembra, invece, la concezione del sepolcro megalitico, dolmenico o a ' cor
ridoio, nel quale le pietre che lo recingono e soprattutto il tumulo di sassi 
e terra che lo ricopre . (ricoprendo anche il defunto), derivano, probabil
mente, dall'originario èumulo di pietre gettato sul morto con significato 
di lapidazione rituale purificatoria. 

Anche in Sardegna, come in tutto l'Occidente, la forma della grotti
cella è di introduzione dall'Est del Mediterraneo, sebbene, più che altrove, 
il modello caratteristico del Vicino Oriente (il tipo con cella a forno pre
ceduto da pozzetto) abbia avuto applicazione molto limitata e sia caduto 
successivamente in disuso per far luogo alla variante tipicamente locale 
e di estensione regionale e di impiego comune, della grotticella aperta 
orizzontalmente. sulla fronte di balze rocciose entro cui si articolano le 
camerette le quali presentano l'ingresso ben visibile dall'esterno, con evi
dente e intenzionale richiamo anche da lungi., 

Il primo tipo, a cella con pozzetto verticale d'accesso, è presente in 
zone prossime al mare ed indicherebbe con la sua posizione )itoranea e 
sublitoranea, una più alta antichità ed anche una maggiore aderenza al 
costume orientale dei colonizzatori stabilitisi presso la c'osta. Il tipo è 
rappresentato nei cimitero di Anghelu Ruju - Alghero, nell'ipogeo di 
Marinaru - Sassari, nella domu di Serra is Araus - San Vero 1\1ilis, 
luoghi tutti vicini al mare. Per lo piM queste tombe, di fattura piuttosto 
rozza, hanno contorno di vano curvilineo e soffitti convessi della foggia 
a forno. L'ipogeo di Serra is Araus, con unica cella preceduta da pozzetto 
rilevato sul piano della cameretta mortuaria, ripete lo schema (qui però 
a cella rettangolare) della tomba I di Tell As - Siria (2100.1900 a. C.), e 
q ueIlo, dove il frastaglio del perimetro della stanza tondeggianteoffre 
un riscontro più vicino alla cella di Is Araus, della tomba 1120 di Megiddo 
(intorno al 2000 a. C.). Lo schema ritorna in ipogei protoelladici (Eubea), 
di Malta' (Xemxija: ante 1600 a. C.), della cultura siciliana di Conca 
d'Oro (Capaci), dellft cultura peninsulare italiana Gaudo-Rinaldone (es,. 
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Gioia deY Colle - Bari), tombe tutte dell'età del Rame o dei pnmIssimi 
tèmpi del Bronzo. L'ipogeo di Marinaru, con pozzetto e tre celle, ha 
riscontro in ipogei a vani plurimi di Gaza - Palestina (t. 227: 2200
2000 a. C.) e di Megiddo (t. 24: circa 2000 a. C.) . Ipogei pluricellulari 
con pozzetto si rivedono in culture occidentali dell'età del Rame: a Malta 
(Xemxija: ante 1600), in Sicilia nel quadro culturale della Conca d'Oro 
(Uditore - Palermo). È da notare che, in quest'ultima regione, il tipo della 
grotticella a forno conpozzetto, diffuso nella cultura citata che è dell'età , 
del Rame, precede il tipo a scavo 'orizzontale sulla fronte 'di roccia, osser
v,abile nella ' cultura di Castelluçcio, ch'è della prima fase dell'età del 
Bronzo. Ciò induce a supporre un medesimo rapporto cronologico dei 
due tipi anche in Sardegna, come abbiamo detto, anche se, in alcuni degli 
ipoèi indicati, insieme ad oggetti della cultura San Michele si presentano 
elementi, talora prevalenti, della cultura beakerassegnata al primo Bronzo. 

La varietà della grotticella a forno con pozzetto dovette giungere in 
Sardegna un poco dopo il 2000 a, G, con probabile propagazione della 
Siria-Palestina dove i primi esempi risalgono a un paio di centinaia d'anni 
prima del 2000, Il tipo giungeva come traduzione in casa del morto, d'una 
forma elementare di casa ipogeica ancora oggi usata da gruppi nomadi 
di Beduini nel Negev centrale - Israele, cioè in un luogo in cui si vorrebbe 
indicare la patria d'origine del tipo stesso. La derivazione orientale è pro
vata anche da particolari della foggia tombale, non tanto da spartiti archi
t~ttonici e rilievi decorativi quali vedremo nel tipò di grotticella a scavo 
orizzontale e che sembrano mancare nella domu a pozzetto, quanto 
dalla si~golare lastra di chiusura del portello dell'ipogeo di Serra is Araus, 
che rafflgùra, con essenziale · sirribolismo, la Dea Madre plurimammellata 
dell'Analtolia e del vicino Oriente. , 

Ma fa massima .parte delle sepolture collettive a forno sarde sono del 
I .. . 

tipo a proiezione longitudinale, aperte approfondendo lo scavo, in linea 
Orizzontale per lo più ed anche, talvolta,in linea · obliqua a leggera ascesa, 
dentro pareti verticali o fianchi inclinati di lembi rocciosi, isolati o in vaste 
e pittoresche formazioni specie sull'orlo di altipiani o lungo i margini di 
solchi va,llìvi. Le tombe si dispongono in maggioranza alla base della fronte 
di roccia mantenendo un- certo allineamento in superficie, a volte, però, 
sono scav,ate ad· una certa altezza dal piede della rupe, a piani sovrap
posti, ed, allora sono accessibili per mezzo di piccoli rozzi scalini intac'cati 
nella pi~tra. In questi casi. specialmente, il gruppo di ipogei offre l'imma
gine di un'enorme casa di roccia, abitata da esseri misteriosi, una sorta 
di figli <tIelle tenebre (che la favola indica nelle janas, negli «orchi », 
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nei «gi~anti »), i quali animano il mondo sotterraneo dietro le finestrelle 
delle dbmus, unico mezzo di comunicazione con i figli del sole che 

I 

vivono di qua dal gran Duio. Questi richiami agli inferi, queste evocazioni 
sotterraJee della pietra nelle grotticelle, sono frequentissime nell' Isola e la 
loro suggestione, a volte, non è minore dello .spettacolo «solare» dei 
megaliti l 

C'è da chiedersi quale sia stata la causa della trasformazione del tipo 
della tomba a forno ipogeica a proiezione verticale, a quello della grotti
cella so~terranea a proiezione orizzontale. La causa fondamentale fu la 
morfologia della rciccia ad ampie distese a giorno che invitava natural
mente gJi scavatori ad aggredirla frontalmente al piano di spicco super
ficiale, J, seguendone ' la vena facile alla lavorazione con gli strumenti 
primitivi (di pietra in un primo tempo, metallici dopo), a sviluppare lo 
scavo dJlle concamerazibni in profondità a livello di piano di campagna. 
Ciò fac~va ,sì che (ed ecco la ragione secondaria) la tomba restasse visibile, 
attirasse! anzi l'attenzione anche da lontano, mantenesse, -in tal modo, il 
contatto) tra morto e vivo, assumendo la tomba stessa, come le sepolture 
collettive in grotta e megalitiche dell'Europa occidentale, il carattere di 
sacrario Iove si celebravano riti per propiziare lo spirito degli antenati, in 
una verr e propria religione dei morti. Vedremo, infatti, che alcune fra 
le più spaziose e complesse domus de janas a scavo orizzontale, per la 
dis,tinta le rifinita architettura dell'insieme, per la presenza, nell'ornato 
architetf nico e nelle suppellettili, di elementi dal contenuto simboIico
religios1 ..Je rituale, per l'esistenza di particolari connessi con un culto, sonO 
da consEderarsi come cappelle o piccoli templi dove dalla venerazione dei 
defunti si passava spontaneamente all'adorazione della divinità, con un 
processo istintivo dall'animismO al teismo. Nello sviluppo dal tipo del
l'ipogeo a ingresso in piano, (è da mettere come motivo concomitante delle 
altre cause accennate, l'influenza dei sepolcri collettivi megalitici, che si ' 
individu~, più o meno scopertamente, in figure di pianta e in dettagli 
architet rlonici delle grotticelle. I suggerimenti dell'architettura megalitica 
all'architettura ipogeica in roccia hanno persuaso qualche studioso a 
considerhre l'una e l'altra come un fenomeno unico della civiltà megali
tica coJ versioni distinte d'una concezione e di un culto (il megàlitico) 
unitario e fondamentale. In realtà, però, si tratta di concezioni diverse, 
come a biamo detto, che, in un certo momento dello sviluppo culturale ' 
dell'età del Rame e del primo Bronzo, si sono incontrate infiuenzandosi 
rec\procamente. 
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To~nerebbe quanto mai utile e istruttivo soprattutto ai fini di stabr~ 
lire, alrheno in linea generale, la sequenza delle varianti del tipo di ipogeo 
a proiebione orizzontale, uno studio, diffuso e approfondito, del migliaio 
di grothcelle artificiali della Sardegna. Qui ci contentiamo di presentare 
alc~ne ~arianti del tipo che ci poss~no dare qualchei~dicazìon~ Cro~O
logica e culturale, senza la pretesa di accertarne lo svolgimento tIpOlogIco

I 
e stilistico. 

Loi schema più semplice ed ele~entare è quello della piccola cella a 
forno, di pianta per lo più tondeggiante (diametri da m. 1,20: domu I 
di Pira~ - Nuoro a 3,00: domu di Teddizzò - Ilbono) , ma anche quadran
g91are (da m. 1 Xl: domu di Monte Ruju - Ittireddu a 3,70 X 3,70; 
domu di Santa Caterina - Orroli), che si affaccia direttamente all'esterno 
per mekzo d'un piccolo portello di -m_ 0,60 X 0,60 in media_ Venuto in 
uso ned'età del Rame, lo schema, per la sua stessa elementarità, ha durato 
fin dentro' l'età dei Bronzo ed oltre, più divulgato in quelle regioni, come
l'oglias'~ra, il Goceano ecc., più favorevoli di altre fenomeni di persil a 
stenza. Il carattere di questa variante di domu è per lo più collettivo, 
ma nOIll mancano esempi di grotticelle (come quella di Piras) che le 
dimenst ni molto ridotte indicano destinate ad un solo individuo, deposto 
forse con le membra contratte ritualmente. 

Df lo s~he~; semplì_ce, mo~ocell_ulare, attraverso un processo di gra
duale cpmphcazlOne ambIentale m CUl, senza escludere la causa del tempo, 
hanno peso anche esigen:ze particolari di gruppi più consistenti e di stati 
economlici singoli e collettivi più floridi in relazione a situazioni umane
sociali 8i minore rilievo e che . chiedono forme di sepolture più dimesse, 
si passd allo schema pluricellulare, variamente articolato. L'articolazione 

I 
dei vanfi., però, si conclude su due stesure fondamentali: quella che è gui
data dl lla proiezione longitudinaje dello scavo in profondità dentro il 
lemb~ ~occioso. e che vede ~is~orsi .da una fino a tre camerette co~ in più 
un pICGoio atno o un corndolO d'Ingresso; e l'altra del fiancheggiamento 
di quesh ambienti, specie di quello di fondo (la cella vera e propria) ma. 
anche a ell'anticella spesso assai vasta nonché (sebbene in misura molto 
limitad) del corridoio, con altre cellette minori aperte da uno o più lati, 
sino al Idisegno della concentrazione a raggera intorno alla camera mag~ 
giore (sviluppo a piano centrale in seno allo schema a piano longitudi
naie). E"e figure planimetriche che ne nascono sono quanto mai variate 
e non empre riducibili a schemi fissi e definiti, perché, il più delle volte, 
il contstoplanimetrico e architettonico è la conclusione, a distanza di 

•tempo" di .m disegno non prestabilito o modificato via via col mutar!,! 
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delle esigenze; si hannO così degli schemi asimetrici sia per la disposizione 
irregolare degli ambienti, sia per il gusto della linea del loro contorno, ora 
curva, ora dritta, ora mista. Vi sono, però, numerosi esempi di grotticelle 
il cui ordito è ben composto sì da se~brare ordinato sin dall'origine con 
intenzione di far geometria come è nel gusto tendenzialmente geometrico 
e astratto della civiltà della Pietra e del Rame, e, allora, risultano graziosi 
spartiti a pianta cruciforme (latina e greca) a seconda della maggiore o 
minore lunghezza del corridoio d'ingresso. In questi esempi vi è ordine 
anche nella linea che, pér lo più, o è tutta curva o è tutta retta determi
nandosi in tal modo una chiara coerenza stilistica e un rapporto formale 
non privo di significato.' 

Questo del valore culturale diverso del fondamento curvilineo e retti
lineo dei vani delle grotticelle è un problema che corrisponde a una ,diffe
renza effettiva forse più nello spirito che nel tempo, appunto perché si 
osserva, spesse volte, l'associazione dei due valori di un medesimo esempio. 
Dando il debito peso al determi"nismo naturale della qualità della roccia 
ed anche alla componente irrazionale dell'operaio-artigiano attivo in una 
civiltà pervasa ancora di istinti e di contraddizioni, si può anche tener 
conto di cause culturali diverse dall' origine della circolarità e della retti
lim;ità degli ambienti delle domus. La forma a linea curva, che ripete 
il contorno della casa rotonda del pastore nomade e dell'agricoltore semi
sedentario, ha alla sua origine la spiritualità della tomba a forno orien
tale, circolare per lo più. Sulla forma a linea dritta, a parte la possibilità 
dell'influenza della casa quadrangolare caratteristica di culture agricole, 
può aver agito, sia pure indirettamente, l'architettura rettilinea dolmenica 
di tipo mediterraneo ridotto e quella dei grandi monumenti megalitici 
funerari dell'Occidente d'Europa. Alla base della circolarità starebbe l'ar
chitettura sotterranea orientale, alla base della rettilinearità starebbe 
l'architettura megalitica subaerea occidentale. Le due componenti in Sar
degna, come altrove nel Mediterraneo, trovano un punto d'incontro; e 
lo trovano sin dall'età del Rame. 

A queste considerazioni generali faccio seguire qualche esempio di 
grotticella in piano, scegliendo alcune varianti più caratteristiche: e, in 
particolare, la variante con ingresso ad atrio o padiglione; quella con 
ingresso a lungo corridoio; e quella, di grande complessità architettonica, 
nella quale, più che nelle altre, si evidenzia il modelo delle case d'abita
zione anche in certi par~icblari. 

La tomba 5 di Campumajore di Busachi - Cagliari, nella media valle 
del Tirso, ci dà un saggio istruttivo di domu a padiglione. Un atrio 
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rettargolare, di m. 6 X 1,50, alto 1,70-1,80 nel soffitto plano, precede, 
raggfuppandole, tre cellette, disposte frontalmente lungo il lato maggiore 
dell'-rtrio, di m. 2X 1,50 circa, a contorno rettilineo la centrale e la mar
ginale destra, a perimetro retto-curvilineo quella a sinistra. I portelli 
(m. b,50 X 0,50) sono rilevati di poco rispetto al pavimento dell'atrio e 
pres9ntano soglie e stipiti con scanalature e fori per adattarvi i chiusini 
che ~i aprivanO dall'esterno togliendo i paletti di legno che li' reggevano. 
L'atrjio era dipinto di rosso: vi si deponevano le offerte e vi si svolgevano 
le fuJezioni rituali in onore degli antenati, forse anche cerimonie d'incu
bazior e data l'ampiezza del vestibolo. Tombe rupestri con vestiboli simi
lari, e nche cOn pilastri sulla · fronte e lesene sul fondo del padiglione, si 
hannf a Cava Lazzaro - Rosolini e a Castelluccio - Noto, in Sicilia, ed 
appartengono alla prima fase dell'età del Bronzo. 

Vn esempio perfetto, per simmetria di disegno, della variante della 
grotdeella a corridoio e a schema cruciforme, è la domu XII di Fur
righe10s - Nughedu San Nicolò - Sassari. Il corridoio, lungo m. 8,70 e 
largo 0,90-1, precede l'anticella rettangolare di m. 2,40 X 1,50 e questa 
la cella, delle stesse dimensioni, sulla quale si aprono, al fondo e ai lati, 
formt ndo una croce, tre cellette: quadrangolare quella di fondo ,(metri 
1,80 :K l,lOtorotonde le altre (diametro m. 1,20). L'insieme della tomba 
si alllmga dentro la roçcia, tagliando la a spigoli vivi (tranne che nelle 
came}ucce laterali) m. 13,50; piatti i soffitti. Nella domu III di An
ghelu! Ruju - Alg~ero, dal lungo corridoio (m. 10,60 X 1,60) fiancheggiato, 
sulla tlestra da due cellette disposte in profondità (m. 1,80 X 1,80), intorno 
alla ~rande camera di fondo, rettangolare (m. 5 X 2,80) si comp'one una 
raggeta simmetrica di 7 minori vani compresa l'anticella (in media 
m. 2 I 1,70). La tomba è lunga complessivamente m. 18,40, d'imposta
zione rettilinea nel contorno in piano (con angoli dei vani leggermente 
arroto1odati), con la copertura piatta. Si potrebbero citare altri numerosi 
esempi· di queste tombe a lungo corridoio in varie parti della Sardegna 

(parti~esu, Sa Sedda e is Animas, Monte Ruju - Ittireddu ; Su Sueredu -
Ozieri; Sant'Andrea Priu e Cadreas _ Bonorva; Genna Sà!ixi - Sant'An
tonio uinas; Pimentel, ecc.). Senza escludere l'origine e~~ea del tipo, che 
si ved in tombe tardoelladiche in roccia di Kalkani - Micene e che per
siste i meravigliosi « tesori» peloponnesiaci (tomba Panagia: 1460-1400, 
« thol~5» d'Atreo: 1350 a . C.) è molto probabile che le domus a lungo 
corrid io della Sardegna, risentano di suggerimenti delle forme monu
ment li megalitiche a corridoio dell'Europa occidentale: per esempio dol
men ~i Kercado - Carnac; cairn di Rondossec - Plouarnel, ecc., nella 

·1 
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Brettagna,!dove le camere sepolcrali di struttura dolmenica sono precedute 
da lungh1 «gallerie» di tecnica megalitica. Si osserva però che - se 
influenza, ,Icome pare vi è stata - questa si è limitata, sostanzialmente, 
al tema del corridoio, molto meno alla foggia della camera delle domus 
.de jafias che risulta essere un prodotto locale, a parte certe lontane 
generiche reminiscenze mediterranee. Difatti, nelle grotticelle sarde a 
corridoio non compare il tipo di camera rotonda che gli Spagnoli chia
mano «di' cùpula », così diffuso dalla Penisola iberica all'Irlanda, con 
esempi di grande rilievo architèttonico famosi nella letteratura archeolo
gica (<< Cueva del Romeral» - Antequera - Spagna; «cairn» di Bar
nenez - Plhuézoch'h, in Brettagna - Francia; « galleria» di New - Grange, 
in Irlanda). Se vi fosse stato il suggerimento «occidentale» di una forma 
e d'una tebnica cOstruttiva così caratteristica ed attraente com'è la « tho
los », gli cavatori delle domus de janas non avrebbero mancato di 
imitarla e di tradurla nélla roccia, mentre vi trasportarono i modelli dei 
soffitti dell casa rettangolare a doppia falda e della capanna rotonda con 
tetto a sctilio su pali a raggera. L'assenza nelle grotticelle artificiali sarde, 
del tipO d~lla «tholos », oltre a far escludere l'influsso del «sepulcro de 
cùpuÌa» +segno didattico della grande civiltà megalitica iberica del 
primo Bronzo -, dice chiaramente che in Sardegna non era nemmeno 
ancora arrivato, dall'Oriente (forse dal Peloponneso), la forma della pseu
dovolta ch~ sarà fissata per secoli nelle migliaia di nuraghi e che diverrà 
una compdnente strutturale canonica dell'architettura prOtosarda. Si può 
dsdurre dl ciò che la maggior parte delle domus de janas a scavo 
orizzontaleIfosse stata già costruita prima dell'arrivo della «tholos» e 
l'erezione pei primi nuraghi semplici intorno al 1500 a. C. Anche se, 
come è ce* o, si continuaronO a scavare grotticelle artificiali durante l'età 
nuragica, la nuova formula della «tholos» non vi ebbe applicazione 
perché la iomba a forno era ormai un tipo in decadenza e tale, dunque, 
da corre. re ~ui binari della più o.. r.todossa tradizione rifuggendo dalla tenta
zione di esperienze d'avanguardia non gradite, perché incomprese, e non 
più assimil~bili. Anzi è di grande interesse l'osservazione che, nelle stesse 
sepolture ollettive megalitiche di tempi nuragici (tombe di giganti), il 

·valore ardb ettonico fondamentale è costituito sempre dal corridoio cioè 
da un elerkento tradizionale del megalitismo e dell'architettura ipogeica 
dell'età dell Rame e' dei primo Bronzo quale si configura nelle domus de 
janas a lungo «dromos» ; non mai nelle .. tombe megalitiche nuragiche 
viene impiJgata la camera a « tholos » del nuraghe e solo eccezionalmente 
il corridoio[ che è la vera e propria dimora del morto, si articola in qual
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che angust e atrofizzata celletta laterale (Domu s'Orku di Siddi - Ca
gliari), richÌflmando ancora una volta il ricordo di schemi arcaici delle 
grotticelle artificiali (v. sopra tomba III di Anghelu Ruju). 

Ma se la «tholos» non viene riportata nei vani degli ipogei sardi 
prenuragici e nuragici, in questi è invece scolpita, in numerosi esempi di 
varie localita e zone isolane, la capanna rotonda e la casa rettangolare, 
sin dall'età SeI Rame. Ed è tanta la cura messa nel tradurre nella tomba 
in roccia il aisegno' della dimora del vivo sia nello schema d'insieme (che 
sarebbe statb sufficiente per l'indicazione ideologica del' rapporto conti
nuato di qubsta e dell'altra vita nell'al di là) sia nei particolari (pareti e 
tetto), che de viene fuori il carattere d'un'architettura funeraria «reali
stica e domektica», d'uno spirito che, nel mondo antico occidentale, trova 
un riscontroImolto più tardivo nell'architettura tombale degli Etruschi. 

Il tipo ClelIa capanna circolare è riprodotto con evidenza di dettagli 
in una tombh del gruppo di ipogei scavati pella pittoresca falda di roccia 
trachitica di Sant' Andrea Priu - Bonorva. Un atrio a padiglione rettango
lare di m. 1 75 X 0,80 c'on tetto piano alto dal piede di rupe m. 9, pre
cede ed introduce, per un piccoloportello quadrangolare (m. 0,85 X 0,60), 
nella camerà funeraria. Questa è di pianta rotonda (m. 3,10 X 3,00), alta 
m. 2,30, con pareti diritte per m. 1,60 d'altezza, sulle quali si imposta il 
soffittto conit!:o molto ,!-bbassato, segnato da una raggera di solchi incisi 
dalla base ali colmo dello scudo, che imitano i pali a sostegno del tetto 
stramineo della capanna a pinnacolo (tipo ancor oggi diffuso in Sarde
gna, col nom~ di «pinneta », in area di pastori e di agricoltori semifissi). 
Sulla parete ~ sinistra e contr'o l'ingresso, a circa 1 m. dal pavimento, sÌ 
aprono due f icchi et te, simulanti gli stipetti. a muro della capanna, per 
dep'osito di d[oni e offerte funerarie e per farvi ardere le lampade nella 
ricorrenza dei morti. Nel pavimento, verso il fondo, è scavata una fossa 
di m. 1,60. ~ 0,60 X 0,80. di profondit~, pr~~vista in alto d'un rin~ass~ 
per accoglIere la lastra dI copertura: m ongme conteneva le spoghe dI 
un solo defu~to, sicché la domu al suo impianto fu fatta come tomba 
individuale. Sul piano. del pavimento, dinanzi alla fossa, sono incise 
15 cavità cir~olari del diametro. dai 18 ai 7 cm. e profonde in media 
5 cm.; altre lsono ricavate nel pavimento dell'atrio: sono fossette, note 
in altri tempO di domus .de janas (Martì - Tonara; Coroneddu- Bosa; 
Genna Salixi - Sant'Antonio Ruinas, ecc.) adatte a ricevere offerte in 
liqUidO ' (libag oni) e solide (resti di pasto rituale) in propiziazione dello 
spirito dei defunti. Aggiunte in un secondo tempo s'ono le cellette, arti. 
colate ciascunk in due vani, che si aprono da due l~ti della camera mag
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giore, di traversO all'ingresso (m. 2,95 X 1,40 la sinistra, m. 2,20 X 1,10 
in media 'la destra, sommando la lunghezza delle due concamerazioni). 
L'aggiunta altera la regolarità dello schema primitivo e ne turba la sim
metria, p~r quanto si noti lo sforzo di realizzare un tentativo di schema 
a piano c~ntrale con le cellette all'intorno della cella principale. Questo 

.\: 

schema, che ricorda un'analoga disposizione concentrica di ipogei siciliani 
della med~a età del Bronzo (Plemmyrion - Siracusa: sec. XV-XIII a. C.), 
trova una I piena e organica realizzazione nella tomba a pozzetto n. 28 di 
Anghelu l}uju, più antica delle grotticelle sicule del periodo della cultura 
di Thapsos, nelle quali, tuttavia, le domus sarde hanno, come è stato 
notato, in~ressanti rispOndenze d'insieme e' di particolari in pianta e nella 
struttura. I 

Anco~a il' gruppo di ipogei di S. Andrea Priu mostra un esempio di 
tomba (la c.d. « tomba a camera»), che riproduce il tipo della casa rettan
golare a dpppia falda. Da un atrio quadrangolare (m. 2,76 X 2,85), rile
vato sul piede di roccia ed accessibile per mezzo di una scalea di m. 2 

I 

di larghez,!a e con gradini di 17 cm. di alzo tutti scavati nella pietra, si 
passa, per IiI solito portello (m. 0,75 X 0,60), nella grande cella sepolcrale, 
di figura *ttangolare (m. 5;40 - compresa la ban'china su cui poggia 
uno dei pilastri - X 3,00 X 2,00 d'altezza massima), disposta di traverso 
all'ingresso, La descrizione che ne dà il ~ARAMELLI è quanto mai efficace 
e la trascriviamo: «La cella ha il tetto a doppìo spiovente lungo l'asse 
maggiore... i sostenuto da due ,pilastri rettangolari disposti ai due lati ... ; 
u.no dei p*stri parte dal pavimento della . cella, l'altro, invece, a sinistra, 
da un largp gradino rialzato che occupa tutta la larghezza della tomba 
da quel latp. A m~gliO imitare la ,compagine lignea del tetto sono espresse 
in forte ril~evo le travi correnti ai dué lati del colmo del tetto ed alla 
base di essr, come anche i tavoloni disposti trasversalmente a formare 
la copertura, in numero di otto per Ogni spiovente, separati da solchi pro
fondi di vkria larghezza. Le due . falde del tetto sono anche alquanto 
convesse, iJdica.p.do quasi la curvatura delle tavole del soffitto, per l'effetto 
della pressibne continuata delle lastre di pietra o delle tegole di argilla 
della copertura; e ciò cOn un elevato senso di verismo ». Sulle due pareti 
lunghe dell~ camera a pilastri, con una certa simmetria, si aprono, su 
quella di f~ndo, a m.0,60 d'altezza sul pavimento, due lo culi rett~n
golari (m. r 'OO X 0;72; 2,30 X 0,65), da ciascuna parte, su quella d'in
gresso, contapposti ai primi, altri due loculi, ma molto più profondi 
(m. 2,20 X 1:2,10; 2,30 X 2,10), pur essi rettangolari con un'apertura sul 
vano magg·ore di m. 1,72, per potervi passare le salme. I loculi della 
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parete di fqndo erano per sepolture individuali, quelli posti lateralmente 
alla parete 'd'ingresso dovevano servire per varii depositi. Dalla parete 
corta di siI1iistra, pietro il pilastro, una banchina scolpita nella roccia e 
rilevata sul ' piano della camera di 70 cm. con pari ampiezza di sede, 
formava un [letto sepolcrale, dietro cui, 60 cm. più in alto, un altro vasto 
loculo (m. 3[,00 X 2,18), accoglievil numerose deposizioni; infine, una fossa 
monosoma, di m. 1,70 X 0,65 X 0,50 di profondità, col rincasso in alto 
per la lastrt di copertura, sta incisa al piede della banchina, in angolo 
con la parete d'ingresso. Molti ef,ano dunque i morti che riposavano nella 
capace tomija, nell'intimità d'un luobo che ricordava gli affetti domestiGi 
con la figura concreta della casa di abitazione .e che era anche un sacrario 
dove aleggidva la memoria degli antenati, tornando ai vivi che vi ricor
revano per U culto: tre fossette d'offerta o di libagione si osservano nel 
bestibolo. La tecnica di lavorazione del soffitto, scompartito, a larghe 
fasce incavJte e in riliévo alternatamente, ricorda molto da vicino la 
camera che Iprecede il «.sancta sanctorum» dell'ipogeo maltese di HaI 
Saflieni, dovle si imita, a differenza del nòstro, che riproduce il doppio 
piovente ligpeo della casa, la falsa volta dei «templi »', 

I due tipi di casa dell'età sarda del Rame e del primo Bronzo, si 
osservano associati in un ipogeo, molto complesso e architettato, di Noed
dale - Ossi l(Sassari), recentemente scoperto, interessante anche r!er altri 
particolari struttivi. L'ipogeo; che consta di Il vani, è scavato in una 
falda calcar~1 a, a cui si adatta nella disposizione laterale degli ambienti 
sulla stesura longitudinale, del corpo. centrale che si sviluppa, al solito, 
penetrando el vivo della roccia (sviluppo in profondità Il metri, sviluppo 
laterale 15). . a un vestibolo in gran parte distrutto, si entra nell'anticella 
ormai aciel!o scoperto e di qui nella cella (a), di figura rettangolare 
(m. 3,60 X 3,,10 X 1,70 di altezza, visibile sul riempimento), sul fondo e 
ai lati della , uale si dispongono gli ~ltri a:nbienti, tutti di piano quadran
golare (da If' 4 X3 X 1,50 d'alt. In eVIdenza: t a 2,50 X 1,70 X 0,80 
d'alt. apparer te: e), trann.e che il van.o d, dietro la cella a, dal carat
teristico disegno a tre quarti di cerchio (m. 3,05 X 2,10 X 1,50 d'alt. 

resi.dua), e lal·celletta al forno...retr.o.....stante, a segmento circolare (m. 1 Xl). 
Impostazione d'ambienti, dunque, di gusto rettilineo, marcata anche nei 

soffi.tti tabul.ap.i, eccett? che in a.'e...•·•d, i~i~anti y, tetto di abitazi?ni, e. della 
celletta a forPo col CIelo convesso; rettIlmeanta pure nella sene del pbr
telli, a spigo1io vivo, che . rnettonp in c'omunicazione i vani, quasi per 
intero allo stf ssO livello della camera principale, ad eccezione di d, rile
vato di 50 c . e di f ribassato di 40. La cella maggiore a presenta il 
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soffitto sdolpito come quello della tomba a camera di S. Andrea Priu, con 
la variadte che il trave , di colmo, a sezione tondeggiante, valica l'asse 
maggiore del vano senza supporto di pilastri. Dal trave, scendono verso 
le pareti Ilunghe, dalle due falde inclinate del tetto, 9 solchi a sezione 
rettangolare che lasciano fra di loro délleampie fasce lisce in leggero 
rilievo ri~petto ai solchi: quest'ultimi rappresentano i travi o puntoni, le 
zone lisce la superficie, scandita dai travi, del tessuto di copertura . (incan
nucciato p deposito stramine'o con rivestimento interno di malta di fang@). 
Nel soffitto dell'ambiente d, che va innalzandosi a linea obliqua verso la 
celletta a l forno, nove rilievi radiali, corrispondenti ad altrettanti punto1,1i, 
scendono,' alternandosi ad ampie superfici lisce e depresse, verso il con
torno curvilineo delle pareti della camera, dalla parete rettilinea più alta 
sopra la quale, nel tetto, si disegna in rilievo un mezzo cerchio d~ m. 1,00 
di corda 'X 0,60 di raggio. Si vuole imitare o un tipo di capanna semi- ' 
circolare f on tetto a scudo dimezzato sorretto da travi e coperto di· stra
maglia, oppure un tipo d'ambiente, di questa forma, che sta dietro (come 
nell'esemRio di Noeddale) o che, più comunemente (come negli ipogèi di 
studiata ~rchitettura di Serrugiu - Cuglieri, detto Sa Spelunca de Nonna, 
di S. Andrea Priu - Bonorva" , detto «la tomba del Capo », di Coronedu~ 
t. II - Bosa), forma il vestibolo del tipo di casa rettangolare a doppio spio
vente, co~ pilastri o meno. La grandiosa e monumentale «tomba del 
Capo» di Bonorva, che nel «labirinto» dei suOi 18 ambienti, prevalen
temente rf ttilinei, richiama II confronto del «labirinto» di HaI Saflieni" 
nell'architFttura delle sue camere principali a eleganti colonne rastremate 
in alto finf-mente lavor~te, negli i~ta~li: di. rigorosa p~ecision~ e geo~.etria 
delle pare~I, con zoccoh e trabeaZIom m nsalto, e del soffittI scandItI dal 
rilievo deUa maglia lignea tradotta rigidamente in pietrà, nella composta 
scorniciatJra a forte rilievo linea~e degli. architra:ri dei portelli . (che. ri
corda un3j volta Malta, nelle faCCIate dèI « temph »), nel suggenre l'Im
magine d'luna sorta di cappella gentilizia, d'tm mausoleo «regale », fa 
pensare arche all'esistènza,. odIa civiltà sarda del Rame, del tipo del 
palazzo signorile, 'o, al:g!eno, alla tendenza Verso la sua realizzazione. Nel

. l'aSSOCiaz, , ' be sucitate, di vano pianta semicircoi9~e, presente nelle t,OJll a 
lare, precf ente o retrostante a un vano rettangolare con o senza pilastri, 

si può forse vedere uno spartito di uso comune in case che, rispetto alle 

semplici l' more rOtonde a tetto conico dei villaggi delle culture San 

Michele e campaniforme e anche in se stesse, costituivano forme distint~, 


quasi di lvello palaziale, appartenenti a capi o notabiil delle primitive 

, comunità ,' i base agricola. Concludendo sulla tomba di Noeddale, è da 
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osservare qui il vano f. Sulla parete di fondo, per chi entra dàlla celletta 

e, presenta due superfici piane limitate da: pilastri rettangolarì, con un 

pozzetto al centro c()municante .all'esterno mediante un piccolo foro (una 

specie di tavola d' oflerta e per libagioni funerarie?); a sinistra mostra 

un cubicolo polisomo rialzato di 80 cm. di m. 3,50 X 2 X 1,30 d'altezza, 

preceduto, come la banchina-altare per le offerte, da gradini. Ma più: 


. interessante è la parete a _ destra, divisa dal cubicolo retrostante h 

(m. 3,40 X 1,80 X 1,30 d'altezza) rilevato di 80 cm. dal pavimento, da . 

quattro pilastri a sezione quadrangolare che lasciano nell'interpilastro tre 

aperture rettangolari di 80 cm. di luce che guardano entro il cubicolo, 

anche questo evidentemente polisomocome quello di fronte e preceduto, 

del pari, da un gradino in corrispondenza a ciascuna apertura. I pilastri 

sono tali dal livello del letto del cubicolo in su sino al tetto del vano, ma 

dal piano della banchina ingiù si rilevano leggermente a lesena sullo 

sfondo in ritiro della parete. Ne risulta uno spartito, a finte nicchie ret

tangolari limitate da lesene pure rettangolari, che modulano la parete 

chiaroscurandola con rilievi e. superfici arretrate. È evidente la somiglianza 

di forma e di stile dello spartito architettonico-decorativo con simili parti 

zioni di pareti nel grande atrio a padiglione di una tomba rupestre di 

Cava Lazzaro - Rosolini, nella Sicilia (tempi della cultura di Castelluccio), 

e in alcune sale dell'ipogeo maltese di Hai Saflieni, più o meno coevo. 

Non si tratta di rispondenze casuali ma queste riflettono un gusto larga

mente diffuso nel Centro e nell'Ovest del Mediterraneo nell'età a cavallo 

fra la fine dell'età del Rame e la prima fase dell'età del Bronzo (intorno al 

1800 a. C.). 


Nell'esposizione che abbiamo fatto, abbiamo accennato anche a 
particolari dell'ornato architettonico delle domus (soffitti, pareti e parti
zione di fasce lisce e in rilievo imitanti l'interno di case, pilastri e colonne 
i quali associano alla funzione statica di sorreggere i tetti di roccia e alla 
decorativa anche, forse, quella · simbolica, portelli modinati con gusto 
lineare geometrico, ecc.). Sono interessanti dettagli di architettura mediter
ranea che legano la Sardegna alla Sicilia, a Malta, aggiungiamo alle 
Baleari, dove, come a Minorca, le grotticelle artificiali, del tipo a proie \ 

zione orizzontale e di semplice planimetria, mostrano pilastri (t.n. 10 di 
Cala Morell • Ciutadella), e porticine scorniciate (coves de Son Bou e 
di Liniguarda Vell - Alaior; cova n. 12 di Cala Morell - Ciutadella), di 
tempi per lo paù pretalaiotici (età del Rame e del Bronzo I e II spagnoI0). 
Ma meritano una parola anche altri elementi di decorazi()ne che si osser- . 
vano nelle domus de janas. In alcune di esse, i pilastri, le pareti, le 
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superfici Uaterali o sovrastanti i portelli, hanno segnato in rilievo, talora 
dipinto di colore rosso,schemi di teste bovine rese astrattamente con 
sintesi ge?metrica, semplici o ripetute con interazione magico-rituale (ipogei 
XIX, X~ bis, A di Anghelu Ruju; dòmu ' detta dell'Elefante - Sedini; 
ipogeo d111'orto del Beneficio Parrocchiale - Sènnori ; tombe IVe VI del 
gruppo di. Calancoi e a Li Curùneddi -Sassari; sepolcro di tipo «palazzo» 
di Santu r edru - Alghero). Sono stati già messi in rilievo i paralleli minoiéi. 
Nelle paneti minori della cella a dell'ipogeo di Noeddale, ai due lati dei 
portelli d ingresso alle cellette b ed e, si osservano dei ' rilievi a linea spez
zata che scendono a profilo scalare dal trave dì colmo fin quasi agli spigoli 
delle par~ti, inquadrando bellamente le porticine. Nena stessa cella a, tra 
le pareti I in alto, nei listoni delle falde del tetto, sono visibili dei disegni 
traCCIatI disordinatamente, alcuni riproducenti specie di scudi ed altri 
in forma di triangolo che potrebbe essere la stilizzazione d'una figura 
antropo rfa: col triangolo è rappresentata la Dea Madre in idoletti 
egei neoliici, nel c.d. «idolo dolmenico» della civiltà megalitica dell'Eu
ropa occi , entale, in segni dell'arte rupestre schematica spagnola collegata 
col megal:itismo (età del primo Bronzo). Un interessante insieme d'ornato 
simbolico i presenta sopra ed ai lati del portello d'ingresso dall'anticella 
alla cella ~ell'isolata domu di Koròngiu -/ PimenteL La fascia decorativa 
d'architrave mostra al centro un disegno costituito da un elemento ver
ticale sop la cui si dipartono, lateralmente, due volùte 'o spirali ripiegate 
al centro: potrebbe eSSere lo schema d'un viso umano (le volute gli occhi, 
l'elemento verticale il naso, quale si riscontra, ad esempio, in una cretula 
dell'Archi~io di Festòs (tipo 199,del LEVI, tempi di Kamares). Ai due 
lati dello schema a volute, in basso, corre una lineà a zig-zag limitata a 
destra da ~na spirale revoluta all'interno e a sinistra da due cerchi con
centrici; i~ alto, sopra i due settori di ornato a zig-zag, sembrerebbe di 
riconoscer . motivi di barche con la prua e la poppa segnata da volute 
rivolte int rnamente. Per l'insieme di questi elementi grafico-simbolici n'on 
si può .far: i: ~eno di richiamare le incisioni d'u~a lastra del famoso sepolcro 
a corndòI~ dI New Gr3:nge - Irlanda, della pnma fase del Bronzo: tranne 
quello della Barca, gli altri motivi si ripetono tutti e stanno a comp'orre, 
nel loro it treCCiO barbarico, il quadro simbolico in cui risalta il segno 
della «de , degli occhi ». Questa dea (che è, in figura della «ogniveg
g. ente »' , la De.a Madre mediterranea) è indicata particolarmente, s. eppure 
in termini . i pura astrazione, negli schemi che inquadrano, ai due lati, il 
portellò; c ' posti da un :lungo elemento verticale alle cui estremità supe
rioree inf . iore si ripete il · motivo della doppia voluta rivolta all'interno. 
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È questo l~ schema che, con leggere varianti, decora i chiusini di ipogei 

in roccia di Castelluccio - Noto, e che simbolìzza la «dea degli occhi »; 

rappresent5ta, in qualche esempio, nell'azione del sacro COito.. Vaghe ana

logie si haljno pure con disegni graffiti sulle c.d. «padelle» delle Cicladi 

del Protominoico II - III (2200 - 2000 a. C.) e con sculture dei « templi » 


lmaltesi. A ralta, invece, ripor. ta, in stretti termini, la decorazione a spirali 

dipinte sul soffitto di una domus de janas recentemente scoperta nel

l'Algherese. Tutti questi particolari della ornamentazione architettonica 

delle gr<{ttieelle artificiali sarde, cì parlano, come le strutture d'insieme, 

di un ambiéntamento largamente mediterraneo con rapporti da una parte 

con le cultJ re insulari del Centro di questo mare (Cicladi, Creta, Malta, 

Sicilia, ecc.) e dall'altra con le culture, soprattutto megalitiche, dell'Europa 

occidentale, dalla Penisolil iberica all'Irlanda. Si capisce, però, che nella 

comunità :editerranea la Sardegna delle tombe a forno ha la sua voce 

distinta e a'erma una personalità di mòlto rilievo. 


Questa Ilarga coordinatacultutale del tipo della domus de janps a 
scavo orizzontale, che si relaziona con espressioni di civiltà svoltesi specie 
nell'età del . ame e nella prima f ase dell'età del Bronzo, circa nei 500 anni 
passanti fra · il 2000 e il 1500 a. C., consente, in se stessa, di concludere la 
maggior pa~te delle grotticelle funerarie isolane, nella medesima età e 
nel medesim'o periodo di tempo. Anche i materiali archeologici restituiti 
dagli esemplf ancora fornitine, delle varianti di tipo ci portano ai tempi 
indicati dal rapporto della forma architettonica con quella che può chia
marsi «età f mbientale» o «terreno cronologico umorale », connessi con 
una certa prospettiva di eppca culturale. Tombe a padiglione, tombe a 
lungo corri~bio, altre tombe meno caratterizzate e miste hanno ridato ~ 
oggetti di cultura San Michele e di cultura campani forme o in strati unici 

. o negli stra~ i~feriori quando le grotticelle furono riutilizzate in tempi 
- posteriori, dcll medio e tardo Bronzo (culture di Bunnannaro e di Monte 
Claro) ed an he in stadio più recente della piena civiltà nuragica sino ad 
epoca storic . Anche le grandi . tombe a «palazzo », dove non furon 
trovate vuot ., come a Santu , Pedru, dettero suppellettili della prima età 
del Bronzo ( ultura campaniforme), e le altre per la presenza di corredi 
;di cultul"aan Michele in domus vicine nello spazio e per dettagli 
architettonici (Serrugiu, S. Andrea Priu), potrebbero risalire sino allo sca
dere dell'età el Rame. Il gran quadro architettonico ipogeico delle domus 
de janas' sostanzialmente e nella ml}ggiore dimensione del numero e 
nella più c0I:\creta portata culturale, era già configurata prima che si di
schiudesse, alÌla metà ' del II millennio a.c., l'imponente fenomeno del 
megalitismo luragico. ' . 
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b) L'arcitettura religiosa, 

Se l . grotticelle artificiali, specie quelle più vaste e svolte architet
tonicame~te, offrono l'immagine di santuari della morte, dove alèggia, 
segnato d~ simboli, lo spirito d~lla divinità e, infondo, attestano un'archi
tettura a' confini fra il funebre e il religioso, non manca tuttavia, nella 
Sardegna prenuragica, il vero e proprio monumento di architettura sacra, 
nel quale si prestava culto partìcolare e" specifico alla figura del dio, intesa 
come 'ent' à a sé stante in rapporto con i fedeli che gli rivolgono preghiere, 
gli porgono offerte, gli dedicano un cerimoniale, o servizio religioso, per 
mezzo di sacerdoti, al fine di propiziarsi il suo favore, La Sardegna, cioè, . 
sino dai 1: mpi della cultura di San Michele e dall'età del Rame, conosce 
il tempio, staccato dalla casa e staccato dalla tomba, come edifizio comu
nitario e pubblico, al servizio d'un interesse religioso-culturale dell'indi
viduo e ~ella collettività insieme, . 

Una concezione del genere, che presuppone una società stabile ed 
organizza a su basi di esigenze comuni ed uno stadio di civiltà urbana 
effettivo b tendenziale, è caratteristica dei grandi agglomerati agricoli 
orientali J trova tipo ben espressivo di monumento del culto nello «ziq
qurath» ~esopotamico: sorta di torre troncopiramidale a gradoni cOn 
rampe, frr cui era famosa l'Etemenanki. di Babilonia' (o torre di Babele), 
larga ed alta 90 metri con 5 terrazze sormontate in cima dal letto d'oro 
di Mardu!k, dove il dio giac~va, quando scendeva di notte dal cielo in 
terra, con luna sacerdotessa, ' , 

prop; 'o uno «.ziqqurath », in veste . struttiva megalitica occ. identale., 
è stato s perto in Sardegna, nel 1951, ed. ora è quasi completamente 
scavato, . l luogo di M.d'Accoddi, a Il km. da Sassari suHa strada per 
portotorr~, nell'ambito del villaggio-santuarin omonimo di cui ho fatto 
già cenno a proposito dei centri abitati . della cultura di San Michele 
Questa to re si eleva, perfettamente isolata nella sua massa artificiale di 
terra e pibtre assimilabile a un monte naturale, sul piano calcare, e con 
la sua spi~ti verticale da ,terra in cielo segna il concetto del « luogo alto », 
del «morite del paese », dell'« albero della vita »" proprio dello «Z1q
qurath» J,rientale Nella sua vasta diffusione ecumenica con centro d'ori
gine nel ~editerraneo. La.fig-ura della torre è quadrangolare (trapezoidale: 
m. 37,50 135,50 X 50 - 30,50 in piano), alta in origine circa lO metri, 
6 per la t1rrazza di base e 4 per una supposta terrazza minore sovrapposta 
alla prima che segnava il pìùalto grado dell'altare sorreggente forse una 
edicola cob l'idolo ID, gli idoli e dove, comunque, il ' sacerdote (o la sacer
dotessGl-) o1ificiava alla presenza del popolo raccolto al piede del sacrO edi
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ficio. All'alt~re il sacerdote, e i suoi accoliti, ascendevano per meZZo di 
una rampa, .laddossata a Sud del tronco di piramide, e forse anche, lungo 
il piano inc~inato, si facevan'o salire le piccole vittime animali che veni
vano sacrificàte in cima alla torre, presso l'edicola; vittime di taglia grande 
(buoi) si imfI1olavano, dopo averli legati strettamente con corde ai fori 
d'una grandf me~sa di calcare (m. 2,08 X 2,~5 X 0,42 di spessore), alla 
base della cqstruzIOne, sul fiancò destro (per chi sale) della rampa. 

Quanto: alla struttura della torre, è da osservarsi, come caratteristico 
e differente Idalle strutture dei« ziqqurath» accadico-sumerici che sono 
in mattoni talvolta colorati o in piccole pietre tagliate, l'uso di grosse pietre 
brute polieckiche disposte a filari che foderano, in . leggero ritiro verso 
l'alto, il« g~lgal» di terra e materiale litic'o. È chiaro qui l'influsso del 
megalitismo idi tipo occidentale, applicato a un tipo di monumento orien
tale il cui motivo sacro essenziale è quello dì luogo per cui si ascende dalla 
terra alla ct templazione celeste, . al miraggio del divino per impetrare le 
grazie agli UIpani. La cultura megalitica iberica del Bronz'o (2000-1800 a. C.) 
ci dà esempi di strutture megalitiche a filari nelle quali, se non i modelli 
diretti, potremmo vedere espressioni parallele d'una civiltà architettonica 
usante quella tecnica particolare di sapore occidentale già dall'età calco
litica. Le fortificazioni ben organizzate in muraglie e torri di fiancheggia
mento della ipiccola città di Los Millares (Almeria) mostrano i paramenti 
eretti a file I ·orizzontali, di pietre. Si ripresentano, anche con maggiore 
evidenza e ~on un aspetto di costruzione molto simile (per l'inclinazione 
delle murat re e per il loro rozzo appareèchio) alla struttura esterna della 
torre del M d'Accodai, nel recinto fortificato, a cortine e risvolti turriti 
di Vilanova de San Pedrò (Portogallo), coeVQ a Los Millares (vi è uno 
strato inferi re precedente la cultura del vaso campaniforme). Sono questi 
i primi ese pi,· nell'Ovest del Mediterraneo, di architettura militare, limi
tati, per ora alla Penisola iberica nel contesto di culture ad organizzazione 
urbana e aricola. Non Ii vediamo, ancora, in Sardegna evidentemente 
perché l'Iso a, durante il CalcolitiCo ed il primo Bronzo (cioè ai tempi 
dellacul~ur I di Los Millares), manteneva uno stato di pace non essendosi 
presentati qf ei motivi di struttura sociale organizzata a difesa d'interessi 
c~llettivi, pef cui, p~ù ta~di,. a .c~mi~ciar~ ~alIa fase media del Brqnzo, 
dlventera UIl/a terra Irta dI lÌughala dI fortInI. 

È presehte, tuttavia, il fondamento strutturale e tecnico (muri a file 
di grosse pi~tre in ritiro versò l'alto) delle costruzioni militari iberiche, 
applicate a hn monumento del culto, nello «ziqqurath» sassarese. Ma è 

,hiaro che, 't:acte il diveruvo d'impiego, qu"ta ,omponente "gna l'el-
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fett~va e} ovvia premessa locale, di gusto più largamente occidentale, al 
costitui,rs' delle torri nuragiche nelle quali su questa antica e tradizionale' 
struttura i innesta il tipo orientale della « tholos ». Di qui la importanza 
straordin ria del monumento del M. d'Accoddi che, oltre a rappresentare, 
finora, l' 'nico esempio di «ziqqurath» nelle culture dell'Ovest del Medi
terraneo, costituisce pure l'inizio di un modo di costruire, quello mega
litico a ari in ritiro, che diverrà normale e quasi esclusivo nell'archi
tettura m litare e civile dell'età dei nuraghi. Se non è un nuraghe nell'ac
cezione f nzionale del termine, la torre di M. d'Accoddi, è un nuraghe
nel signifi ato «tecnico» della parola, qualora quest'ultima, come dirò, 
voglia dir «cumulo di pietre », cioè costruzione fatta «ammucchiando» 
masso su massò a ordine di corsi orizzontali e a profilo scalare. 

Ques~o megalitismo a filari della torre sassarese è al centro d'un insieme
monumeniale e di architettura istintiva in cui, come elementi minori ed 
integranti lsia del senso sacro del grande altare sia del respiro di pietra 
che lo ar olge, si, compongono altri motivi megalitici, formando un 
«paesaggi@ megalitico» di estrema suggestione. Ho detto della «tavola 
sacrificale I , che, posata su piccole pietre brute, suggerisce l'immagine deI 
dolmen. A circa 300 metri a Sud-est dello « ziqqurath », distanti 30 l'uno, 
d<!L'altro, i levano due menhirs, alti m. 2,30 e 1,90, il primo bianco 
di calcare, il secondo rOsso d'arenaria, serfza segni di lavorazione, per il 
carattere ~i tabù o al fine di serbare la", forza del «mana », sprigionantesi 
in tutta la lsuamagica efficacia soltanto dalla materia nuda e intatta del 
masso considerato sede del divino (betild). Forse, appunto, nei due menhirs 
potrebbero Iveders, i simboli d'una coppia di divinità a cui si rendeva culto 
sull'alto d1 la torre: stando a una ' convenzione cromatica divulgata nel 
mondo antico, la pittura biança,' la maggiore, indicherebbe una dea (la 
Mater ?) e ~ pietra rossa, la minore, significherebbe il suo partner maschio 
(il dio Tor ?). Conclude il megalitismo del M. d'Accoddi una grossa pietra 
sferica, una sorta di « omphalos » : rappresenta il globo solare, in relazione 
con un cultò uranico prestato in vetta allo «ziqqurath » che assomma in 
sé, col terr ,stre, anche il carattere celeste? 

Come vorremmo entrare in fondo al mistero di questa religione remota 
dei Sardi, :rha come anche ' il terreno scivola verso il mare della fantasia, 
nemica nelIk nostra ricerc~ scientifica! 

c) L'arte. 

Si afi'el1flla oggi con consenso generale che l'arte neolitica e, in Occi
dente, la ddrivata età del cal.colitico e 'del primo Bronzo , - dei periodi 
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cioè che comprendono le espressioni delle culture qui esaminate - si carat
terizzano pei" il geometrismo astratto. Cioè le figure della realtà circostante 
all'uomo, in sostanza il suo mondo, vengono devitalizzate e rese per sim
boli, cOn ud processo di logica istintiva che supera , la natura verso una 
visione met<tfisica. Si crede ançhe che questo linguaggjo figurativo sia in 
qualche rapporto con le concezioni della rivoluzione neolitica la quale, 
sul piano e<;onomico (agricoltura) ha portato la censura più determinante ,J, 

nella st6ria dell'umanità prìma (nel paleolitico) allo stadio di raccolta di 
caccia e pesca espr~sso, in arte, in forme sensitive d'un rapporto concreto 
con la realtr (naturalismO). Queste concezioni (animismo, religione degli 
spir~ti, cu~t1 d.ei morti), ~rutto dell'ass~tto stabile della so~~età agric~l~ e 
dell orgamzI'azlOne collettIva urbana, SI fondan,o su una VISlone duahstlca 
del mondo (reale e surreale), su un mondo bipartito ma incline sostan
zialmente a trascendente: ciò che, sul piano dell'arte (cioè dell'espres
sione grafic{ dell'umanità), avrebbe portato all'astrazione geometrica. 

Accenm fatti più sopra all'ornamentazione delle ceramiche, all'ornato 
architettonico delle domus de janas, dove abbiamo sottolineato il «gu
sto» e la <J conoscenza» geometrici, già ci hanno indicato la partecipa
zione dell'aJte delle culture sarde dell'età del Rame e del prirrio Bronzo alla 
comunità dell'arte astratta primitiva postpaleolitica e i suoi nessi con l'ani
mismo di chi è pervasa anche la Sardegna prenuragica. Il breve excursus 
contenuto in questo paragrafo confermerà questa percezione metafisica 
del mondo,: trasportata dai Sardi anticlJ,i, sul terreno artistico (si intende 
«arte a liv~llo artigianale»),' col linguaggio dei simboli e con le conven

, zioni della geometria primordiale. Ma, prima di chiarire, con 'esempi, , 
questo inte essante atteggiamento dello spirito protosardo, è oppOrtuno 

indicare l'e ) stenza d'un dualismo nelle manifestazioni di arte figurativa 


" nelle nostrel culture (ferma restando la dominanza dell'espressione « astrat

ta »), che f on è tanto il risultato d'una contraddi,zione sociale quanto, 


(invece, l'ecp d'una società remota e passata che trova, nell'Isola (come 

, in altre terre dell'Occidente), ,l'ambiente favorevole di «recessione» fllori 


della normale prospettiva storico-cultural~. Questo dualismo consiste nella 

presenza dii elementi d'arte naturalistica (residuo del paleolitico) accanto 

al prodotto lfigurativo fondamentale dell'arte inorganica neolitica. 


a) r arte n'aturalistica. 

Ne è !.fn esempio istrùttivo la statuetta in basalto, alta 14 centimetri, 
detta «La IVeneretta» di Macomèr, rinvenuta in una grotta naturale .~i 
questo vill~ggio, in localit~ s'Adde (<< la valle»). Nella, grotta, la statuina 
forse costituiva idolo di culto, ' verosimilmeIJ.te alla Gran Madre, per cui 
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non mancl no confronti altrove (ricordo l'antro Ditteo ,a Creta, consacrato 
alla M ate1 mediterranea). Se si eccettuino le estremità della testa e dei 
piedi, sunteggiate perché prive di significato strutturale umano e reale, il 
resto della Ifigura è reso con i modi dell'arte organica, anzi con un'accen
tuazione irltenzionale, sensitiva, dei caratteri naturali della femminilità e 
della maternità, come esaltazione dell'erotismo e delle . forze procreative : 
il rilievo [ ato all'unico seno rimasto · daJla rottura (nel lavoro o voluta) 
e ai glutei . (in origine doveva pur essere incisO il pube a cui corrisponde 
ora un'am ;ia scheggiatura a incavo), li indicano con evidenza. In questa 
impostazio~e fondamentale della statuina si rilevano tre note le quali, 
proprie d~la civiltà artistica dei cacciatori paleolitici, ne fanno ricono
scere un prodotto tardivo segregato in seno al mondo degli agricoltori neo
calcolitici, /Esse sono: il naturismo (feticismo) per cui la pietra è animata 
dall'imma9ine o nell'immagine è ancora presente la pietra naturale"cioè 
non vi è ~na scissione completa, una liberazione totale dell'idea dalla 
materia; l'fTotismo, visibile ner plasticismo 'dei glutei (callipigia più chtl 
steatopigia, cOnveniente a una madre e soprattutto alla venere); l'anima
lesco indic~to dal profilo della testa che sa di qualcosa insieme della rana 
del cerbiadto e del coniglio. Questi ' caratteri si osservano anche in certe 
concrezion{ di basalto, raccolte nella stessa grotta di s'Adde, le quali arieg,. 
giano naturalmente (o solo per qualche ritocco) la figura umana, e si 
possono as~omigliare da lontano alle c.d. «prefigure' » dell'arte paleolitica, 
caratterizzAte dall'integrazione consegni artificiali della concrezione natu
rale in cui è percepita la figura ideale o immagine intuitiva. Per i carat
teri di cui sopra è appena il caso di ricordare l'orgia plastica di seni e 
natiche ch dà rilievo sessuale alle figurine femminili di pietra e avorio 
dell'età gl ciale e l'animalismo artistico quaternario che realizza una sin,· 
tesi biologiba, una strana comunione di esseri allo stato concreto di natura, 
. I . . h . m un processo magIco« pratIco» c e trova uno «strumento operatIvo» 
efficace e Jocialmente coerente nell'espressione organica. 

Può tyrbare il senso storico, in apparenza, questo prodotto della spi
ritualità paleolitica in una terra, come la Sardegna, che non conosce 
(almeno fitlOra) tracce di vita dell'uomo quaternario. Ma è da ritenersi 
che mentrJ, da una parte, la diaspora del mondo 'occidentale paleolitico 
era ancorai in atto al sopraggiungere dalPOriente clelIa rivoluzione ' neoli
tica che I fermò decisamente instaurando lina nuova etica, dall'altra, si 
può capire che immagini (come quelle delle nostre figurine) collegate con 
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le forze delll germinazione (concetto caro agli agricoltori neolitici), pot~s

sero essere~ccolte, senza sembrare ereticali, fra gli ideali della nuova 

visione del ondo, per quanto protesa fondamentalmente alla astrazione 

concettuale. 


b) L'arte astratta. 

Questa visione domina in effetti le espressioni grafiche, plastiche e 

.cromatiche quest'ultime eccezìonali) dell'arte delle culture di San Michele 

e campanif rme. 


Graffitil schematici sono stati osservati, di recente, nella grotta natu

rale Verde b dell'Altare, presso il Capo Caccia - Alghero, e nella domu 

de janas, dtjtta «Grotta di S. Marco », alle pendici del Monte Lacchèsos 

- Mores. I luoghi sono da riferirsi alla . cultura di San Michele, il primo 

perché vi sdmo stati rinvenuti materiali archeologici (ceramiche decorate) 

della cultuf stessa, il secondo per la · generica appartenenza a quest'ul- ' 

tima degli ipogei in roccia della Sardegna.,I graffi ti di grotta Verde sono 

segnati su un gran masso, presso un laghetto al livello del mare, nella 

parte più p~ofonda, oscura, deJla caverna aperta su un precipizio di cal

cari emerge;hti dall'azzurro fondo della baia meravigliosa di Porto Conte. 

(l'antico, rdmano, porto delle Ninfe). La posizione recondita dei graffiti 


. fa supporr~ che presso il laghetto si praticasse qualche culto alle acque 
e che i freguentatori della grotta-sacello lasciassero in quel luogo miste
rioso i segdi della loro divozione tracciando motivi · del loro essere fisico, 
dell'attivitàj degli ideali. La grotta ha mantenuto, nei tempi, il carattere 
sacro, ospitando, in età romana, il culto alle Ninfe degli antri marini, e, 
P?i, ~1~en9 dal secolo xv d. C:' un piccolo s~crario dedicato ~ Sant'~~asmo 
dI cm SI vetle ancora l'altare in un paesaggIO scenografico dI stalattItI ver
dissime (di ~ui il nomediVerdee dello Altare dato alla caverna). 

Nei graffiti predomina lo schema del tetragramma a figura cruciforme, 

.con una o due intersezioni6rizzontali della verticale, e rappresenta «strut

ture» filifdrmi umane, forse fedeli, stanti, con le braccia aperte e stese 

lateralment~, in atteggiamento di preghiera. Altri segni sono d'una figura 


' 
antropomo, fa in movimento, in?icata dallo schema crociato sovrapposto 

a uno schema imgolare con la punta in su, nel quale 'si deve riconoscere 

l'espression~ simbolica delle gambe divaricate: in una di queste figure si 

osserva il darticolare d'una mano aperta, in un'altra - di notevole dina

mismo - embra di poter vedere la silhouette d'un arciere che scocca la 

freccia. Si hanno, poi, stenogrammi a reticolato (recinto di pali, trappola?) 

e stellari (ili sole ?)di incerto significato. ' 
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Nenl domu ,de janas di grotta San Marco si ripete il tetagramma 
I 

asimmetrico accoppiato di grotta Verde; in più si riconosce uno schema 
a capanrla che vuole essere forse la indicazione d'una dimora rotonda a 
tetto conlico, di pali e frasche, del tipo divulgato nei villaggi a cultura 
San Michele. 

Per ~uanto pare il contenuto di questi graffiti di due luoghi, distanti 
e di diversa ubicazione, uno sul mare e l'alt:t;o nell'interno del Logudoro, 
è un co*tenuto «reale» (uomo, su'oi attributi strumenti e atti di vita 
concreta)l anche se la pittografia è surreale quanto a connessione col posto 
dove viet e espressa (di culto anlmIstlco-telstlco a grotta Verde; di culto 
funerariq a grotta San Marco). Il segno grafico, sottile inciso con stru
menti litici (lame di selce o di ossidiana), è identico, come il contenuto,

I 

nei due luoghi; uguale lo stile «filiforme» delle figure; la stessa l'età: 
finale de] Rame. Sono state notate, giustamente, delle affinità di motivi e 
stilistiche[ con esem,pi dell'arte schematica rupesfre franco-iberica parallela, 
in parte, alla grande civiltà megalitica (Bronzo I). Forse, nei sardi, biso
gnerà veaere degli esiti marginali di questo ciclo artistico occidentale di 
graffiti v~nuti chissà per la via delle Baleari dove non mancano, nei primi 
momentq dell'età del Bronzo ttlementi similari (caverne e rocce all'aperto 
in vari lmoghi dei territori di Ciutadella ed Alaior - Minorca). 

Un Jtltro documento di geometrismo astratto è costituito dall'ornamen
tazione s~mbolica della domu de janas di Koròngiu - Pimentel, sopra 
descritta. IQui il graffito è rialzato e sottolineato con sostanza rossa, e il 
colore diventa simbolo anch'esso, perché significa sangue, vita e rigenera-r ,
zione del'a medesima, caduta a causa della morte. Il contenuto della pit
tografia ~i Koròngiu, aSsolutam."ente geomet, rica, è tutto surreale, sia perché 
collegata col mondo invisibile e trascendente della tomba, sia perché il 
figurativ è risolto in pura astrazione. La struttura delle supposte barche 
3i scioglie in una ]inea arricciata alle estremità a spirali; la forma della 
«dea def li occhi» si dissocia in un crittogr~mma intuitivo, attraverso 
l'irrigidiIIjlento ornamentale; , zig-zag e cerchi co~centrici perfezionano lo 
stenogra~ma. Rispetto ai graffiti di grotta Verde e grotta San Marco il 
graffito j ella domu di Koròngiu segna un passo avanti verso la astra
z~~ne e, ot~e, anche in c~nseguenza di ciò, un'età pi~ recente. I richiami 
gm prop Ist1, a CastelluccIO e a New Grange, dell'eta del Bronzo, avv,Q.
Imano la,1 sU:ppo.sizione cr~nologica. .. . . 

, La JilroduzlOne plastlcaconosce figu,re ID rIlievo e a tutto tondo, dI 
carattereIreligioso e cult~ralè, in relazione con concezioni metafisiche e, 
dunque, hecessariamente schematiche ,e inorganiche. 
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. Le figure in rilievo (bassorilievo} si riducono alle teste bovine stilizzate 
degli ipogeiJl sigle forse del dio Toro, compagno della Gran Madre e guar

diano, con 9luesta, dd sepolcro. Fra le raffigurazioni a tutto tondo si distin

' guono stat~e-steli e statue"menhirs, costituenti esempi di~ grande plastica 

primitiva; J, in formato medio e piccolo, idoli di marmo. Tutti questi 

elementiscJ ltorei contengono, nella struttura essenziale della pietra, l'ideo

logia dell'aJ imismo e, in ' ragione' di tal contenuto, la loro forma tende al 
segno astradto, al superamento ~ll'antropomorfismo. 

La staJua-stele di Serra Is Araus ' - .S. Vero Milìs, è un lastrone di 
arenaria, alto m. 1,365: di umano resta l'abbozzo della testa con i parti
colari, nel viso, degli 'occhi e della bocca; l'iterazione delle mammelle 
(quattro) è ! una convenzione geometrica e astratta per segnare la fem
minilità nutrice. Viene staccato,dunque, dall'insieme, e sottolineato con 
la logica d~ numero, un aspetto concettuale della Dea Madre legato con 
la fertilità Jiella natura agricola; ma quanto si dà in moltiplicazione pla
stica di seni (il conc.etto-essenza della figura), tanto si toglie in riduzione 
organica del complesso figurativo cifrato nella struttura della placca ·litica. 
Lo stesso s~ dica della statua-menhir, detta Perda Fitta, di Sarramanna, 
un rozzo rrj.onolite granitico di m. 1,45 di altezza in cui, nel massiccio 
simbolismo,! si coglie una sorta: di simulazione antropomorfa, velo surreale 
dell'invisibi~e. Il sunto del volto ricorda quello della stele di Is Araus; le 
mammelle, ben lO, sOno rappresentate con incavi, cioè in rilievo negativo : 
una convenkione ottica che si aggiunge alla convenzione del numero, tutto 
in evasione lalla realtà. Altre rudi piettebetiliche ripetono ora il simbolismo 
della molti~licazione delle mammelle (menhir detto Su Furconi de Luxia 
Arrabiosa -: Pompu, alto m. 3,60 cOn dodici coppelle, menhir di Genna 
Prùnas - G)ìspini, alto m. 1,60, con dieci cavità disposte a. triangolo), ora ,I 
lo schema essenziale del volto umano (menhir di Corte Semmùcu - Gùspini, 
di m. 2,35)[ Non mancano ì nlpporti strutturali e di particolari a questi 
embrioni d, statue antichissime, che corrispOndono, in pietra, a immagini 
sommariam~nte intagliate in tronchi di legno, che si sono perdute per 

. I 

consumazione della materia organica ma di cui, come nelle sculture litiche, 
resta memoria in scritti medievali sulla Sardegna (abbiamo già citato il 
« ...lapides f t ligna adorent» di Gregorio Magno). Questi menhirs sardi 
non si poss'ono distaccare, anche per il carattere di « rozzezza al naturale », 
dalla grande massa del menhirs atlantici e centroeuropei, nonché dai me
diterranei, bppresentante il tipopiÒ primitivo d'aspetto e forse pure di 
età. Qui si trovano rispondenze significative negli stessi dettagli. Il menhir 
di Perda lfitta - Serramanna, nella forma del masso naturale appena 
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Sbozzato I

I 
p~~ tentare diodargli l'apparenza d'una statua, e nella pOSlZlone 


e -nel taglio degli occhi e della bocca ha l'uguale in una statua-menhir 

rOZZISSIma trovata all'interno dello sperone con recinto megalitico di 

Filitosa - Sollacaro (Corsica): ante 1400 a. C.; donde il legame, almeno 

per i terbpi più remoti del calcoJitico, fra pietre fitte sarde e pietre fitte 

corse. Id Corsica, poi, con lo scendere degli anni, si accentua il carattere 

antropo+ orfo e iconico delle sculture, ignoto agli esempi del periodo pri

mitIVO. Quanto al simbolismo delle cavità che segnano, con iterazione 

concettukle, le mammelle, ai menhirs della Sardegna, risponde, nel Vicino 

Oriente, !il C.d. «hagar el-mansub» (<< la pietra verticale») di El-mrerat -

Palestint, con 20 incavi nella faccia anteriore e Il sulla posteriore. Questi 

'significativi nessi dimostrano credenze di base unitaria diffuse dall'Asia 

anterior~ alle regioni atlantiche europee. 


Seghi eloquenti cii arte schematica e geometrismo astratto sono, nel
' l'Isola el nel periodo di tempo che ci interessa, le statuine marmore-e co
sidette di tipo «cicladico », che rappresentano la divinità femminile me
diterran~a: la Gran Madre. Il lorò numero cresce ogn'i anno di più (ne 
contiamb oggi 25 esemplari), ciò che fa supporre un'imitazione locale di 
modelli importati in origine dall'Egeo, fatta da artigiani di educazione 
artistièa l cretese-cicladica (o minoica). Le figurine si sono rinvenute, per 
lo più, negli ipogei funerari, dove eran deposte a custodia e rigenerazione 
del morto (14 esempi: ipogei di Anghelu Ruju e Porto Ferro -- Alghero, ' 
di ' Pont~ Secco, Marinaru, Calancoi e Su Crucifissu - Sassari, di conca 
Illonis -!Cabras); 1 esemplare è venuto in luce nella caverna di San Mi
chele ed aveva, qui, destinazione tombale e forse anche cultuale; di culto 
sOno le 16.statuine ritrovate nei deposhi 'archeologici esterni alla «torre» 
del M . cl' Accoddi; e, infine, dentro edicole e capanne costituenti cappellette 
domesti Ihe erano posti i 4 idoli raccolti alla superficie del terreno nei vil
laggi a cultura San Michele di Su Cungiau de is Fundamentas -Simaxis, 

' Puisteri~ - Mogoro, M. Ollàdiri - Monastìr e Turriga ~ Senorbì. E'ccet
tuatasi ,a statuina di San Michele d'Ozieri, in una località dell'ìntemo, ' il 
resto dl lle figurine viene da luoghi prossimi o non lontani dal maree 
naturalmente adatti all'agricoltura: il che indica un ambientamento in 
cultura Iagricola degli idoletti, oltre che una loro concentrazione dove 
più, pe~ la postura litoranea o sublitoranea, le popolazioni di antica ori
gine orientale conservavano intatto il patrimonio delle credenze anche 
per il c~ntinuare dei rapporti favoriti dall'ubicazione dei loro centri. ' 

~e Ifigurine son~ tutte di. marmo, l~ materia degli originali cicla~ico
- cretesl mantenuta SIa . per ncordo et1llco-cuiturale .SIa, forse" perche le 
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siannetteva uno speciale valore simbolico: il candore deH<\. carne f-€I;p~ 
minilè dellà dea. Nell'ese~pio di Puisteris si scorge un velo di toIore/rosso:' 
il colore del sangue e della rigenerazione, proprio di una dea ~della ferti
lità e della riproduzione vegetativa. Le dimensioni degli idoli variano dai 
m. 0,42 (esemplare integro di Turriga) ai m. 13,50 (esemplare di Marinaru), 
indicando, probabilmente, idoli del culto pubblico (l primi) e del culto 
privato (i secondi). La maggior parte delle statuinesono state rinvenute 
spezzate, anche negli ipogei dove la conservazione era più facile; ciò ha 
fatto pensare a rottura intenzionale dell'idolo della Dea Madre, comè 
sostitutiva dello smembramenti e disperdimento del suo corpo, al fine di 
assicurare, con la «disseminazione» (spargimento del seme), la riprodu
,zione del ciclo vegetativo umano e agrario. ' 

Il geometrismo di queste piccole sculture arriva, in alcun esempi più 
,raffinati (Turriga, Porto Ferro), a una sintesi formale di grande efficacia. 
Ma, come è caratteristica dell'arte astratta, le figurine si stabilizzano in 
uno schema che viene continuamente ripetu,t~. L'impostazione, decisa- , 
mente strutturale, dà un tipo iconicò Ie:mrnirifle, stante, frontale, con le ' 
braccia ripiegate sotto i seni, alla vita à cui aderiscono formando un angolo 
retto. È lo schema dell'idolocicladicò diffuso, poi, in tutto il Mediterraneo, 
dall' Anatolia alla Spagna, col culto della «dea nuda ». Nudi, infatti sono 
anche questi esempi sardi del tipo, perché dalla nudità il «mana» (la 
forza misteriosa dello spirito della dea) si sprigionava con la violel)ta e 
globale efficacia delle manifestazioni naturali, Sulla nudità totale delèorpo, 
condensato in formule geometriche (cerchi o semiellissi per cifrare la testa, 
trapezi per il' busto, coni o volumi ad estremità tondeggiante per la parte 
inferiore dove non esiste distinzione di gambe o modulazione alcuna ana
tomica il tutto essendo rappreso nel solido stereometrico surreal~), gli " 
accenni alla femminilità si riducono alle mammelle, dischi e prominènze 
conicht; devitalizzate, rigide su una struttura a placca inerte, ghiacciata, 
fissa come l'invisibile. Ancora una v'olta, come nelle statue-stele e statue
m~nhirs, è l'aspett~ di «nutrice» che si , sottolinea e si esalta; quellq di 
« fattrice» evidentemente non interess'a, e, in ciò gli idoletti sardisi divèr
sificano almeno da quella parte degli idoletti cicladici, ,nei quali si osserva 
il triangolo e la ferita del sesso femminile. Questa' ed altre ' divergenze 
formali dai modelli egei, fanno pensire a una elaborazione 10,cale che, 
tenendo conto sostanziale d~ll'archetipo, non rifiuta il suggerimento delle, 
sue variazioni nelle aree diverse dell'espansione mediterranea (si intuiscono 
('chi degli idoletti ;ma tolici ~ nelle teste, e si coglie l'influenza dello « sti
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lismo» mi~oico della vita sottile e delle anche pronunziate - nel risalto, 
visibile he~la parte posteriore di alcuni esempi, del solido conico che cou
densa gli 'flrti inferiori). 

In effetti, nelle statulne sarde si nota un leggero progresso formale 
che si traduce in due versioni, forse leggermente distanziate nel tempo 
oppure s~gno di due regioni distinte di produzione, perché si possono 
riassumere in due gruppi geografici (almeno stando alle attuali conoscenze). 
Una versione, che chiamiamo «meridionale », si caratterizza per la strut
tuta unitaria, a tavoletta trapezoidale, della parte centrale .del corpo che 
non presenta articolazione di braccia: sono cosÌ fatti, esempi venuti in 
luce da q ristano in giù (Conca Illonis, Puisteris, Monte Ollàdiri, Turriga). 
Gli altri /esemplari, cioè i più, trovati da Oristano in su costituiscono la 
versione rsettentrionale» e mostrano le braccia distaccate, atraforo trian
golare, dal busto. Questa versione rappresenta un tentativo di scioglimento 
della cotl patta struttura della verSion.e precedente, un segno meno erme
tico, e f rse al cedimento «figurativo» si accompagna un'età un po' più 
recente, a sempre nei limiti, al più tardi, della prima fase del Bronzo. I 

Di manifestazioni artistiche espresse çol colore (a parte i veli di ·pittura 
rossa dis~esa, come una tinteggiatura, su vestiboli e vani interni di domus 
de jan~l Anghelu Ruju, Busachi, tomba II di Ispinioro - Scanu Mon
tiferru), Isi segnala l'unico esempio di spirali dipinte in rosso sul soffitto 
d'un ipogeo dell 'Algherese. Non si esclude che una revisione attenta delle 
pitture, pi età paleocristiana, della citata; « tomba del Capo» di Bonorva, 
possa rivelare, sotto lo strato cromatico di cultura storica, uno strato di 
culture Ipreistoriche che è comune ad altre isole (Baleari; Malta), nelle 
grotte açtificiali e per i tempi qui considerati. Tuttavia, non crediamo a 
un feno,meno diffuso, perché, come abbiamo detto, la Sardegna accusa, 
nel suo IfondO etnologico e spirituale, un.a certa ripulsa all'espressione cro
matica. Nei rari esempi questa ricalca la matrice astratta e geometrica, 
confermando quel carattere di inorganico edi « trascendente» che il graf
fito e 11 plastica ci hanno fatto vedere come sigillo delle manifestazioni 
artistic ,e anche nella Sardegna dell'età del Rame e nel primo periodo del 

.Bronzo../ 

2) La religione e la moralità della Sardegna prenuragica. 

L osservazioni vÌa via fatte in precedenza e soprattutto gli elementi 
raccolf nel paragrafo sull'architettura e l'arte, offrono materia per trarre 
una v, ione d'insieme sulle concezioni e. i fatti religiosi dell'Isola j in età 
prenurlilgica. La moralità di essa può, in gualche modo, ricostruirsi attra~ 
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V'erso indicazioni di fonti scritte antiche ed elementi del « costume », recessi 
ID infrastrutture arcaiche persistenti nella demopsicologia dei Sardi d'oggi. 
Religione e moralità, espressioni intime clello spirito, sono difficili da pene
trare in se stesse e lo diventano di più quando si perdono in un tempo 
incomm~nsurabile, come nel nostro caso; ciò anche se l'introspezione psico
logica dei fatti antichi potrebbe essere favorita, il} Sardegna più che altrove, 
dalla memoria della continuità che si ritrova intatta nella terra e negli 
uomini, in disprezzo alla notte dei secoli. 

I 

a) Religione. 

Se ilori avessimo altro, basterebbe a indicare l'avvenuta conquista 
dello stadio di religione l'arte schematica geometrica con là sua «ten
denza all'evasione », che implica, nella conoscenza, una visione dualistica 
del mon<;lo: da una parte il reale, il concreto, il fisico e l'umano e dall'altra 
il surreale, l'astratto, il metafisico e il sovrumano, concetti questi ultimi 
della sfe~a del divino, ossia religiosi. Il terreno umorale (e parzialmente 
evocativr se non determinante) di simili concetti è il terreno agricola (sul 
modello IdeI biblico «Paradiso terrestre»), col dualismo del ciclo vegeta
tivo (na~cita e morte periodica della vegetazione) che si riflette nel dua
lismo ur~nico (ciclo solare, lunare e astrale) e nel d,ualismo umano (mistero 
della vit1 e della morte). Gli dei sono fatti in conseguenza: spiriti invisi.:.. 

?ili che [anim~~o tutt~ la. ~ateria. fi~ica, gli organis~i, .l'~omo, il m~ndo 
mtero percettIbile e mtmblle (ammlsmo naturale, blOloglCO e cosmico). 
Ma, fra [gli spiriti, come è caratteristica della religione orientale, si distin
gue la coppia divina, modellata sul dualismo sessuale degli organismi 
animali, [sul ciclo vegetativo agrario della terra madre (elemento passivo) 
impregnata dal seme (elemento attivo) sul doppio astrale (sole-luna). È pen
sabile c~e l'Uomo si sentisse parte integrante e attiva di questo dualismo 
e che vi llriconoscesse l'origine e la finalità del suo essere. Come, poi, confi
gurasser~ in concreto (cosmogonia, teagonia, ecc.) il fondamnnto ideale 

) 	 delle su, concezioni teistiche e mistiche noi davvero non lo sappiamo; e 
possiam, consider.. arci fortunati che ci siano rimasti alcuni segni esterni, 
anche se frammenti, spore d'un mondo che non è più. 

Per quanto riguarda le sedi di culto della religione agricola, esse si 
distingu~no in due classi: sedi del culto funerario e sedi del culto divino 
vero e propriO. Le prime sono costituite dagli ipogei artificiali, le seconde 
da grottte, capanne e da edifizi all'aperto che talora, come è il caso dello 
« ziqqurl th» di M. d'Accoddi, rivestonò forma monumentale e manife
stano carattere di culto collettivo, diversamente che nelle capanne e nelle 
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domus dove la venerazione del dio e del morto è singola, degli indi
vidui o del gruppo familiare. 

Tanto nelle prime quanto nelle seconde sedi cultuali, si coglie con 
evidenza di forme oggettivate e nel segreto del simbolo, la presenza di 
figure di divinità, ciò che dimostra .l'effettiva esistenza dello stadio di reli
gione, per quanto quest'ultima non nasconda l'immanenza, viva e operante 
ancora, di numerosi elemènti dello stadio di magia, retaggio della psico
logia popolare, sensitiva e concreta, dell'umanità del paleolitico superiore. 
Figura centrale e principale, onnipresente e onnip~tente, 'd'un nascente e 
nebuloso politeismo a sfondo feticistico-animistico, è quella della Gran Ma
dre, detta anche dea nuda o dea degli occhi, di origine orientale (mesopo
·tamica-anatolica), di diffusione panmediterranea" atlantica e, per quanto 
pare, anche oceanica-americana. Essa testimonia l'efficace presenza e l'ideo
logia operante della religione materna, di struttura sociale matriarcale 
legata con l'economia della notata civiltà agricola di cui essa è logica e 
coerente espressione ideale e spirituale. A fianco della Dea Madre, geni
trice e vivificatrice dell'organico e dell'in'organico, tutrice e rigeneratrice 
della morte, regolatrice, forse, del ciclo lunare e, pertanto, pure di natura 
uranica-~trale, si indizia, per quanto oscuramente sotto i veli del simbolo, 
una figura di dio maschio, paredro, talvolta assimilato al toro o espresso 
drasticamente nella forma essenziale del «fallo» (oggettino di Puisteris; 
menhirs conici). Il dio maschio è fig1.lra complementare e necessaria alla 
Gran Madre, sebbene, forse, quest'ultima si potesse immaginare concepir 
allo stato verginale, n'on tocca da uomo, per essere piuttosto la compagna 
dell'animale totem: il toro, appunto, che sembra conservare il suo valore 
totemico. Gli echi formali d'un certo respiro di civiltà animalistica-tote
mistica preagricola, resistenti in piena civiltà agricola, si colgono, del resto, 
nella figuretta di Gran Madre, della grotta sacra di Macomèr, 

La Gran Madre si rivela concretamente, cioè nel linguaggio delle 
forme, nelle statuette, sia in quelle geometriche schematiche di ispirazione 
iconografica e 'concettu<!-le egeo-anatolica e di gusto e cultu ra « inorganica» 
genericamente ne'olitici e calcoli tic i, sia in quelle (di Macomèr) dove persi
stono motivi di stile naturalistico e di idee naturistiche del mondo dei 
cacciatori e raccoglitori paleolitici, suggestionate di erotismo. Altra forma 
espressiva della Gran Madre è quella semianiconica, della statua-stele 
(Serra is Araus) o della statua-menhir (Serramanna, Pompu, Gùspini), o 
anche quella, del tutto aniconica, affatto simbolica, di altri menhirs, meno 
oscuramente laddove le pietre fitte si presentano accoppiate e di roccia 
di colore diverso (M. d'Accoddi). Nella statua-stele del Sinis e nelle' « per
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das fittas» di Serramanna, Pompu e Gùspini, segnate di numerò~ mam
melle in rilievo positivo o negativo, la Gran Madre ap:Rare nell'~spetto dì 
potente nutrice (di alma tellus), caratteristicO della con.cezione antero
asiatica che si concreta, ad esempio, nell'idolo dell'Artemis Ephesia (a 
grappoli di mammelle) il quale invade e pervade, mantenendo l'origine 
ideologica e la fisionomia esterna del culto orientale, lo stesso mondo clas
sico greco-romano. Un altro aspetto della Dea Madre è quello della 
«dea degli occhi », dell'onniveggente, documentato nell'ideogramma della 
domu di Koròngiu - Pimentel e, forse, nell'ornéJ,to simbolico di certe 
ceramiche della cultura di San Michele (anse «ad occhi»). Se si volesse 
supporre l'associazione della Dea Madre allo «ziqqurath» di M. D'Ac
coddi (le statuine marmoree sembrerebbero indicarla), l'aspetto di Mater 
Oréie (madre dei monti), aspetto squisitamente anatolico, sarebbe proprio 
della Dea e del particolare monumento che raffigura simbolicamente la· 
«montagna cosmica », il . « monte del paese ». Come «dea dell'acqua 
marina », la Mater veniva, forse, venerata nel laghetto di grotta Verde, 
come «dea del labirinto» nelle caverne di San Michele, di S'Adde ed in 
altre. Che poi si identificasse anche con la luna, associata al sole (il dio 
maschio), potrebbero indiziarlo i segni del disco e del crescente nel penda
glietto cuoriforme di Puisteris. 

Non è illecito ricoposcere il dio paredrO della Gran Madre nella 
simbologia degli schemi taurini degli ipogei, come in certi menhirs «fal
lici ». Il toro, che incarna dr:asticamente il principio attivo maschile, rende 
pure ipostaticamente il concetto della fertilità e della fecondità agraria 
con cui è connesso per il lato economico, attesta, ribadendola, l'essenza 
agricola della civiltà del Rame e del primo Bronzo anche in Sardegna. 
Non escluderei che, nei pilastri e nelle colonne (con esempj a tronco di 
cono) degli ipogei, si nasconda, col culto del pilastro testimOniato larga
mente nel mondo minoico, il simbolo taurino. Nella cella b della tomba XIX 
e nell'anticella a della tomba XX bis di Anghelu Ruju, le protomi stiliz
zate taurine sono rilevate sulla parte alta di pilastri, animalizzando, per 
così dire, la struttura litica che, nella parte inferiore, sunteggerebbe il 
corpo del toro. Nell'antica psicologia egizia le parole toro e pilastro sono 
intercambiabili e, in gergo psicanalitico, la locuzione « pilastro» adombra 
il «fallo », cioè il principio maschile incarnato, in locuzione popolare, 
nel toro. Nel testo delle Piramidi v'è un passo in cui la Dea dell'Ovest dice 
del sole che tramon.ta e che «le va i~ grembo per rinascere»: «egli 
viene, colui che io ho generato, colui le cui corna brillano », la colonna 
unta, il toro del cielo, dove si vede chiaramente la corrispondenza soIe
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" 	2olonna-toro, e l'accoppiamento del dio solare taurino con una figura femmi
nile di dea madre. Questa associazione del simbolismo femminile materno 
(forse pure lunare) al simbolismo taurino paterno (forse anche solare), noi 
lo vorremmo supporre nella religione dei Sardi prenuragici. Si tratta di 
una ideologia che trova riscontro nelle elaborazioni teologiche di altri pre
coci centri culturali del Mediterraneo. C'è a Creta nel mito del toro che 
si rende in grembo a Pasifae, dea erotica e lunare; c'è nel racconto della 
Gran Madre sumerica Inanna (Innin), la semitica Ishtar «la grande 
vacca» (shilam galla) che si congiunge col toro; e son da ricOrdarsi, per 
l'Egitto, il dio Horus ,detto «Kamoutef », cioè toro della sua madre Isis 
o Hathor, ed il dio Geb toro della sua sposa Nout, ed il dio Amon toro 
della sua madre. 

Il rituale religioso-funerario, a parte il diffuso concetto della tomba 
che riproduce la casa (cioè la dimora del vivo), è sostenuto da principi e 
da ideologie di difesa, di rigenerazione e di risurrezione. Le armi, deposte 
nègliipogei, custodiscono il defunto preservandolo dal « maligno », hanno 

" funzione talismanica contro la morte definitiva. L'ocra rossa, le pareti 
tinte di rosa delle domus, rievocando il sangue ne esprimono magica
mente (magia simpatica del colore) il potere vivificante e rigeneratore. 
Nelle offerte di suppellettile varia, nelle libagioni versate entro i pozzetti 
rituali, nella deposizione dei pasti (la cena dei motti) si contiene la fede 
nella sopravvivenza. Gli schemi delle barche condensano il motivo escato
logico dell'aldilà, indicano la gran via per "la risurrezione: quella del
l'acqua (del gran fiume o del gran mare che dan l'idea dell'immenso, del
l'infinito). I suggerimenti ideologici sorgono di massima dal sustrato ',di 
una civiltà agricola e marinara, quale fu la calcolitica nel Mediterraneo; 
ma non mancano le resistenze paleolitiche (ocra). 

L'altare di M. d'Accoddi offre la perspicua ideologia orientale dello 
« ziqqurath », per la prima volta in Occidente. Terra e cielo si uniscono 
attraverso il monte (cioè l'antico albero della vita); il dio scende fra gli 

~ ~omini toccando la vetta della «torre» a cui ascendono spiritualmente 
e materialmente gli umani. Sul fondo della religione terrestre-agraria, 
totemico-matriarcale, lievitano germi di religione uranica-pastorale, Uf·· 

. bana-patriarcale che prenderanno sviluppo nell'età dei nuraghi. I sacrifizi 
cruenti, le grandi ecatombi bovine, praticate presso le mense di esecuzione 
di M. d'Accoddi stanno a dire, ancora, di riti di propiziazione e di rige
nerazione della vita e della vegetazione. Così anche i pasti sacri, consu
mati e accumulati in un'enorme cOngerie, al piede della «torre », gli 
oggetti, le stesse immagini della divinità spezzate ritualmente' concorrono 
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a rendere perenne il rappO,rto fra yisibile e invisibile, a risospingere nen~ 
felicità del ritorno 'l'angoscia della morte, a far trionfare la vita nel respiro 
rigoglioso della natura, nei frutti abbondanti degli animali e del grembo 
della donna. 

Cerimonie, a sfondo magico e religioso, dovevano effettuarsi presso i 
menhirs, gli dei di pietra al naturale. Redimiti di fronde, assomigliavano 
ad alberi: nel legqo, come nella pietra, si celava lo spirito fecondatore. 
Questo, come attestano elementi residui del folklofe sardo delle pietrè, era 
assunto, magicamente, dalle vergini spose, scivolandò, nude" sul pilastro, 
unto per l'occasione (pietra di Ortueri detta- « Sa Frissa », cioè « lunta », 
che ricorda la «colonna unta» o «toro del cielo» del mito egizio), o 
sfregandovi il ventre e il sesso o semplicemente arrampicandosi: . era il 
sacrifizio venereo al genio della pietra, perché il grembo femminile non 
negasse la prole, segno di maledizione e di castigo. Con lo stesso intento 
si facevano danze intorno ai menhirs, e la costumanza, ancora viva a 
Olzai - Nuoro, di lanciar pietre contro una roccia chiamata «Babbu e 
Ogozzi », che assomiglia vista da lontano a un personaggio gigantesco con 
un cappuccio, fa supporre che muova da un'antica cerimonia di lapida
zione lustrale dei menhirs in onore del dio della pietra. 

b) Moralità. 

Questo cenno a elementi del «costume» religioso,ci porta a far 
parola della moralità delle genti sarde dell' età del Rame e del primo Bronzo, 
argomento pieno di fascino e di insidie insieme perché il poco che diremo 
deriva, in minima misura, da documenti riportabili archeologicamente a 
quei tempi ed il più, invece, vi è riferito per ipotesi, tratto dalla lettera
tura antica e da «reliquie» conservate in seno alle tradizioni popolari. 
Tutti, però, gli elementi che si prendono in esame hanno un carattere 
che si adatta alla temperi e e all'ambiente culturali e spirituali dell'età che 
ci interessa, sicché ci sembra di non esser mòlto fuori del vero se li consi. 
deriamo originari (seppure a lungo perdurati.) di qùel lontano patrimonio 
psicologico e morale della civiltà agricola mediterranea ed europea. 

Lo scrittoresicelioto Timeo di Taormina, vissuto nel IV secolo a. C. 
e competente in storia occidentale (fragm. 28-29 Mueller), riporta una 
barbara consuetudine dei Sardi indigerii, consistente nell'uccidere i vecchi 
padri, accompagnandoli verso baratri, finendoli qui a colpi di bastone e 
poi precipitandoli fra risa teròd ed inumane in una specie di . frenesia 
festiva. Questo rito, per noi crudele e orribile, dove il riso non è altro che 
la «restaurazion orgiastica» dell'ang:oscia derivata dal nichilismo della 
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morte (agisce ClCe· come attivo elemento rigeneratore della vita), ha 
numerosi confronti in esempi di parricidi o, in genere, di uccisione di 
vecchi presso i popoli primitivi antichi e moderni (Africa, Australia, isole 
della Melanesia e Figi, Brasile, Antille, America settentrionale) e genti 
dell'antichità classica (regione caucasica e capsia; Irlanda) e medievale 
($vezia). E, ciò che appare anche più interessante, si allinea con analoghe\ 
costumanze rituali di ambienti dove si pratica il cannibalismo. E. Volhard, 
che ha compiuto studi fondamentali sul cannibalismo, segna la cerimonia 
di appendere i vecchi genitori ad una pianta dalla quale vengono scossi 
come frutti maturi per poi essere uccisi e mangiati. Lo stesso Volhard 
vede il costume di non aspettare la morte naturale dei parenti prossimi 
anziani, sopprimendoli ritualmente (costume ovvio nella pratica sarda 
riferita da Timeo), conn<:sso con la patrofagia, cioè con l'antropofagia del 
defunto: varietà di endocannibalismo, in relaziqne con l'obbligo rituale 
di identificarsi col trapassato addossandosene la morte, al fine della rige
nerazione. Il costume riportato da Timeo per la Sardegna, che non v'è 
ragione di escludere dalla sfera psicologica prenuragiéa dell'Isola, non può 
applicarsi che ad uno stadio economico-sociale di civiltà rurale segnato 
da motivi magico-totemistici e da influenze matriarcali (potenza della 
donna-madre, matriarca, che si identifica con quella della natura vegeta
tiva, e forza magica dell'antenato tatern, cioè del vero padre genealogico, 
per cui scade, fino ad essere soppresso, il padre naturale). La pratica proto
sarda assolve un obbligo morale inteso ad assicurare con l'esclusione vio
lenta di chi dimostra più vicina la presenza della morte (cioè del vecchio 
padre), la liberazione dalla morte, in quanto la morte fatta subire coscien
temente al vivente accelera la riproduzione della vita: di quella umana 
(discendenza) e di quella vegetale-agricola, insieme magicamente connesse, 
Sono innumerevoli gli esempi ' di relazione intima fra produttività delle 
coltivazioni agrarie e uccisioni umane, simboliche (tatuaggio, circoncisioni, 
mutilazioni varie) ed effettive (caccia di teste, sacrifizi umani, canniba
lismo, ecc.). Si hanno residui anche nei riti cristiani: vicino al costume 
sardo riferito da Timeo, è la pratica di Bono- Sassari ,per cui il Santo Pa~ I 
trono viene accompagnato all'orlo di un burrone e minacciato di essere I 
buttato giù se non concede la grazia d'un buon raccolto (all'uccisione reale 
si sostituisce l'uccisione simbolica). I 

Il rito protosardo del parricidio conduce a ricercare, nella Sardegna 
primitiva, segni dì cannibalismo e di sacrifizi umani più in generale. E, dal
l'esame di alcuni dati, sembra di poter accertare e l'uno e gli altri. 

L'Orsoni, nel secolo XIX, segnalò la presenza nella grotta naturale 
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dì San Bartolomeo - Cagliari, con materiali delle culture di San Michéfe 
e campanifotme sovrapposti, anche di ossa umane incise e combuste insieme 
ad ossa di ahimali e ne desume la pratica del rito dell'antropofagia press'o 
gli abitanti della caverna. L'ipotesi fu poi combattuta e negata, ma senza 
valide ragi4 i. Di fatto, il Vouga ritiene certo il cannibalismo presso i 
palafitticoli Idei lago di Neuchatel - Svizzera (ossa umane spaccate per 
estrarne il rpidollo, fra ossa d'animali, come a S. Bartolomeo), e lo indica 
nella civiltà Idi Cortaillod, che è coeva in parte alle culture rappresentate 
nella grott~ cagliaritana ed ha in queste certe rispondenze di aspetto 
materiale. Ii cannibalismo fu suggerito, in passato, anche per i cavernicoli 
neolitìci e f alcolitici delle grotte liguri (specie della grotta delle Arene 
Candide - ~inale), ed oggi lo si ripropone per nuovi indizi (ossa scalfite e 
combuste). Ripetiamo, a ribadire la possibilità dell'esistenza, che in am
biente di chnnibalismo trova significativo riscontro la pratica sarda del 
parricidio r;ituale. È molto probabile che anche la Sardegna prenuragica 
abbia conosciuto e praticato cerimonie di antropofagia con intento ma
gico-sacralel 

L'argomento dei ' sacrifizi umani nell'Isola, ed in tempi a cui ci rife,
riamo, è stato largamente trattato, da poco. Purtroppo, l'unico dato 
archeologico che avrebbe fornito la sicurezza del rapporto effettivo fra 
l'elemento Idi «costume» e tempo storico (età del Rame e del primo 
Bronzo) nor resiste a una critica obiettiva. Nel riempimento dell'angolo 
Sud-est de~o «ziqqurath» di M. d'Accoddi, a due metri e più d'altezza 
sul piano di spicco della torre, fu trovato il cranio brachicefalo d'un bam
bino di cir~a sei anni, insieme a minori ossa del corpicino e non corredo 
di ceramicpe (ciotola, vaso a tripode). Si ritenne di riconoscervi il segno 
d 'un sacrif zio umano edilizio. La postura elevata del deposito, la sua 
incompletezza, la presenza del corredo fanno pensare piuttosto ai resti di 
una tombJ immessi nel « galgal » come riempimento oppure ad una depo.. 
sizione fU1eraria secondaria dopo che la «torre» aveva cessato dal su,9 
uso originf rio. Un deposito umano rituale di fondazione edilizia avrebbe 
preteso ideologicamente e di fatto un luogo al disotto della base (fonda-

I 
zione: realle e simbolica) dell'edifizio. Nel concreto, dunque, non si ha 
traccia diIsacrifizi umani per le culture , oggetto di questo capitolo, ma 
non si può negare il costume in linea teorica perché anzi, se un ciclo 
culturale ~enetico, proprio del rito, noi dobbiamo immaginare, questo è 
l'ambientJeconomico-sociale-psicologico della civiltà del Rame e del primo 
Br~nzo: ~ cioè il mon~o del!e pratic~e di sacrifizi di stabilità e di rigene
raZlOne della grande nvoluZloneagncola.
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Proprio a questo ambiente abbiamo motivo di ritenere che risalga la 
singolar~ usanza, tuttora vigente in Sardegna, d'immergere crani umani 
nell'acqua per procurare la pioggia in casi di estrema siccità. Ristretto, 
ora, ad un'area montana e recessa, il rito era una volta più diffuso, se 
non generalizzato, fra i Sardi, e il ritrovarlo, simile, in Corsica fa pensare 
ad un elemento d'un patrimonio comune, antichissimo a giudicare dalle 
vie diverse di civiltà percorse, poi, a cominciare dall'età del Bronzo, dalle 
due isole pur tanto vicine geograficamente. La pratica consiste nel trarre 
dall'ossar;io del cimitero, nel novilunio, in gruppo di persone in numero 
dispari, un numero dispari di teschi, i quali vengono immersi, di nascosto, 
in un baCino o in un corso d'acqua. Sono evidenti i motivi magici salienti: 
quello del numero (sempre dispari), quello del tempo (novilunio, cioè 
oscurità propria della morte), quello simpatico del ' mezzo liquido (immer
sione neH'acqua per propiziare l'acqua). Ai crani (i quali assumono rispetto 
alle altre: parti scheletriche uno speciale valore magico riproduttivo, come 
in cerimonie di popoli attuali. « selvaggi»), e, coi crani, ai morti, o meglio 
(nell'intenzione e nella pratica primitiva agli uccisi con sacrificio rituale) 
si attribu!isce il potere di suscitare l'acqua piovana, quasi fossero «geni» 
idrologicil. Si tratta di una cerimonia agraria di fertilità, tanto più ope
rante in 'quanto alla base sta il sacrifizio d'un essere umano. 

In essa si ravvisa un avanzo d'una remOta religione delle acque inti

, mamente l collegata con le credenze dell'animismo. Il simbolo dell'essere 
umano cke un tempo veniva affogato, precipitandolo nella corrente, per 
propiziare la fertilità naturale, ricorda il costume dei vecchi padri pur 
essi UCCISI, precipitandoli nei baratri, allo scopo di garantire col loro esito 
la contin~ità del principio vitale. Gli elementi costitutivi del còstume 
« barbarico» hanno un notevole valore indicativo di concezioni religiose 
primitive ; non tanto l'elemento della magia del numero che p~re ha 
precedenti remoti locali, quanto l'elemento lunare e quello dell'immer
sione dei crani per impetrare l'acqua celeste per la vegetazione. Luna e 
pioggiasbno ambedue elementi uranici e rispondono ad una sacralità 
deIl'acquq congiunta precipuamente con la religione della fertilità dei 
campi; sono dunque caratteristici della forma celeste-pluviale di ideologia 

' magico-c~ltuale dell'acqua, propria dello stadio agricolo di genti conta
dine. Il centro genetico del costume sardo - come dell'analogo costume 
corso - Iva, dunque, cèrcato nelle aree culturali, a sfondo economico 
agricolo, Fostituite, SI nelle due regioni nei tempi della civjltà calcolitica 
mediterrapea in seno a popolazioni, di origine orientale e già fortemente 
occidentalizzate, di cui pare tratto caratteristico, già dal principio, l'asso-
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ciazione della religione dei morti (antenati sacrificati o meno) e delle 
acque pluviali. 

Con la superstizione del potere protettivo dei morti è collegata 
l'usanza, riscontrata questa in strati autentici dell'età che si esamina, di 
portare collane di denti umani, di carattere amuletico. Ne era cinto il 
collo di defunti della grotta di Rureu - Alghero: i denti umani, segati 
con uno strumento litico nel mezzo in modo da asportare la radice e 
usare soltanto la corona, ~ranolegati con filo attorto negli alveoli ed alter
nati con grani di osso, corallo edi altra materia. Collane cosiffatte, e 
portate con la stessa intenzione magico-religiosa di preservazione dal 
male e per assicurare la sopravvivenza, sono state trovate in tombe dolme
niche dell'Aveyron (Francia), in cultura coeva a quella di Rureu, e, per
ciò, indicano un costume diffuso nella civiltà megalitica europea. L'uso 
di far pendere dai collari denti umani era lo stesso di recare appese ron
delle craniche, osservato fra genti dal neolitico alla prima fase del · Bronzo 
in Liguria, Francia e Svizzera ; col medesimo intento gli indigeni della 
Piccola Andaman portavano le mandibole sospese sul collo. 

Di altri dati di «costume» non abbiamo certezza. In una società a 
forti tinte matriarcali, permeata di tendenze animistiche, e dove i fatti 
della riproduzione evocavano forze sovranaturali, non potevano mancare 
riti segreti, pratiche di inziazione, stregonerie, misteri medici, nei quali 
la donna - assimilata alla terra fertile e incarnazione vivente della Dea 
Madre ~ doveva avere una parte molto importante. L'esistenza di caverne 
sacre, delle grandi tombe ipogeiche con padiglione, ci fa immaginare culti 
oracolari e cerimonie di incubazione, quàli particolari architettonici e 
statuette suggeriscono nell'ipogeo di HaI Saflieni più volte richiamato a 
riscontro di monumenti sardi del periodo in argomento. 

Ricerche attente e diffuse, comparazioni più vaste, scavi fortunati 
potranno rivelare, ancora, elementi della moralità protosarda che ci sfug
gono; ma il più, con nostro rammarico, non lo sapremo mal. 

3) Razza e lingua delle genti prenuragiche. 

Molto poco sappiamo anche sulla razza e la lingua dei popoli delle 
culturè dei circoli, di San Michele e campaniforme. Il tipo (o i tipi) fisici 
non è dato di vederli in figure come nelle grandi civiltà orientali e nel
l'egiziana pur sotto i veli delle stilizzazioni «ieratiche », ma si ricOstrui
scono sulla morfologia scheletrica degli individui scampati alla distruzione 
del tempo e alla devastazione fattane dai più giovani compagni di specie 
(gli uomini moderni). È una ricostruzione del tutto incompleta del soma; 
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riguardando la sola impalcatura, non il tegumento, né il pigme:çl.to del 
corpo, caratteri che concorrono, con la struttura, a differenziare, fisica
mente, le razze umane. Quanto alla lingua, che accomunò forse tipi 
antropologici differerHi, gli elementi d'indicazione del suo ceppo sono 
« fossili» conservatisi nello strato più profondo (sustrato) della topono
mastica isolana; ma sono parole morte, che, probabilmente, dalle nostre. 
corde vocali scoccano con inflessione ben diversa dall'accento loro impresso 
dalla viva voce dei primitivi. Scheletri umani e «fossili» linguistici - 
materia fissatasi come pietra nell'arco immenso del tempo - sono tutta
via, pur nella loro relatività, fonti d'una certa conoscenza e ci danno 
un'impressione dell'aspetto somatico e dei suoni di voce dei protosardi. 

a) Razza. 

Si possiedono osservazioni antropometriche (e soprattutto craniome
triche) su un'ottantina di individui prenuragici, estratti per lo più dagli 
ipogei di Anghelu Ruju (79,1 %) e dalle grOtte del Capo S. Elia (16,25 %), 
il resto - cioè appena 4,65.% - dall'ipogeo di Marinaru (1), dallo 

'« ziqqurath » di M. d'Accoddi (1) e dal circolo tombale di S. Pantaleo (1). 
Se si eccettuano l'individuo adulto di S. Pantaleo (un brachicefalo) della 
cultura dei circoli, il 'bambino, pure brachicefalo, di M. d'Accoddinel
l'ambito della cultura di San Michele e il dolicocefalo di Marinaru cor
redato da elementi della cultura campaniforme, per gli altri resti sche
letrici (Anghelu Ruju e grotte del Capo S. Elia) non sappiamo a quale 
riferirli delle due culture ivi presenti (stratificate anche a S. Elia: grotta 
di S. Bartolomeo). Non siamo, dunque, oggi almeno, in grado di indicare 
un'equazione possibile fra tipo fisico di popolazione e aspetto culturale, 
perché, com'è ovvio, non sono da tenere in .prova le poche e contrad
dittorie associazioni di dati antropologici e documenti culturali sopra 
accennate. 

Gli studi degli antropQlogi hanno chiarito l'esistenza di due tipi 
morfologici umani: un tipo dolico-dolicocefalo dominante ed, un tipo 
brachicefalo costituente una minoranza. Ad Anghelu Ruju, nelle cui tombe 
è stata osservata questa mes~olanza razziale, la percentuale è di 84,13 per 
il tipo a testa lunga ed il 15,87 per il tipo a testa cQrta tondeggiante. Nelle 
grotte del Capo S. Elia i dolicocefali sono esclusivi (ciò che ha fatto 
pensare a un fondo puro di dolicomorfi nella Sardegna centro-meridionale 
caratterizzata ancor oggi da un sustrato del tipo); altri brachicefali, oltre 
quelli di Anghelu Ruju, compaiono a M. d'Accoddi e a S. PantaleO, cioè 
nella Sardegna settentrionale e in Gallura, regione quest'ultima a preva
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lenza attuale di brachicefalia euraslca. Sembrerebbe, dunque, che fra il 
Nord e ìl Centro-Sud dell'Isola vi sia stato - come vi è ancora - un 
comportamento antropologico lievemente differenziato: omogeneo raz
'zialmente il Sud, con tendenza ad incroci il Nord. Nel Sud, poi, 1a mag
giore omogeneità si presenta nei resti scheletrici femminili, segno d'una 
fissità e d'una indigenità sempre mantenuta in forme endogamiche. Sono, 
queste, osservazioni non prive d'interesse, ma non so quanto possano resi
stere ad .un approfondimento della ricerca antropologica vivamente 
desiderata. 

Un recente riesame antropometrico di individui delle grotte di Capo 
S. Elia (13 crani e varie ossa lunghe) ha consentito di precisare meglio i 
caratteri del tipo fisico dolicomorfo. Eccettuatosi un maschio adulto ipome
socranio, gli altri individui (maschi e femmine) sono dolicocrani, con larga 
maggioranza di ellissoidi (76,92 % ; i crani femminili tutti ellissoidi), seguita 
da minori percentuali di ovoidi (15,38) e pentagonoidi (7,6). Maschi e 
femmine sono, per lo più, acrocrani (cioè con cranio alto); gli uomini in 
maggioranza camecrani, le donne ortocrani. Le facce sono strette più 
negli uomini (iperleptene) che nelle donne (leptene); nasi a dorso concavo 
(camerrini) e orbite alte (ipsiconco) nei due sessi; nei maschi prevale 1'orto
gnatismo, nelle femmine il mesognatismo. Corti i mascellarisuperiori negli 
uomini (brachi urani) e lunghi nelle donne (dolicurani), cOrto e medio il 
palato (brachistafilino, mesostafilino), rispettivamente nel sesso maschile e 
femminile. Le mandibole si presentano snelle e leggere di peso con corpo 
mediocremente sviluppato in altezza e spessore e col mento alquanto spinto 
in avanti. Si nota forte usura nella superficie masticatoria dei denti, dovuta 
in parte al cibo in parte all'articolazione dentaria: non carie né piorrea 
alveOlare, malattie che. incominciano ad apparire nei denti degli individui 
dell' età nuragica. 

Notevole o grande è la capacità cranica (46,45 % aristencefali, 36,36 % 
euencefali, solo 18,17 % di oligoencefali): la media nei maschi si calcola 
in eme, 1428, nelle femmine in 1255, valori superiori a quelli medi dei 
Sardi attuali, 

Di mole corporea complessiva media, con busto allungato e spalle 
robuste, dalle gambe corte e sottili, uomini e donne sono di statura non 
alta. Il gruppo di S, Elia dà un valore medio di statura di m. 1,62 per i 
maschi e 1,585 per le femmine. Ad Anghelu Ruju si misurò una maggiore 
frequenza di 1,62- 1,63, con una curva di oscillazione fra 1,41 e 1,72; 
ma, nelLa misurazione delle ossa lunghe, non si tenne conto, purtroppo, 
come si sarebbe dovuto, dell'appartenenza ai due tipi fisici (dolicomorfi e 
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brachimorfi) alla cui presenza potrebbe attribuirsi il forte scarto metrico 
(forse i brachimorfi erano più alti dei dolicomorfi). La media di 1,62 forma 
gruppo con le medie di individui neolitici e calcolitici svizzeri, belgi e fran
cesi (da 1,61 a 1,625); si stacca dalle medie staturali delle genti, coeve, 
nordiche e centroeuropee (da 1,64 a 1,71). 

Gli antropologi si sono soffermati sul valore medio di 71,61 (72,21 nei 
maschi, 71,01 nelle femmine) dell'indice cranico. Il Duckwortt lo ha avvi
cinato all'indice di gruppi umani della cultura ~gizia predinastica di N aqada 
(3000-2800 a. C.) e alle serie di crani cretesi di Palaicastro e Patema. Da 
questo e da altri accostamenti il tipo fisico protosardo dolicomorfo attinge
rebbe la sua «mediterraneità », tanto da essere classificato come variante 
mediterranea del ceppo antropologico eurafricano (homo sardus mediter
raneus del Maxia). In effetti, non mancano ascendenze, morfologicamente 
abbastanza vicine, all' homo sardus dolicocefalo, fra i tipi africani: ad 
esempio l'homo afer taganus di Mugem-sud del Portogallo, d'età presumì

" 

bilmente mesolitica; però, nell' Africa vera e propria, gli scheletri meso
litici di Mechta-el-Armi e Afalu-bu-Rhummel e neolitici di Alì-Bacha e 
Asselar accusano più discordanze che concordanze sostanziali con le genti 
prenuragiche. Ciò ci rende molto guardinghi nell'accettare « tout court » la 
discendenza africana degli uomini delle culture sarde dell'età del Rame e 
del primo Bronzo, oltre che delle neolitiche, mentre i paralleli crete3t 
indicanO, piuttosto, l'Oriente. 

Un grosso problema è posto dal gruppo minoritario brachimorfo del 
Nord dell'Isola. Esso è stato catalogato, già da tempo, come derivante da 
un archetipo armenoide (caucasico), di ceppo euroasiatico a differenza del 
precedente tipo ritenutO di ceppo eurafricano.È un gruppo. allogeno, di 
origine orientale, che si inserisce sul sustrato dei dolicomorfi mediterranei; 
e, forse, non è un gruppo «mediterraneo» ma «perimediterraneo» in 
quanto non lo crediamo indoeuropeo. Nell'Occidente potrebbe trovare un 
parallelo nella minoranza di brachicefali alpini, specialmente radicati nella 
regione di Solsona (Catalogna), i quali, come i brachimorfi sardi, s'intro
ducono nella massa dei dolicocefali mediterranei creatori della cultura 
pirenaica. In questi brachicefali catalani si riconoscono genti transpirenaiche 
e il popolo del «vaso campaniforme ». 

La suggestione di attribuire i brachimorfi protosardi a questo popolo 

t· 	 è grande. Fatta eccezione dell'esempio di S. Pantaleo, in Gallura, gli altri 
reperti somatici del tipo sono venuti in luce in area di diffusione della 
cultura del beaker. Abbiamo detto, a suo luogo (p. 68), che, forse 
i portatori della stessa cultura non furono mediterranei', ,he anzi, per 1 
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segni «armenoidi» di essi, la loro patria è da cercarsi nei paesi fra il 
; Mar Nero e il Mar Caspio, non lontano dal Caucaso e dalla Persia dove 
- lo abbiamo pure detto - stupisce la gran quantità di esempi di vasi 
campaniformi su piede. L'associazione di Marinaru certo non ' conferma 
questa ipotesi, ma non si esclude in assoluto che i beaker di questa tomba 
siano stati il corredo d'un individuo della cultura di San Michele (d'un 
dolicoforme) in cui poté venire di moda l'uso di fogge vascolari della cultura 
<rampaniforme a causa d'un avviato processo di simbiosi dei due aspetti 
di cÌviltà_ Queste considerazioni, sebbene a nulla approdino di conclusivo, 
serviranno, tuttavia, a far prudenti gli ' scava tori delle future ricerche, sì 
da porre ogni cura nell'accertare le associazioni di materiali antropologici 
e di reperti archeologici; e si vorrebbe anche suggerire agli antropologi di 
studiare, possibilmente, l'intero soma (e non solo crani e solo ossa lunghe 
come è avvenuto finora) ad evitare di trarre deduzioni -' confondendo 
elementi di tipi fisici disparati ~ contraddittorie e prive di significato 
scientifico. 

b) Lingua. 

Anche il problema della lingua prenuragica è pieno di incognite, come 
quello della razza. Gli studi, che non mancano, hanno tracciato alcune 
linee essenziali, peraltro assai generiche, a causa della grande difficoltà 
dell'argomento che trae i suoi docùmenti - come si è detto - da un voca
bolario limitato e lacunoso (nomi di luogo per lo più) persistiti, attraverso 
la stratigrafia linguistica storica, per lo straordinario potere di «fissaggio» 
che ha avuto - ed ha ancora - la terra sarda. Si aggiunga che, di questo 
vocabolario, non sappiamo quanti e quali elementi siano da riferire al 
vero sustrato (cioè al fondo linguistico delle età che ci interessano) e quali 
alla successiva età dei nuraghi, ammessa la sostanziale unità eomogeneità 
della lingua sarda nelle due fasi principali di civiltà della Sardegna indi
gena (prenuragica e nuragica). Se è vero, infatti, che l'unità relativa del 
mondo mediterraneo (di cui fa parte quello sardo antico) derivò da attività 
di cabotaggio anteriore ai Fenici, è vero anche che questa attività, indicante 
una dinamica degli itinerari linguistici, portò al formarsi di « cunei medi
terranei» fra regioni e regioni, con i quali si introdussero termini nuovi 
sul sedimento arcaico: uno di questi ' « cunei esterni» è stato supposto da 
qualche glottologo fra la Grecia e la Sardegna. 

In linea generale si concorda nel riferire il sustrato sardo allo strato 
linguistico panmediterraneo più antico; lo strato «basco-caucasico» del 
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Tronilietti, preindoe.uropeo. Nel sustrato, poi, il Terracini distingue due 
aree I,inguistiche isolane, dal Bertoldi considerate due opposte correnti del 
sustrato stesso: l'area settentrionale o «reto-ligure» e l'area meridionale 
o « afro-iberica ». Questa distinzione di due filoni linguistici con partizione 
geografica fa riscontro alla partizione, fàtta dagli antropologi, di una Sar
degna. del Nord a popolazione mista euroafricana ed euroasiatica (dolico 
e braohimorfi) e di una Sardegna del Sud a popolazione pura euroafricana 
(dolicomorfa). Pur riconoscendosi nel filone linguistico « basco-caucasico» 
e «afto-iberico» il risultato di una antichissima ondata etnica orientale, 
per la ISardegna non lo si considera un apporto diretto dai paesi dell'Est, 
ma un Iriflusso « occidentale» dalla Libia (Bertoldi) o dall'Iberia (Pallottino). 

In questo quadro di u~ità linguistica « paleomediterranea >~, nel quale 
recentemente il Hubschmidt ha tentato di individuare segni (come i voca
boli latra, mara, arroja) d'un infrastrato indoeuropeo egeo recato dai 
« cunei» mediterranei, si precisano, nOn senza significato, i più intimi rap
porti di parentela fra il sustrato sardo e il sustrato basco (nella regione· 
spagnola dei Pirenei). Il Pallottino ha ribadito, con una interessante tabella 
qomparotiva, le specifiche anal6gie tra elementi del patrimonio lessitale 
della lingua basca e singoli relittilessicali o voci toponomastiche sarde (nomi 
di anim;ali come sardo bitti = agnellino e basco bitin = capretta; nomi di 
vegetali come sardo golosti = agrifoglio e basco gorosti = agrifoglio; nomi 
di luogo come sardo mògoro = altura e basco mokor = zolla, tronco). Le' 
corrispondenze si estendono anche ad elementi formativi. Si tratta eviden
temente di residui, fissati da regioni con caratteristiche comuni di «reces
sione », d'una stessa lingua, parlata sia dai Sardi sia dai Baschi antichi, e 
derivata fra gli uni e gli altri dall'Est (fascia caucasica perimediterranea). 
Si capisce che la comunanza di linguaggio, in queste due aree, fu raffor
zata dai contatti che seguirono nel corso dell'età del Rame e della prima 
fase del Bronzo. Le numerose corrispondenze culturali che abbiamo rilevato 
fra la S~rdegna di questi tempi e la cultura pirenaica (e dunque anche 
basca) megalitica e campaniforme, stanno a provarlo. È, in fondo, con 
questa r~gione culturale pirenaica, di qua e di là dei Pirenei, che noi, 
oltre che con l'Oriente, abbiamo segnato i maggiori e più stretti rapporti. 
Essi, coi legami della cultura, cementavano anche il legame linguistico, 
mentre. a~ contrario, con quelle regioni con le quali il mondo sardo tendeva 
ad allent<\.re le sue relazioni culturali si accentuava pure il distacco nella 
parlata, nbn forse al punto da non capirsi fra di loro le rispettive popola
zioni perché la matrice linguistica era la stessa, ma certo da conSIderarsi 
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ormai estranei o, al più, dei lontanissimi parenti. Non per niente le con
gruenze lessicali e morfologiche sardo-afdcane sono meno perspicue e fre
quenti di quelle sardo-iberiche (e specificamente sardo-pirenaiche), a parte 
il vizio che può esservi insito a causa di apporti linguistici storici (libio
punico). Le co:qcordanze con il sustrato ligure non passano i limiti dei 
generici parallelismi panmediterranei, melltre vi è una divergenza sensibile 
dal sustrato «tirrenico» col quale, come col ligure, i glottologi hanno 
cercato di avvicinare il sustrato sardo. 

Tanto in Spagna quanto in Sardegna, l'unità linguistica dovette con
tribuire a facilitare il processo di fusione fra le distinte culture (in Spagna 
la megalitica e la campaniforme, in Sardegna le culture dei circoli, di 
San Michele e campanifOlme). Nell'Isola, poi, determinerà quel sedimento 
comunitario da cui trarrà motivi e ragioni il mondo, · più omogeneo e 

. singolare, della civiltà dei nuraphi . 
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L'ETÀ MEDIA E FINALE DEL BRONZO: 

IL NURAG ICO ARCAICO 


lritorrioalla metà del secondo millennio a. C., nel Mediterraneo vì 
furono fatti storici di notevole rilievo e dei quali, solo in parte, possia~Q 
apprez~are la portata. A noi interessano di più q~elli che hanno attinenz~ 
conl'<Dccidente, nei quali la staricità in senso stretto (attestazioni scritte 
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dirette, fonti letterarie d'informazione, ecc.), entra solo per il lato marginale 
e in ql4anto certe culture dell'Ovest sembrano avere avuto relazioni di dipen
denza o d'intreccio con i grandi aspetti di civiltà dell'Est (Anatolia, 
Egf;'!o, Vicino Oriente). 

Qu~sti centri cOnservano sempre il lo'ro antico carattere, che fu quello 
di esercitare un'attività abituale, costante, irrequieta d'impulsi culturali 
verso I;Occidente, secondo una sorta di « ne'cessità storica» di cui gli impo
nenti ~enomeni della colonizzazione fenicia e greca- rappresentano le fasi 
conclusive più grandiose e determinanti dello sviluppo civile dell'antico 
mondoloccidentale. Le terre dell'Ovest vengono, più o meno, raggiunte dalle 
ondate, di cultura orientale e, quando non ne sentono gli effetti immediati 
(in qu<\lche caso anche con arrivi di gruppi umani), ne subiscono i contrac
colpi indiretti in apporti padiali di oggetti, di formule architettoniche e 
artistiche; . di modi di vita sOciale e organizzativa, di riti e ideali. Tutto 
ciò arriva per i sentieri tradizionali del mare: quelli seguiti fin dal neolitico 
e soprattutto nell'età del Rame e del primo Bronzo e che si continueranno 
a percorrere, nella sicurezza dell'espèrienza millenaria, sino ai tempi dellç 
grandi colonizzazioni· ' storiche. ' 
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In questo' continuato ltmerario Oriente-Occidente 'non sempre è pos
sibile individuare, con certezza, il fuoco propulsore, perché, non di rado, 
le influenze orientali si intrecciano e si 'confondono sì da far perdere le 
tracce dej1a prima origine. I lieviti, poi, si attenuano, col tempo, e le compo
nenti si stemperano ' in colori locali, per quanto resti l'eco lontana dei 
suggerimenti di base. L'Oriente viene «occidentalizzato », nuovamente, 
come nd tempi antichi e come lo sarà più tardi, nell'epoca del« com
monwealth » fenicio e greco. 

Poco dopo il 1600 a. C., le isole Eolie, in Sicilia, diventano uno scalo 
molto fn;quentato dalle navi egee e prendono il carattere di empori del 
commercio mediterraneo fra Est ed Ovest. Nei villaggi eoliani di quest'o 

.periodo, detto della cultura di Capo Graziano, situati su roccheforti natu
ralmente, giungono ceramiche peloponnesiache del medio elladico (gruppo 
di Olimpia) e vasi protomicenei. Forme vascolari, analoghe a quelle di 
Capo Grfiziano, riappaiono a Gioia del Colle (Bari - Puglie), e indicano 
la continttazione di apporti egei nel terreno delle comunità pastorali della 
civil1;à « appenninica », nella quale, già dai tempi della cultura di Belverde 
(intorno al 1800 a. C.), si era andato formando un sedimento linguistico 
indoeuro~eo recato, :per quanto pare, da brachimorfi di origine egeocana
tolica. 'È sintomatico il fatto che, tanto nelle Eolie quanto nelle zone costiere 
dell'Italia meridionale (Castiglione d'Ischia, Scoglio dçl Tonno, Torre 
Castelluccia,ecc. in Puglie), l'apporto miceneo, cioè uno dei fermenti ar
cheologicamente meglio riconoscibili, si inserisca, più tardi (elladico re
cente III A e B), in culture locali a sfondo linguistico ed etnico (almeno in 
parte) «egeo ì>. Esisteva, dunque, in Occidente un'area «protoegea» di 
attrazione, fra la punta dello « stivale» della Penisola italiana e la Sicilia, 
la quale, come in età storica, alla metà del II millennio faceva da ponte 
fra Est ed! Ovest creando dei perturbamenti culturali e forse degli eventi 
politici nuovi. 

Un piccolo cataclisma storico colpì, dopo il 1600 a. C., la piccola isola 
.di Malta. Feroci invasori venuti dal mare sterminarono il pacifico popolo 
« dei templi ». Le tradizioni religiose, estetiche, tecnologiche dei nuovi arri
vati sono completamente diverse da quelle dei grandi costruttori megalitici. 
I « distrut~ori » si caratterizzano per il rito dell'incinerazione che suggerisce 
'(anche se non sempre e dappertutto) un'etica indoeuropea. Ceramiche, ele
menti di a;rte figurativa, altri oggetti richiamano, più da vicino, alla cultura 
di Capo Graziano, ma stretti nessi si colgono anche con prodotti culturali 
di Melos, Cipro, Tracia, Cappadocia, Frigia: cioè, ancora una volta, rivive, 
bccidentalizzato, il mondo egeo-anatolico. Fra il 1600 e il 1500 giunge 
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nella Spagna d'ell'Anatolia il popolo guerriero e metallurgico detto di El 
Argar, e si localizza nelle regioni 'minerarie di Murcia, Almeria, Granada' 
,El Jaèn, neM Sud-est, nel terreno culturale ed etnico della grande civiltà 
megalitica ~cultura di Los Millares). I caratteri principali di questo popolo, 
oltre quello dell'artigianato industriale che si esercita nella produzione d'una 
grandè quantità di armi e utensili di bronzo e di ceramiche nere lisce 
dalla sagoJ a metallica diffuse in gran parte d'Europa, consistono, princi
palmente, J el vivere in villaggi posti su altipiani fortificati e nel seppellire 
i defunti, rannicchiati, entro ziri di terracotta o in ciste di pietra. È questo 
1;ito che n~ indica le origini nell' Anatolia, e specie nella parte costiera di 
questo Paese (cultura di Yortan), anche se lo strano costume funerario pare 
essersi propagato, all'origine, dal Vicino Oriente (Byblos - Libano, T ell 
Hassuna ;. Siria). Infine, un altro popolo guerriero, commerciante e i~du
striale, arriva in Inghilterra fra il 1500 e il 1400, agendo soprattutto nel 
Wessex. Cerca e lavora rame, stagno, oro e ambra nei suoi centri arroccati 
su al ture; brucia i suoi morti. I magnifici prodotti (fra cui splendidi i gioielli 
d'oro e d'ambra) giungono da una parte all'Europa centrale (cultura di 
Aunjetitz) e dall'altra all'Egeo, tramite la Spagna. In una tomba di Cnosso, 
del tardo ll),inoico I, sono stati rinvenuti pendenti e dischi di ambra montati 
ih oro della! cultura di Wessex e, in questa (tomba di Upton Lovell • Wilts), 
vengono dall'Egeo perle di pasta vitrea blu, usate come vaghi di collana. 

Come si vede, intorno alla metà del II millennio, il mare Mediterraneo 
non può dirsi davvero un mare di silenzio e di solitudine, nemmeno nella 
sua parte ateidentale ; ma le sue acque continuano a ricevere i colpi di remo 
degli «itineranti» dell'avventura e dell'interesse, attratti dal «miracolo» 
delle terre dell'Ovest, sede, già da temp'o ormai, degli « oriundi» dell'Est 
mossisi molto sollecitamente a colonizzarlo e a trasformarlo. Sembra, questa 
degli anni intorno al 1500 a. C., una seconda colonizzazione orientale, jn 

, cui «mediterranei » si mescolano a « indoeuropei », in una confusione di 
lingue e di razze, e in una atmosfera di competizioni non sempre pacifiche 
e di mobilità aggressiva di cui sembrano far testimonianza gli esempi dei 
popoli sopracitati. Quali ne siano le cause, oltre quelle dell'invito etnico 
di comunità affini e del richiamo economico di forte suggestione, è ben 
difficile dire; forse non sono estranee pressioni su maggioranze etniche di 
elevato indice demografico, di minoranze agguerrite in cerca di «spazio 
vitale»: qlielle minoranze che, poi, costituiranno i grandi imperi (acheo, 
hittita, dei t ~< popoli del mare») ed assicureranno un certo equilibrio poli
tico nel Mediterraneo sino a circa il 1200 a. C., cioè sino al cataclisma: 
della guerra di Troia. 
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A que~to movimento «coloniale» di genti dell'Est, che chiamiamo. 
genericamente egeo-anatoliche, non dovette essere del tutto assente la Sar
degna; anch'e nell'Isola (lo abbiamo visto) esisteva già un sustrato etnico 
« orientale» (con elementi del Vicino Oriente, cicladici, minoici, antero
asiatici, ecc.) e non mancava l'attrazione delle sue risorse. Probabile, dun
que, sebben!:1 non certo, che piccoli gruppi umani (o singole persone) o - , 
almeno ~ forme e idee di questo secOndo moto coloniale l'abbiano rag
giunta. Qualche indizio lo si ha. . 

Il primI? indizio consiste nel ritrovamento, fatto nelle prossimit~ di 
nuraghi (Serra Ilixi - Nuragus; S. Nicolò di Bisarcio - Ozieri), di lingotti 
di rame, di !jIrovenieriza cretese o cipriota, segnati con lettere dell'alfabeto 
egeo (lineare! A). Manufatti simili, che provano evidentemente scambi fra 
il mondo miceneo primitivo e la Sardegna (anche quella dell'interno, dove 
son venuti id luce i lingotti), si osservano dipinti nella tomba egiziana di 
Rehhmiré, «visir» del faraone Thutmosi IIr.e, in conseguenza, si possono 
ritenere come elementi d'un commercio attivo fra il 1470 e il 1445, ai tempi 
cioè del tardominoico (o tardoelladico) I, o miceneo I. Sono i tempi in 
cui giunge alla cultura siciliana di Capo Graziano la massima parte delle 
ceramiche egee (1550-1425) e nelle culture ' di El Argar e di Wessex si 
accolgono i grani di pasta vitrea blu di fattura egea (1500-1400). Tutto fa 
credere a imp:ortazioni micenee, dovute a «' Micenei » delle isole. 

Un altro indizio è costituito dall'apparire improvviso, ver~o la metà 
del II millenoio, della « tholos» del nuraghe. Dico « improvviso» perchè, 
come ho fatto rilevare più addietro, nessuna forma concreta e nemmeno 
nessun riferimento indiretto alla «tholos» si hanno nell'età anteriore al 
1500 a. C., cioè nel'età prenuragica. La «tholos » è, dunque, una formula 
architettonica che .si presenta, in Sardegna, all'inizio . dell'età nuragica (o 
all'inizio dellt fase media del Bronzo), in corrispondenza al Miceneo . I. 
Questa datazione di principio viene sia da quella dei lingotti di rame, di 
cui sopra, rinvenuti presso le « tholoi » nuragiche (1470-1445), sia anche 
dall'accettazione (peraltro discutibile) dell'anno medio (1460) di una delle 
cronologie stabilite col C 14 su un tfave della« tholos » nuragica originaria 
di Barùmini U460-200 a. C., con estremo più alto al 1470). 

Questi dati cronologici - dell'archeologia e della fisica -, stanno ad 
indicare che la «tholos» del nuraghe sardo trova il suo archetipo, non 
nelle « tholoi» del Vicino Oriente e dell'Egeo della I metà, ed oltre, del 
II millennioa. C. (Irak, Cicladi, Creta, ecc.), ma, invece, nel tipo di 
« cupola» più ev<?luto «miceneo» che, prendendo avvio sulla base dei 

.( 

modelli «minoici », verso il 1600 a. C. si conclude, attraverso espressioni 
I . 
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di 9,uon livello architettonico (tomba Panagia: 1460-1400), nella meraviglia 
del «tesoro di Atreo» (circa 1350 a. C.). La stessa matrice «micenea» 
M. Almagro la riconosce nei ' grandi sepolcri «de cupula» del Sud-est 
della Spagna (tipo «Cueva del Romeral - Antequera - Malaga) e del 
Portogallo (tipo Alcalar), monumenti la cui costruzione si suppone avvenuta 
nell'epoca di El Argar, nella seconda metà del II millennio a. C. È proba
bile che le « tholoi » nuragiche sarde e « tholoi » iberiche di grado evoluto 
siano il risultato d'una medesima fonte d'ispirazione formale, a cui fa 
da sustrato, con lo spirito « orientale» tradizionale dei costruttori indigeni, 
il nuovo e determinante apporto dell'elaborazione « micenea» della tomba 
a cupola. A questa sorgente vorrei far risalire anche le «tholoi» della 
Corsica, recentemente scoperte, e le rare «thoToi» baleariche dei primi 
« talaiots », senza pilastro. 

Sul « timbro» miceneo, o protogreco, di «tholoi » e monumenti sardi 
antichi in genere, si coglie qualche cenno pure nella tradizione degli scrittori 
classici. Quanto si legge nel paragrafo 100 del de miro ause. del Pseudo-Ari- · 
stotile su edifizi sardi grandi e belli fatti « al nodo arcàico dei Greci» e 
su «tholoi» in specie di mirabili proporzioni, è un riferimento implicito 
della sensibilità estetica dell'ellenismo alle costruzioni megalitiche del Pelo
ponrieso, nei quali scorgeva ipadadigmi forse anche sulla base di lontane 
notizie attinte oralmente sul posto. E la leggenda di Dedalo - costruttore 
in Sardegna di « daidàleìa» (cioè di da-da-reio: l'anaetoron identificabile 
col nuraghe, sec'ondo un'ipotesi di M . . Cagiano de Azevedo), e la sua fuga 
favolosa nell'Isola da Carnico in Sicilia (SalI. - Kritz. fr. 7: Paus., X, 17, 3; 
Diod., IV, 29 e 79, 3 - 4), indicano la prima la conoscenza che i Greci 
dell'età classica avevano d'un'architettura sarda ispirata a quella delle loro 
origini e riassunta in Dedalo (l'architetto, l'eccellente costruttore della tarda 
saga minossica occidentale), e la seconda la sequenza ge'ografica e cronolo
gica del cammino dei popoli egei (e dei Micenei in particolare) sulle rotte 
marine che conducono all'Occidente per il ponte culturale siculo. 

Qualunque sia il valore che noi attribuiamo a questo incontro fra 
sedimento protosardo di remoto « timbro» orientale e il lievito « miceneo » 
a mezzo del II millennio a. C. (innesto etnico o, più probabilmente, esclu
siva suggestione culturale al più con la presenza di qualche artista), è certO 
che un fatto nuovo vi fu e determinante sul carattere e nel seguito della 
civiltà architettonica dell'Isola. Nacque, cioè, l'architettura dei nuraghi e, 
con essa, ebbe inizio una nuova cultura, si 'originò una nuova vocazione, 
un sigillo nuovo segnò il destino del popolo prenuragico. Anche se noi non 
'riusciamo, oggi almeno, il" individuare una cesura etnica, poiché ilsustrato 
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àntropologico e linguistico non sembra avere soluzione alcuna, avvertiamO 
una cesura hulturale alla quale, con la dinamica interna di gente viva e 
attiva, hannb contribuito suggerimenti e, forse, pressioni' dall'esterno non 
precisamente identificabili. Sarà una nostra suggestione romantica; ma ci 
pare che il «regno di Minosse »abbia trovato in Sardegna il suo ultimo 
rifugio e che il grido bestiale del Minotauro si perda, ancora, nei recessi 
« labirintici » dei nuraghi. 

Di quest'f età nuragica, età dei «grandi costruttori », età dei «guer
rieri-pàstori t sardi, età della «libertà sarda », tenteremo di studiare le 
principali tarpe attraverso cui si è articolato il suo processo storico in 
un arco amPilissimo di tempo e con aspetti vari di cultura. 

Durantel le fasi media e finale del Bronzo, si sviluppano le culture 
della prima età nuragica, del nuragic'o arcaico o Protonuragico: sono, esse, 
lé culture di !Bunnànnaro e di Monte CIaro che si susseguono cronologica
mente e si differenziano, notevolmente, fra di loro quanto al carattere. 
Li} cultura di Bunnànnaro corrisponde al Bronzo medio (circa 1500
1200 a. G.), lta cultura di Monte Claro si svolge, con maggiore intensità, 
dal 1200 al x secolo a. C . In una traiettoria di tempo così vasta si identifica' 
la ragione fondamentale del variare degli aspetti culturali protonuragid, 
giacché il passare di ben cinque secoli, anche in una terra - come la 
Sardegna - di «vocazione immobilistica », fu accompagnato da un tra
scorrere variato di eventi interni ed esterni e, fra questi ultimi, il più 
importante e decisivo storicamente, il tramonto dei grandi imperi egei 
ed anatolici con la rovinosa e drammatica dispersione di vincitori e vinti 
seguita alla tragedia di Troia, sullo scorcio del millennio. Per altro verso, 
nelle culture isolane, e in specie in quella di Monte Claro, passarono aliti 
dell'atmosfer~ delle grandi civiltà europee: appenninica-terramaricola, di 
Lausitz, di Halstatt, ecc. Infine, anche sull'Isola dovettero farsi sentire il 
respiro generale dell'epoca, lo stile del tempo, il clima della storia equili
brata nei primi trecento anni e, poi, affannosa e tumultuosa sino alla caduta 
del millennio: una sorta di fine del mondo. Forse gruppi sparuti di questi 

[- « itineranti » del naufragio del millennio, sbattuti dai venti, toccarono le 
coste sarde, a lsentire una tradizione antica (SalI. - Kritz., fr. II: Paus., X, 
17, 4) relativa a profughi troiani che si sarebbero mischiati a Elleni che 
abitavano in precedenza nell'Isola (cioè alle popolazioni egee ,ed orientali 
in genere con tardivi apporti micenei), 

a) La cultura di Bunnànnaro. 

Prende it n'ome dal villaggio di Bumì.ànnaro (Sassari) nelle CUI VICI

nanze, nel 1889, fu rintracciata casualmente una tomba, in località Korona 
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Moltana, con 'materiali archeologici, puri, caratteristIci di questa cultura. 
Gli oggetti erano contenuti nel vano di fondo (m. 3,00 X 1,70) d'un ipogeo 
in roccia del tipo a scavo orizzontale, preceduto da un vano più ampio 
di m. 3,65 X 2,90 e da un certo atrio scoperto di m. 2,10 di lunghezza: 
piani i -soffitti degli ambienti, rettilineo il loro impianto, nella cameretta 
minore, scavati nel pavimento, 4 incavi oblunghi di m. 0,09 di dia
metro X 0,12 di profondità, per offerte e libagiO~( ai morti. Questi, in 
numero di due, giacevano nella parte più interna della cameretta corredati 
da 18 vasi e un anellino di bronzo, a contare i resti raccolti, ma altri ne 
dovettero sfuggire, nella fretta, ai cercatori, persone non pratiche di scavi. 
L 'ipogeo, di forma tradizionale di cultura San Michele, deve, però, rìte
nersi costruito ai tempi della successiva cultura che si esamina, perchè, 
sigillato da una frana il deposito, ne risultavano intatti gli elementi di 
suppellettile, i primi e gli unici introdottivi'. 

La cult).lra di 13unnànrlaro figura pure in altri ipogei, anche in alcuni 
ben architettati (Noeddale; Santu Pedru, _Su Crucifissu, Abealzu e Sos 
Lacheddos, ecc.) e si diffonde in grottenaturali, per lo più funerarie '(S. Bar
tolomeo e S. Elia - Cagliari; e specie nelle grotte dell'Iglesiente e del Sulcis). 
La contengono tombe a cista di Kùkkuru Nuraji - Settimo, molto ben 
èvidenziata. A S. Bartolomeo e a Santu Pedru giace in lembi sovrastanti 
a livelli di ;cultura beaker; a S. Bartolomeo e a Noeddale sta sotto strati 
di cultura Monte Claro. Da queste tracce risulta, per ora, che la cultura 
di Bunnànnaro, pur occupando uno spazio geografico consistente, non ha 
una diffusione pari a quella della cultura dì S. Michele che tocca quasi 
l'intera Isola, ma si limita a certe zone (Sassarese e Logudoro nel Nord, 
Cagliaritano nel Sud) diventando la cultura «tipo» di una regione, ben 
distinta per caratteri fisici, del Sud-est della Sardegna: il Sulcis e l'Iglesiehte, 
dove si trova l'anello metallifero più ricco d'Italia e, insieme, e per contrasto, 
un'area etnologica di pastori, sperduti fra le montagne, fra le più ,'disperate. 
della Nazione. 

Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile definire un quadro 
soddisfacente, perché molto incompleto, della cultura di Bunnànnaro; 
eppure intuiamo che essa deve avere avuto una importanza notevole come 
compdnente attiva e dinamica del seguito delle vicende dell 'l civiltà nuragica. 

Pochissimi sono i centri di vita dove si presenta e, in nessun caso, 
con elementi isolati e puri, ma, invece; in contesti preparatori e forse 
ancora COncorrenti della cultura di S. Michele: cosÌ nei villaggi di 
M., d'AccQ(I;ldi e-d,i S. Gemiliano che non si possono davvero dire dei villaggi 
a cultu'ia Eunninnaro. Forse le POR0lazioni di questa ClUltura preferirono-i' 
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dove esistevano, insediarsi negli agglomerati delle antiche genti· deIPetà 
del Rame e del primo Bronzo O per naturale continuazione o, forse, anche 
per conquista. Purtroppo, proprio nell'area di speciale concentrazione 
(Shlcis - Iglesiente), accanto alle numeroSe caverne naturali usate per sep
pellirvi i morti non sono stati, finora, identificati i luoghi dove si riunivano 
i + vi; e ciò rappresenta un aspetto davvero sconcertante del problema che 
ci auguriamo possa essere chiarito da ricerche in quella zona poco studiata. 
N~i villaggi la cultura di Bunnànnaro si distingue soltanto per la presenza 
delle ceramiche caratteristiche, del resto nulla di nuovo rispetto al prece
de~te insediamento, che sembra rispondere, in tutto, ai gusti e ai bisogni 
dej sopravvenuti. 

È nei luoghi funerari che la vediamo delinearsi, ma come «cultura 
dei morti» : il che è qualcosa ma non dà l'evidenza d'un quadro di civiltà 
;umana. Anche le forme scelte per accogliere i defunti sono le tradizionali: 
grotte naturali, domus de janas, ciste litiche, riteniamo che usassero, 
pUf non avendone le prove, dolmens evoluti o tombe megalitiche a cor
ridbio di tipo embrionale. 

I Nel Sulcis _ Iglesiente si seppellisce esclusivamente dentro le caverne, 
anguste, aperte in formaziòni. di calcare antico e risultanti da vuoti for
m, tisi per assestamento di frane grandiose: i morti vengono sepolti nelle 
parti più profonde, talvolta entro fessure strette di accesso difficile e peri
cOlbso, in cunicoli, nelle strozzature fra le stalattiti; non mancano, p'erò, 
de~osizioni prossime all'imboccatura degli anfratti. Sono note le grotte di 
S'Orreri, Genna Luas (Fluminimaggiore), di Nicolai (Nebida), di Serbariu, 
dell Bandito (Iglesias), di Punta Niedda (Portoscuso), di Koròngiu Acca 
(Villamassargia), ecc. 

Soltanto nella grotta Nicolai il terreno archeologico fu sezionato con 
unl certa cura anche se mai si giunse ad individuare una vera stratigrafia, 
perché non vi esisteva (dall' alto in basso: terriccÌo vegetale, terra nera 
organica con ossa umane e di rosicanti; terriccio calcareo; fondo roccioso 
.co;;! breccia ossifera racchiudenti ossicini cementati di Prolagus sardus, 
W~gn.). Eccezionalmente si tenne conto di segnare la giacitura dei deposti:

I 
.a qenna Luas dove uno scheletro fu visto disteso orizzontalmente, ed altri 
due, a poca di stanza da questo, eran disposti parallelamente nei pressi 
d'un mucchio di crani e di ossa buttate alla rinfusa: segno di alterazione 
del Ideposito oppure di successive tumulazioni. Della grotta di S'Orreri 
è l'unico caso, distintamente rilevato, di associazione di defunto e suppel-

I 
lettìle (un anello di terracotta, tre vasi tripodi, un vasettino emisferico con 
qUI~tro bugne). Per il resto si fa cenno a rapporti generici senza precisare 
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.né numero di individui 'né numero di oggetti di cortedo né la poslzlq'lle 
di quest'ultimi rispetto alle singole parti del corpo del defunto. Cosa non 
sempre facile, per vero, se si tien presente che nella grotta di Koròngiu 
Acca le decine di scheletri furono rinvenute a cataste, stipate e confuse, 
insieme ai materiali di accompagno, sino all'atto del nascondimento in 
quella paurosa fessura di roccia diaclasica. Omogeneo e povero l'insieme 
degli elementi messi a corredo dei morti: oggetti litici, utensili metallici 
(di rame e bronzo), pendaglì di varia materia per ornamento, e', abbonda:r;tti, 
ceramiche non decorate se non per eccezione (Koròngiu Acca). Delle ossa 
d'animali trovate nel terriccio è ben difficile dire quali!)iano da considerarsi 
resti di pasto, quali, invece, avanzi di carogne di bèstìe andate a morire 
come fanno mestamente gli animali quando sentono prossima la fine 
nell'ombra solitaria della caverna': le ossa sono di bue, pecora o capra, 
cane o volpe, roditori, ecc. 

Identico, o quasi, l'aspetto del deposito della grotta di S. Etlìa -' 
Cagliari, dove, per far luogo, ai defunti dèlla cultura di Bunnànnaro 
si dovetté estrarre uno strato - non si sa bene se di vita o funerario -
di cultura S. Michele, prova dell'anteriorità di quest'ultima rispetto alla 
prima, Alcuni scheletri della grotta ' di S. Elia presentavano tracce di 
ustione e nel terreno che li conteneva furono osservati residui di cenere: 
si . tratta d'un rito di ' combustione parziale che rivedremo nella grott",
di TanÌ - Carbonia, della cultura di Monte Claro. La sovrapposizione d'uh 
lembo di oggetti tipo Bunnànnaro sugli strati di cultura beaker e di 
S. Michele fu notata anche nella caverna di S. Bartolomeo, ripetendosi ~
con maggiore evidenza - lastratigrafia di grotta S. Elia dove, per vero, 
la cultura di S. Michele è~.egnata da pochi cocci sebbene tipici. Da 
tener presente il fatto che ne1!e caverne cagJjaritane, si mostra la tendenza 
della cultura di Bunnànnaro ad occupareluoghi preferiti dalla precedente 
cultura di S. Michele: esattamente come nei villaggi di M. d'Accoddi e 
di S. Gemiliano. Dal che si può trarre la cOI;lclusione che, mentre nel 
Sassarese e nel Cagliaritano, la cultura di Bunnànnaro si introduce dove 
pullula la vita da secoli, nel Sud-est dell'Isola, invece, va a occupare 
una terra vergine e pressoché desolata, che le consente di configurare, con 
schiettezza non alterata dal peso tradizionale, la sua singolare fisionomia. 

Le popolazioni della nostra cultura continuan'o a far uso delle domus 
de jana.~, sia seppellendo negli ipogei costruiti nell'età del Rame e dei 
Bronzo, sia scavandone di nuovi, sul modello degli archetipi. Vengono, 
cosÌ, riutilizzate le magnifiche tombe a «palazzo» di Noeddale e Santu 
Pedru, dove i deposti della cultura di Bunnànnaro nposano sopra quelli 



della cultura di S. Michele e beaker. A Korona Moltana, a 50S La
cheddos, ad Abealz~ ed in altri luoghi si scavano ipogei ' ex-novo, ed i 
corredi vi ~engono introdotti genuini, senza mescolanze. Di autentica ,e 
quasi esclusiva cultura Bunnànnaro sono le suppellettili del cimitero di 
Su Crucifissf - Sassarì, un complesso di domus a pozzetto e a corrìdo~o 
orizzontale, Isparse su un'area di alcuni ettari, isolate o a gruppi; però, 
idoletti di marmo e frammenti - anche se pochi - di ceramiche decorate 
indicano, q hi, che la cultura di Buhnànnaro è stata preceduta dalla 
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cultura di ~. Michele: circostanze analoghe - come abbiamo detto - a 
quelle del Gagliaritano e che indicano, ancora una volta, il rapporto di , 
successione àelle due culture prenuragica e protonuragica. N egli ipogei, se 
sieccettui ~uello di Korona Moltana in cui è un anello di bronzo 
oltre ai vasiJ - a far individuare la cultura di B,unnànnaro, quest'ultima 
è segnata d, lle sole ceramiche sempre lisce. 

Di gran~e interesse il gruppo di tombe di Kùkkuru Nuraxi - Settimo 
S. Pietro, ap~rto enlla roccia arenacea d'un rilievo basso e allungato in senso 
N - S, a 200 1m. a Nord della collina conica, alta 92 sul mare, dello stesso 
nome, sormontata dai resti molto devastati d'un nuraghe, trasformato poi 
in recinto d'~n pozzo sacro, e con la pendice segnata da avanzi, di muri 
e di. oggetti, \ da . riferirsi a un villaggio nuragico di età apogeica. Delle 
due sepolture rimaste del gruppo, una, che fu anche scavata con cura, 
mostrava il tipo a cista Iitica dolmenica, con cassone di lastre disposte 
s)1 una figura :di pianta ellittica (m. 1,80/1,30 X 0,60 di profondità), coperte 
da altri lastrcmi orizzontali. Entro la cista da lO a 15 jndividui di diversa 

I 
età, con varia suppellettile: una lamina sottilissima d'argento forata ad 
un'estremità \!ungh. cm. 12,5), punteruoli di rame o bronzo, allargàti nel 
mezzo ed apppntiti ai due estremi, di cm. 8) di lunghezza; un « brassard » 
di pietra bruba (cm. 13,8); 179 elementi d'una collana, tratti di valve di 
conchiglie mar ine ritagliate per lo più a dischetti ma pure a setti ellittici e 
troncoconici; [lIlla quindicina di vasi, tutti lisci, di cm. 9,5-6 d'altezza negli 
esempi integril cOn forme di ciotole emisferiche, cilindriche e troncoconiche, 
tazze carenatd, tripodi con anse àd , anello o a «virgola» (o rialzo «asci
forme ») pocol sotto l'orIo. Si tratta d'un contesto con stoviglie di genuina 
c.ul.tura ~~nn~~na~o, mentre gli ~ltri elementi della suppellettile mostrano 
tIpI tradlZlon~I dI cultura S. MIchele e beaker. Per la forma, la tomba: 
di Settimo è stata accostata a ciste litiche, di cui una ovale, di Nurarchèi -
Domusnovas fjjanales, sull'altopiano di Abbasanta (Cagliari), che dettéro 
cocc~ d'im~as+ .senza 'de~orazioni, ritenuti« nuragi~i ». Le. sepOIture. d.oI
memche dI Stf tImo S. PIetro devono essere messe In relaZIOne col, VICIno 
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nuraghe di Kùkkuru Nuraxi, nuraghe complesso la cui torre pnmltlva 
poteva ,ben risalire, con un gruppo di capanne circostanti sostituite poi 
da quel;Ie del medìonuragico, alla fase protonuragica di Bunnànnaro. 

Glì esempi di Settimo e di N urarchèi, portano a supporre che, ai 
tempi ~ella cultura che ci interessa, .fosse già in atto il processo evolutivo 
dai dolmens semplici o allungati all'età prenuragica (v.p. 75), ai dolmens 
a corriqoio con terminazi0ne esterna di fondo a segmento di cerch}o (tipo 
Doli ic?ina II - Alà, Su Coveccu - Bultei, S'Ena e Sa Vacca - Olzai) 
nei qu<ili si vede la forma embrionale della «tomba di giganti» (senza 
l'esedra l antistante), e si distinguono, accanto a strutture .del tuttodolme
niche (eioè con ortostati sormontati da elementi di piattabanda) strutture, 
ad associazione di tècnica «ortostatica» e di tecnica «a filari» (S'Ena 
e Sa '1acca). Strutture litiche a filari (<< fiancate di muro, a secco' »)si 
Dsserva~o pure nella tomba a poliandro, recentementC' scoperta a S. Giu
liano <tt lghero), con dentro le ossa di più di 50 individui, cOrredati di 
pochi oggetti frantumati. Il carattere di tomba litica «collettiva» con 
grande numero di scheletri, le ceramiche lisce, i punteruoli di rame di 

. questa epoltura, richiamano la tomba di Settimo; e l'età ne è, forse, ,la 
stessa, dome il medesim6 sembra. essere stato l'aspetto culturale. 

Pi~ difficile problema, e per ora di impossibile soluzione, è quello 
relativo Ia un tipo singolare di tomba, limitato nella diffusione geografica 
al Sassarese, caratterizzato dal comparire, sulla fronte di ipogei sotto 
roccia i scavo orizzontale, di elementi scolpiti i quali, più tardi, saranno 
tradotti j in costruzione nelle tombe megalitiche «dei giganti ». Si tratta 
d'uno spartito a centina o lunetta semicircolare, scavata, ribassando la 
superficir della facciata rupestre, sopra l'architrave degli ingressi; e d'un 
motivo a esedra con bancone o senza pur esso intagliato in roccia, che 
contorn4, in basso ai due lati, gli ingressi stessi. Il primo elemento, il 
più frequente, si osserva negli ipogei di S. Giorgio, Molafà, Ladrofurti (2) 
Sassari, ~i Andrìolu o il Leone - Portotorres, di Ittiari (7) - Osilo, di Sas 
Puntas -ITissi: sono 13 esempi. Il secondo appare nell'ipogeo III di Ittiari, 
e in que~ l() di Sas Puntas.· 

Lo fpartito centinato si divide, di norma, in due riquadri, ben rita
gliati con lo scalpeIlo, uno, superiore, nella sagoma della lunetta e l'altro, 
inferiore) di contorno trapezoidale o rettangolare; fa da divisione un 
listello o fascia trasversale risparmiato nella superficie della roccia e che 
resta in risalto sul piano ribassato dei riquadri (alt",zza spartito 2,50, lar
ghezza 1,20/1,35, profondità 0,15/0,05, larghezza listello 0,12). Per lo più" 
10 spartito centinato è contenuto sopra l'architrave delle porte d'ingresso' 
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agll\ ipogei e ,simula una sopraporta (Ittiari, Ladrofurti, ecc.), ma non maI'l
cano esempi nei 'quali i margini laterali in rilievo scendono a contornare 
i portelli sino a metà dell'altezza (Molafà) ° addirittura fino alla base 
(Sas Puntas). In tutti i casi la rispondenza dell'impostazione generale e 
dei rapporti particolari dello spartito centinato delle domus con quello 
delle stele, in costruzione, delle « tombe di giganti », è evidente e, a volte, 
precisa, sicché la relazione fra i due tipi monumentali funerari diventa' 
incontrovertibilee innegabile. Basta confrontare, con immagini dirette, gli 
spartiti di Ittiari con le stele della tomba di giganti di S. Gavino - Borore 
(spartito tutto sopra il portello); quello di Molafà con la stele della t. d. 
giganti di Imbertighe - Borore (spartito scendente a metà portello}; quello 
di Sas .Puntas conia stele della t. d. giganti di Goronna - Paulilatino 
(spartito che riquadra il portello sino alla base). Si aggiungano i rapporti 
di proporzione fra gli spartiti centinati delle domus (alt. m. 2,50) e le stele 
di media altezza delle t. d. giganti (m. 2,80: Goronna, m. 2,60: Su 
Crastu Covaccadu, - Bonorva). 

Anche la piazzuola semi circolare, del diametro di m. 3,80, antistante 
all'apertura della domu III di Ittiari, trova l'analogo architettonico 
costruito, nell'esedra delle tombe di giganti, e il riscontro si fa più deciso 
quando, come a Sas Puntas, si presentano i gradini ai lati dell'ingresso 
(m. 2,50 di lunghezza per lato X 0,25 d'altezza), proprio come, ad esempio, 
nella t. d. giganti di Sos Ozzastros - Abbasanta. Nel grande altopiano di 
Abbasanta esistono vari sepolcri risultanti dalla fusione del tipo della 
domus con quello della «tomba di giganti» (Suei - Norbello, Mesu 
Enas e S'Angrone - Abbasanta). 

Giova rilevare che la forma di ipogeo, caratterizzato dagli spartiti 
che si riscontrano nelle tombe megalitiche, si distingue dal tipo comune 
di domu dell'età precedente, se non per la struttura che resta in fondo 
la stessa, per la semplificazione ambientale e per la singolare figura di 
pianta dei vani in qualche esempio! Se' si eccettuano tre domus del 
gruppo di Ittiari, con un numero da 4 a 7 vani, i restanti ipogei di questo 
e degli altri luoghi sopraindicati, sono di planimetria elementare: una 
celletta rotonda a forno, del diametro da m. 3,70 a 1,80 (d. di S. Giorgio; 
d. I di Ladrofurti; d. III di I ttiari), a Sas Puntas articolata in due nicchie 
laterali (diam. 3/2,3.0); una camera rettangolare o trapezoidale, lunga 
sino a m. 5,60 (Molafà; 2 ipQgeì di I ttiari), a Ladrofurti - d. I - arric·· 
chita di due cellette per .parte (lunghezza della camera, rettangolare" 
m. 3,80 X 1,60, di larghezza e 1,80 d'altezza). La domu II di Ittìad 
è composta di una camera oblun.ga, con la parete di fondo ricurva, fian
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cheggiata, sulla sipistra, da un cubic'olo funerario; (misure della camera,: 
4,60 X 2,10 X 1,75). Si può, dunque, osservare la tendenza a ridurr~ 
gli ambienti ad un unico vano e, negli esempi a icnografia ~ettangolare 
od oblung~, molto allungata (m. 5,60 a Molafà, 4,60 nella d. II di Ittiari), 
la disposizione ad. assumere il tipo della tomba a corridoio, più evidente 
ancora nella d. II di Ladrofurti se si astrae dalle nicchiette latérali, Vien 
fatto di avvicinare questi vani degli ipogei ai corridoi di certe t. di giganti 
ritenute più antiche: ad esempio Funtana .Morta - Sorgono, con corridoio 
di m. 4,70 X 0,9'5. 

In conclusione, nel gruppo di ipogeì esaminato si ravvisano, scom
posti, elementi (centine, esedre a bancone, celle allungate) i quali si tro
veranno, poi, riuniti in contesto nelle tombe di giganti. Si tratta di un 
altro ed estremamente interessante contributo che l'architettura funeraria 
ipogeica, in uno stadio più avanzato, dà all'architettura funeraria mega
litica a corridoio. È, in fondo, la contropartita dell'influsso - specificato 
nel lipo della domu a lungo corridoio - dell'architettura doImenica 
sull'archite~tura in roccia: della forma occidentale «solare» su quella 
orientale «sotterranea ». Nel nostro gruppo di ipogei, come nei dolmens, 
è «in nuce» il tipo della «tomba di giganti ». Ancora un passo avanti 
su questo stadio embrionale dell'architettura funeraria megalitica, «ibri
data» dalla architettura ipogeica, e siamo al grado compiuto della classica 
sepoltura monumentale collettiva dei Sardi nuragici. Ai tempi della cul
tura di M. Claro, questo grado lo riteniamo già portato a perfezione; in 
questi tempi ' precedenti della cultura di Bunnànnaro se ne prepara l'ela
borazione, perché gli elementi costitutivi esistono tutti benché sciolti nei 
vari tipi tOlil1bali. 

Seppure, come ho detto, il problema dell'inquadramentò cronologico 
dell'ipogeo a «spartito centinato» (<< pre-tomba di giganti »), resta inso
luto, sino a che non si darà una prova contraria, può affacciarsi l'ipotesi 
di riferire il tipo, se non proprio allo spirito, ai secoli almeno della cultura 
di Bunnànnaro. Del tardominoico I (1550-1450) sono, in Micene, le stele 
figurate poste sulle fosse del recinto delle tombe reali: un listello le divide 
in due riquadri come nello spart~to delle domus e delle stele d~lle' 
tombe di giganti. È, inoltre, da osservarsi una certa lontana somiglianza 
del. motivo a lunetta degli ipogei sardi, come schemi architettonici a coro
namento curvilineo intagliati sulle facciate di tombe rupestri della Licia 
(Cindam, SlIIra, Limyra, Fethiye, Aperlai, Pinara), alcune delle quali risal
gono alla Il meta del II millennio a. C. Riconosciamo, in questi elementi' 
struttivi-decprativi egeo-anatolici, l'indizio di suggerimenti «orÌentali..» 
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(forse propt.o della seconda corrente orientale da noi supposta) sull'archi~ 
tettura funkraria protonuragica. Il loro significato e la loro interpretazione 
storica, corbe i loro limiti, sono da valutarsi alla stessa stregua del motivo 
« miceneo >1 della « tholos » del nuraghe; né i tempi ,degli uni o dell'altro 
ci sembrano molto distanti. 

Poco J nulla, purtroppo, sull'argomento ci dicono gli scarsi resti ar
cheologici trovati in qualche tomba del gruppo di ipogei in discorso. Nel 
sepolcro In

I 
di Ittiari, sotto uno strato di depositi funerari di età tard~ 

repubblicada romana, furono rinvenuti residui di deposizioni certamente 
preisto~ic~~. Si r~ccols.ero una scheggia d~ selce, una conchiglia fo.rata. e 
rottamI dI ceramIca d'Impasto con superficI nere e marrone-scuro, dI vano 
spessore di Ipareti (da mm. 6 a 12), fra cui si è riconosciuta una forma di 
tazza caren~ta e di un vaso col fondo a piede discoide. La ceramica non 
presentava Idecorazione alcuna: il contesto potrebbe suggerire anche la 
cultura di Bunnànnaro. 

Ma di~mo ora un cenno sulla civiltà degli oggetti di questa cultura. 
Essa conosQe il bronzo (anellino di Korona Moltana; punteruoli di Puma 
Niedda), mk conserva l'uso di oggetti di rame e d'argento (delle culture 
prenuragictle (lamina d'argento di Kùkkuru Nuraji; punteruoli di rame dr 
4uesta to~ba e del sepolcro di Santu Miali, e nelle grotte di S. Elià 
Nicolai e Korongiu Acca). Anche negli oggetti d'ornamento si segue il 
gusto tradi~ionale (<< brassard» di Kùkkuru Nuraji; pendaglio di schisto 
di Grotta S'Orreri; collane, con vaghi tratti da valve di conchiglie (Kùk-

I . 
kuru Nura~i, Grotte di S. Elia, S'Orreri, domu III di Ittiari) e da denti 
di ani~ali: 1 volpi e cinghiali (Grotta di Punta Niedda). Si nota un impo
verimento dell'intlustria litica, per quanto ancora mantenuta e tagliata nelle 
forme cons? ete di armi e strumenti. Si hanno accette levigate (grotte di 
~'Orreri e S. Elia), cuspidi a mandorla e a penducolo con alette, raschiatoi, 
nuclei, schekge di ,ossidiana (grotte di S'Orreri, Genna Luas, Punta Niedda, 
$. Elia), sdaglie di selce (domu III di Ittiari). Tutti questi elementi, 
che rientran.o nelle serie apprese dalle culture pre'nuragiche, non permette
rebbero di Idistinguere da queste la cultura di «Bunnànnaro se non vi 
fossero le ceramiche a caratterizzarle in modo patente. 

Le cer~miche si distinguono per essere del tutto lisce, senza alcun 
'?rnamento {se non eccezionalmente: Grotta Korongiu Acca). La reazione 
al « decorauivismo» calcolitico che abbiamo visto già preannunziarsi nella 
prima fase del Bronzo, qui è completa. I profili dei vasi diventano semplici, 
spesso rigidi e segmentati, con anse ad anello poco sotto l'orlo per lo più 
a gomito rIalzato in un'appendioe: i fondi prevalentemente sono piatti , 

128 

l 




. i 

gli orli piani e assottigliati e girati in fuori (più raramente). Si hanno forme 
di vasi carenati, scodelloni con prese , a linguetta dentellata, recipientC tron
coconici, cilindroconici a sezione sferoide e richiamanti nella sagOma 
« sJ ave » il vaso ~mpaniforme.Frequentissimi tripodi, ma di gusto rigidQ, 
sent a più le arricciature« baroccheggi.anti» dei tripodi di cultura S; Mi-

I 

the~e. Singolari le forme ' di attingitoi col manico terminante a testa stiHz
zad d'uccello (Abealzu). .; 1 


INel complesso si tratta di sagome di scarsa individuazione stilistica, 
per essere molto semplici e generiche. Qualche riferimento di «stile di 

1 
epoca» le potrebbe dare un tipo dell'ansa a gomito con appendice rilevata I
(de~taanche asciforme). Nella Penisola italiana, la foggia (con varianti) è 
comune nella cultura di Polada(per es. nelle stazioni di Lagozza, Arquà, I 
Barbhe di Solferino, ecc. (dopo 1600 a. C.), la si ritrova a Grotta Farneto 
Bologna e a Coppa Nevigata in terreno di cultura « appenninica» (dopo 
135(i) a . C.). In Sicilia la presenta la cultura della « Conca d'Oro» (Moarda, 
Parllanna, ecc.) che si attarda sino alla metà del II miltennio a. C., e, con 
risc~ntro più proprio cronologicamente, la cultura di Thapsos (1450-1350) 

. durando nella cultura di Pantalica (1350-1000). Ritrovata, da poco, anche 
.nelle «tholoi» funerarie della .Corsica (Foce), nella cultura del Bronzo 
medio dett~ « torréen » (1400-1200 a. C.). La stilizzazione a profilo d'uccello 
dei manici degli attingitoi di Abealzu ricorda simili manici di ciotole di 
Matendole - Colli Euganei, della predetta cultura di Polada. Non è pru
dent~ aggiungere altre osservazioni comparative che risulterebbero non per
tinenti né per coordinata culturale né per cOordinata cronologica: quelle 
proJpste portano dei limti di tempo da dopo il 1600 a. C.aI1200, che 
è l'arco, per noi, della cultura di Bunnànnaro. 

~ tipi di seppellimento (caverne e domus semplificate, ciste liti che) 
è, so~rattutto, le suppellettili archeologiche mostrano, in questa cultura, 
un cr rattere rude essenziale, di gusti severi ed elementari. Le ceramiche 
sono di un'asciuttezza strutturale impressionante, quale si può rivedere in 
culture di pastori-guerrieri: ad esempio in quella spagnola di El Argar, in 
quella «protoappenninica» di Gaudo-Rinaldone nella Penisola italiana. 
Anche la cultura di Bunnànnaro ci sembra una cultura di pa:stori-guerrieri. 
Mentre, pur resistendovi le componenti orientali anzi sovrapponendosene 
di p'ilI recenti, e nuove (spartiti centenati), si avverte l'attenuarsi della 
« conpscenza» astrattiva (nelle domus non vi è più la simbologia d'un 
tempo), per opposto si. intuiscono preoccupazioni di vita materiale, con
creta,! sul piarl.0 della realtà e delle esigenze obbiettive. Non è tempo da 

. sciupl re in speculazioni metafisiche (assenza totale della decorazione nellè 
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·ceramiche) m\l- di organizzare la vita pratica su strum~nti non numerosi 
ma funzionali, in modò da esser atti a spostamenti improvvisi e rapidi 
cla un Iluogo all'altro, in una cultura mobile e",pinamica. Nel Sulcis r!. Igh 
siente rl paesaggio da pastori (ma anche l'asst!hza di centri di vita stabile, 
mentre possiamo supporre pitcoli agglomerati ed abitazione temporanea di 
capan~e di frasche quali nei '«medaus » di ogg;i\ ~uggeriscono una cultura 
transutnanté che predilige luoghi, come le mon~gne, atti naturalmente alla 
difesa' ltre che all'economia pastorale. Dove la stessa cultura (Cagliaritano, . 
Sassar~se) si introduce nel sustrato delle culture, a fondo agricolo ed « este
tizzantle », prenuragiche, si trasforma in cultura stabile. Il trapasso fu 
graduJ le ma la conquista non dovette essere, sempre, pacifica. Perché, non 
pacificb, bellicoso, anzi, fu l'animus generale della nostra cultura. Belli
.cosa ep, ormai, a metà del II millennio a. C. là « vocazione» della mag
gior !larte dei popoli del Mediterraneo, giacché l'età del Bronzo (l'età 
.della guerra) faceva sentire i suoi stimoli e le sue passioni, il suo stato 
storico! di necessità. 

Èj certo, uno spinoso problema quello di individuare come e dove è 
sorta la cultura dei pastori-guerrieri di 13unnànnaro. Un'ipotesi, perÒ, può 
essere Ilecita: d ì identificarla in quei gruppi di genti della cultura di S. Mi
chele, Ii quali, portatisi dalle basi agricole litorali e sublitorali all'internò 
dell'Isbla, vi abitarono formandosi, per influenza dell'ambiente naturale, 
,consuetudini pastorali e condizioni ' economiche conseguenti che si tradus
sero, 1u1 piano psicologico, in un umore attivo ed aggressivo, proprio di 
.rastòri. Con essi, ebbe orìgine quella che si può chiamare la prima civiltà 
sarda Idi altopiano, pastorale e guerriera. La «civiltà di altopiano» sarà, 
poi e per secoli, la civiltà nuragica e la sostanziale vera e tipica civiltà 
.della Sardegna sino ad oggi. La éultura dei pastori-guerrieri di Bunnànnaro 
è la germinazione (o filiazione), a spazio geografico dell'altopiano (e mon
tana) della cultura di ~/ Michele. In questo suo spazio e nel suo « umore» 
pastorale-guerriero noi vediamo il terreno «congeniale », naturalmente è 

spiritualmente, all'introduzione della formula architettonica «micenea» 
ed orit ntale in genere della « tholos» e, con questa è la componente tradi
zional~ « occidentale » ~ella tecnica litica a filari, del sorgere del nuraghe. 

lo mi rendo conto quanto questa ipotesi contrasti con l'altra 
'finora ~seguita - di assegnare alla torre nuragica nella sua più elementare 

esp.res&~one forni aIe, l'origine prima marittima e sub-marittima e, poi., una 

penetrf zione graduale verso l'interno. Quando si ritiene di cogliere nel 

'nuragl3.e, o meglio nella sua essenza architettonica della «tholos », una ma


. trlce cl tema, extrainslJlare, il pensare ad un itinerario dalle coste ai monti 
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è del tuttb giustificato, in linea logica; né mancano presso il mare, esempi 
di torri estremamente semplici (torre primitiva del nuraghe «a tancato » 
di Domu IS'Orku - Sarrok (Cagliari), però con materiali tardivi. Peraltro, 
i fatti, almeno allo stato presente delle conoscenze, sono in favore del 

I 
process'o formativo interno, «continentale ». l nuraghi di Serra ilixi 

0 

e 
S. Antioc<l> di Bisàrcio, presso i quali furono trovati i lingotti di rame egei, 
sono situ~ti nelle regioni remote di Parti Alenza e del Gocèano, lontane 
dal mare., Poiché i lingotti erano merce pregiata (tanto che nei dipinti 
della tompa di Rehhmiré figurano come doni regali dei Keftiù, cioè dei 
Cretesi, a~ Faraone), si deve vedere in quei prodotti, elementi di scambio 
fra i comfnercianti egei (i « Micenei» delle Isole) e centri consistenti di 
cultura di Bunnànnaro, tanto da potervi accogliere l'archetipo della 
« tholos » e dare inizib al processo di adattamento di essa, da monumento 
chtonio qual era nella patria d'origine, alla torre suba:erea di difesa, di 

, carattere civile e laico. Anche la più remota delle due cronologie della 
torre primitiva di Barùmini - se la si accetta nel suo termine medio di 
1460 contemporanea agli anni 1470-1445 dei lingotti delle « tholoi » di Nu
ragus e Ozieri - si riferisce ad un nuraghe dell'interno; ed anche qui la 
forma artllitettonica « micenea », se giungeva non toccava terra vergine, ma 
trovava urla popolazione ben disposta ad accoglierla e ad elaborarla corrte 
fece. In cohclusione i dati di sicura (o meno in sicura) cronologia in nostro 
possesso, rcllativi ai nuraghi più antichi, riguardano soltanto nuraghi del
l'interno, espressi da uno spazio geografico di civiltà di altopiano, dove g~à 
ferveva la 'vita da tempi prenufjigici. Si capisce che questa civiltà, con i 
maggiori centri all'interno per ragioni di difesa, controllava, per neces
sità, anche i luoghi d'approdo marino (la cultura di Bunnànnaro si inse
risce nei villaggi litoranei e sublitoranei .di cultura S. Michele), ma gli 
agglomerati costieri, appena ricevuti gli impulsi o i prodotti dell'estero, 
li trasmettevano alle roccheforti degli altipiani sovrastanti. CosÌ qui era la 
forza, la riserva vitale e · dinamica dei pastori fissi e transumanti, e qui 
anche, col Iprogresso economico e col sorgere degli interessi, la sete del 
potere dei ~ingoli e di gruppi (p'otere tribale), ci'eava i primi contrasti, le 
prime divi~oni, i primi strumenti di difesa e di offesa insieme per le 
prime guerre intestine, per le prime faide: definiva, in sostanza, la sedè 
di necessità! per il nuraghe, che nacque, appunto dal «genio» costruttivo 
di pastori-~uerrieri, di remota origine orientale, inserendo la «tholos» 
egea (un'essenza tombale, del mondo surreale) in un volume a tronco di 
cono elevat6 a filo di pietre sovrapposte (tecnica locale e occidentale),e 
facendo del tutto, con l'invenzione di una scala intermuraria a chioccio!;i; 



una torre militare: un'espressione concreta e pratica, di un mondo 1m", 
merso nel; reale e nel contingente, estremamente umano. Si aggiunga che 
le inquietudini continue create dalle corse sul mare, dalle piraterie, dagli 
appetiti d~ terra occidentale (e insulare) degli Orientali di varia estrazione, 
insospettivano i Sardi come altri popoli delle isole (ad esempio i Siculi 
della civiltà di Thapsos e di Pantalica, orroccati su alture), tanto da comin~ 
ciare ad estendere l'impiego delle loro torri anche per difendersi da even
tuali attacchi di nemici esterni, ben conosciuti dagli indigeni. Così il 
nuraghe, pn dall'inizio, fu uno strumento di guerra interna ed esterna e 
tale rimas~, per un lunghissimo arco di tempo che conobbe vicende dram
matiche, ~.no alla caduta del mondo che lo aveva espresso, come un frutto 
naturale ~er un destino storicO, a metà del II millennio a. C. 

Sull'~rchitettura di queste forme iniziali di torri nuragiche, mi diffon-, 
derò nel capitolo generale sui nuraghi. 

b) La cunura di Monte Clara. 

La C)1ltura di Bunnànnaro continua a svilupparsi anche dopo il 
1200 a. C" cioè dopo la nostra media fase del Bronzo; anzi essa diventerà 
una delle compOnenti più àttive e presenti, con le sue forme materiali 
(specie nello stile dei vasi), nel successivo sviluppo della civiltà nuragica 
dell'apoge~ (età del Ferro). Ma accanto alla cultura di Bunnànnaro, come 
cultura collaterale e differenziata radicalmente, si origina e si afferma, 
dal 1200 'circa al x secolo a.C. e cioè nei tempi a cavallo fra i due 
millenni, la cultura di Monte Claro. 

Essa prende il nome dall'essersi rinvenuti i documenti per la prima 
vOlta in urt ipogeo sul colle di M.Claro, ai margini della città di Cagliari. 
Si è trovata, poi, anche in altri ipogei (Noeddale, Marinaru, Su Cruci" 
fissu) com, in tombe a fossa (Sa Duchessa - Cagliari, S. Gemiliano); e le si 
riferisconol interi e vasti villaggi (Sa Korona - Villagreca, Ruinalis de Sega
fenu - Nu~aminis, Su Guwentu ed Enna Pruna - Mògoro, Campu e Krèsia
Simaxis), talvolta immersi nel luogo di più antichi abitati di cultura 
S. Michel , (Su Cungiau de is Fundamentus - Simaxis, Conca IlIonis • 
Cabras, F nosu - Palmas, Puisteris - MògOro, M. Ollàdiri - Monastìr, 
S. Gemili nO, ecc.). Particolarmente significativo il ritrovamento di oggetti 
di M. eia o dentro il nuraghe di Sa Koròna, di tipo elementare (torre a 
c~~era ro~onda senza nicchie, fon se~plice an,dito ~'ingress~); nO,n p~iva 
dI mteressf la loro presenza nélle adIacenze dI altn nuraghi (PUlstens e 
Su Guventu - Mògoro; Is Paras o Su idili - Isili). Un'individuazione su 
vasta scalJdi documenti di questa cultura la consentono le grotte di TanÌ 
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Carbonia: una grande caverna sepolcrale ed un minore anfratto, prossimo 
alla caver a, destinato ad abitazione; nella grotta di S. Bartolomeo di 
Cagliari, ~oi, si ha l'unico esempio di stratificazÌone certa della cultura 
di M. ClaFo, apparendovi sovrapposta alla cultura di Bunnànnaro. A parte 
una debol~ presenza nel Sassarese, la cultura di M. Claro si concentra 
in due ar~e: nella lunga fascia del Campidano, da Oristano a Cagliari, 
nella pian'j- e sui rilievi leggeri che la bordeggiano, e nel Sulcis. La punta 
interna è, per ora, rappresentata dalle tracce presso il nuraghe Is Paras di 
Isili (Sarcic:lano). Anche la cultura di M. Claro, come quella di Bunnànnaro, 
non raggiunge l'estensione geografica della cultura di S. Michele. Ma è da 
tener presente che siamo appena all'inizio della ricerca di queste culture 
protonuraJ iche ben individuate solo di recente. 

I 

A di~erenza della cultura di Bunnànnaro, la cultura di M . Claro si 
precisa in centri abitati in cui i suoi elementi risultano allo stato genuino, 
senza mescblanza alcuna: centri di puro ed esclusivo aspetto culturale di 
Monte CIJ ro. Si osserva anche, come abbiamo detto, in agglomerati di 
cultura pr~nuragica tipo S. Michele, dove si introduce, con stratificàzione 
cronologica! più che di sedimento archeologico e dove pure, in alcuni luoghi 
(PuÌsteris, S. 

I 

Gemiliano), appare seguita, senza evidenza stratigrafica di ter~ 
reno ma con palese successione di tipi e forme diversi di oggetti, delle 
culture medionuragiche. In entrambi i casi non mancano l'interesse. ed il 
valore delUindividuazione, nei centri a tipico contenuto Monte Claro 
perché si offre la possibilità di ricostruire il quadro caratteristico e perso
nale, in quelli dove si rilevano associazioni di culture precorrenti (e forse 
per un breve tempo anche concorrenti) e posteriori perché si apprezzano 
i nessi ed i passaggi, non avendosi delle nette cesure formali , e si conferma 
la forza di lattrazione e di «fissaggio» di certi luoghi veramente elettivi 
per l'insedit mento umano. 

I centr~ tipici si presentano ad aggregato di rozze capanne, con esten
sione limitata, situati per lo più su alture salubri e difese naturalmente, 
quando, co~e a Enna Pruna e Su Guventu - Mògoro e a Sa Korona • 
Villagreca, bon si aggiunge la fortificazione del nuraghe posto nella parte 
più elevata ~el villaggio che si stende al piede in leggero pendio; a Campu 
e Kresia il p,iccolo abitato, del diametro d'un centinaio di metri, sta, invece, 
in perfetta pianura e qui, significativamente, non si vede la torre nuragica. 
Sorgenti d'acqua pulluliano nelle adiacenze dei paesini. 

Le capanne, staqdo alle macchie lasciate sul terreno corrispondenti 
al fondo, si ricostruiscono di forma rotonda o ellittica come indica · un 
esempio tardivo di Enna Pruna) ed erarlO fatte di pietra di medie e piccole 
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dimensioni, quali. si osservano nei resti dei villaggi mogoresi e a Simaxis, 
forse anche di mattoni crudi e pagli~: tipi, tutti, che persistono nei cicli 
etnologici subalterni della Sardegna d'oggi. Rilevo l'interesse della forma 
di abitazione di figura ellittica, in opera medio-microlitica, non divulgata 
nell'Isola, nota soltanto/' in dimore del nuragico l inferiore di Barùmini, 
dopo il x secolo a. C. Fuori della Sardegna, potrebbero avere significato 
di riscontro cronologico del tipo, consimili capanne dei villaggi della cul
tura eolia del «J7lilazzese », nelle isole di. Panarea e di Salina in Sicilia, 
cultura della media età dd Bronzo (1450/1400-1250). Le casette dovevano 
avere stipi e armadi dove depositare i vasi; ciotole, decorate sul fondo 
per esser viste, ne abbeHivano, appese, le pareti rivestite di argilla. Oltre 
che riposarvi, vi si svolgevano varie attività domestiche: la confezione .del 
pane che si doveva cuocere in piccoli forni all'esterno, la c'ottura degli 
alimenti, tal une pratiche artigiane. Al centro della capanna ardeva il 
focolare che ha lasciato tracce in carboni e ceneri. . 

Nei luoghi in cui i villaggi erano fortificati dai nuraghi, in questi, sede 
e dimora del piccolo capo, si rifugiavano, in caso di pericolo, gli inva1idi 
alle armi, e si ponevano al sicuro bestiame e cose di stretta necessità (le 
torri di Enna Pruna e di Su Guventu sono precedute da cortili atti alla 
bisogna). Non conosciamo IU'oghi di culto né dentro né in prossimità dei 
minuscoli borghi, centri di vita stabile e irrequieta, almeno in certi periodi. 

Conosciamo, invece, le tombe dei villaggi della cultura di Monte CI~ro. 
A Cagliari, i sepolcreti si presentano situati a piè delle alture su cui si 
immagina sorgessero le capanne : alla pendice del M. Claro e nella valle di 
Sa Duchessa, a 550 metri di distanza un lUogo dall'altro. I cimiteri erano 
in vista degli abitati che li sovrastavano, per non subir danno e per sugge
rire ai superstiti il ricordo dei morti. A S. Gemiliano le fosse si aprivano 
nell'interno del villaggio e, giacché si presentavano intramezzate alle « sacche 
culturali» delle capanne, si potrebbe anche supporre che non fosse cessato 
il rito antichissimo d] deporre i morti al disotto dell'abitazione, afferman
dosi così, anche topograficamente, la continuità nell'al di là della vita 
domestica e quotidiana, la casa diventando tomba e viceversa. 

Si seppellisce in ipogei sotto roccia, in fosse terragne a volte delimitate 
e coperte da pietre (ciste), in caverne. 

Quanto agli ipogei, se si eccett)la l'esempio di M. Claro, una domu 
a calatoia costruita ' ex novo, negli altri casi (Noeddale, Marinaru, Su 
Crucifissu) si tratta di riutilizzazione di antiche tombe dell'età del Rame 
e del primo Bronzo. La forma dell'ipogeo collettivo di origine · orientaTe 

134 



andav<i sempre plU In dèsuetudine, né pare particolarmente accetto allè 
genti di cultura Monte Claro. 

Vi prende invece vigore il tipo della semplice fossà, scavata nella nud~ 
terra, di dimensioni normali (m. 2 X 1/0,60 X 0,60/0,90 di profondità)' 
di figura ellittica o rettangolare, talvolta con rincalzo di rozze pietre all'in.· 
giro e con tetto di lastre. Se ne è trovato un gruppo di sei (ma erano 
certamente assai di più) a Sa Duchessa e una a S. Gemiliano. A Sa 
Duchessa seguivano un allineamento parallelo ed erano orientate da Est ad 
Ovest. Le fosse contenevat\o uno o più defunti (tre almeno, fra cui un 
bambino di otto anni con una collanina di conchiglie a S. Gemiliano) 
messi distesi o rannicchiati su un fianco sopra il piano della tomba. Presso 
i defunti stavano gli elementi del corredo fune'rario il cui numero variava 
da tomba a tomba. In una fossa di Sa Duchessa il corredo si componeva 
di 'otto vasi di terracotta, ti la disposizione ne era ordinata: su un rilievo 
semicircolare del fondo roccioso in testa al sepolcro, quasi" a far corona 
aLcapo del morto si alternavano, deposti forse secondo un rito, piatti e 
ciotole, cioè sOli vasi piani, bassi e di formato piccolo. Nella stessa tomba, 
ad un lato della calva stavano invece dei vasi di formato medio: un'olia 
globulare e un recipiente situliforme. Il ''numero dei vasi, in genere, è 
contenuto: in media 5-6 per tomba. I morti, oltre che di recipienti di 
terracotta - gli stessi che avevan usato in vita - si presentano corredati 
di'strumenti di pietra. (a Sa Duchessa sorta ' di «clave» e di «pezzi» di ' 
roccia quarzosa, di valore simbolico-protettivo), di 'oggetti di metallo (una 
punta di rame a Sa Duchessa), dicolliine tratte da valve di molluschi ' 
marini e di vaghi tubolari ritagliati da ossa di animali (Sa Duchessa, 
S. '"Cemiliano). Ovvia la presenza dei resti del cibo (molluschi) perché la 
vita si continuasse oltre la morte, malinconica ombra schiarita dalla luce 
rigeneratrice dell'al di là. 

Luoghi di sepoltura alle genti di Monte Claro sono, infine, offerti 
da' caverne naturali. Ai resti sepolcrali dello strato superiore di grotta 
S. "Bartolomeo - Cagliari messi in luce dall'Orsoni, nel secolo scorso, e ' 
soltanto ora individuati come appartenenti alla cultura di Monte Claro, 
si aggiungono oggi, i depositi veramente significativi e vasti, della grotta ~ 
di BaieddJ!s de sa Sedderenciu a circa 15 km, da Carbonia, in ' zona 
limitrofa al terreno del Comune di Iglesias. È un grottone di origine tetto
nica, aperto nei calcari antichi, ' presso il miserabile gruppo di squallide 
case di Tanì in un paesaggio naturale che è, per contrario, meraviglioso 
e rasserenante fra tanta tristezza di esseri umani abbandonati da tutti. 
Nella balza del grottone si affacciano altre grotte di cui una, anglLsta 
all'apparenza, contenente avanzi di stoviglie della cultura di Monte Clara., 
è da ritenersi , per I~ mancanza di fraccia alcuna dì scheletri, destinata a 
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sede ,di ,abitazione, più un ripax:o temporaneo che una dimora fissa. A 
poca distanza delle grotte) una sorgente d'acqua; su, in alto alle rupi, 
un nuraghe, ridotto al basamento e sul terreno oggetti dI vita domestica 
(macine), segno d'un pugno dì capanne, già degli uomini sepolti nel 
segreto, di erto e frastagliato accesso, . del grottone. Quest'ultimo, còn 
1'imboccatura volta a Sud, si sprofonda nella roccia per 34 metri, per 
un primo tratto di 19 metri in linea Sud-ovest - Nord-est e, poi, piegando 
ad angolo in linea Ovest-Est per restringersi in un cunicolo che introduce 
in un'altra grotta. Vi si possono distinguere tre concamerazioni: il vesti
bolo (a), lo spazio maggiore (d) che si allarga fino a m. 8,50, l'ambiente 
di fondo (f) largo da m. 3 a 2 dal quale, per una strettissima e pericolosa 
fessura fra pareti franate (hl, si passa, girando intòmo ad un lembo roc
cioso, ad un ricettacolo tondeggiante (i) di 2 metri circa di diametro, 
basso e scomodo a causa di stalattiti che pendono dal soffitto. Il piano 
della grotta è in discesa dall'ingresso al fondo, ingombro, a tratti, da 
sfaldoni informi precipitati dal cielo dell'antro, fra cui uno enorme 
(m. 2,70 X 2,40) tangente alla parete destra di d; in altri punti, pietre 
più piccole, ma anch'esse dovute a crollo sono ordinate a rozzo muretto 
rettilineò, in una sola fila, per delimi~are da una parte (dall'altra facen
dolo la parete) le tombe (a, c,), in forma di rozzo cassone che in c si disegna 
in un rettangolo di m. 2,50 X 0,80/1,20 l lo spazio per una sepoltura 
individuale. Dove il pavimento della grotta è sgombro di detrito di frana, 
o si presenta il suolo roccioso naturale accidentato oppure questo è coperto 
di un terriccio marrone pulverulento dovuto alla decomposizione della 
materia organica dei morti o da ossa umane, disseminate e confuse qua 
e là per antica e recente devastazione, ed anche per lo schiacciamento 
dovuto al pesò dei massi staccatisi dal soffitto e dalle pareti che vennero 
pure, in certi punti (specie nel vestibolo a, ma anche altrove), a ricoprire 
le salme. Scheletri e materiali di accompagno, sebbene ne sfuggisse la 
precisa associazione di posizione e di numero, si trovarono dappertutto, il 
che ci fa supporre la loro presenza a' decine, in gruppo o isolati (come in c). 
In tre punti (c, I, il fu possibile fare delle osservazioni più particolari 
seppure imprecise. In c, accanto ai resti delle ossa disfatte, stavano fran
tumi di ceramiche scanalate, tipiche della cultura di Monte Claro e, un 
po' al di sotto, una ciotolina emisferica, di rozza fattura dalla superficie 
beige chiaro, con dentro, sul fondo, tracce di fuliggine aderente alle pareti 
(alt. a cm. 3,0 diamo 7,7); lO forellini sotto l'orlo la distinguono per una 
foggia: di cultura Monte Claro. L'intera larghezza di f si vide occupata da 
UnD strato di ossa umane «cremate» o semicombuste, dal Color verdino 



pallido, çl~oste - parrebbe - su . un ' let~o di pietre. Sotto alcune dellè 
p~etre, n{~ tin altri pùnti a ~ont;ttò'f~on le, bssa,~i rinveÌm~ro lO pu.nteruoli 
dI rame d't cm. 12 a 3,5 dI lunghezia, un anellmo pure dI rame dI 2 mm. 
di spessore al filo; un bottone d'osso di colore marrone scuro rettangolare, 
con una co,ppia di larghi fori molto ravvicinati al centro (cm. 2,7 X 2); una 
collanina cf mposta di vaghi d'osso tubolari, e sagomati a rocchetto plurimo 
e a sferetter da un ritaglio di stalattite appeso per mezzo di un manichetto 
naturale df lla pietra, da canini d'animale; (lungh. dei vaghi d'osso da 
cm. 44 a 21 del ritaglio di stalattite cm. 3,3; alcuni vaghi passati al fuoco 
che li ha ~kcura~i, un~ cremato) .. Di ceramiche si raccolsero: una ciotolina 
bassa tronJocomca, dI color beIge, con quattro presette a bugna forata 
orizzontalrJente (alta cm. 5/5,5); un vasellino, alto e stretto, a tronco di 
cono, con J na presina, di colore rossastro (cm. 7,5/8); una tazzetta depressa, 
cilindro-s:oJ ica, con due ansette a bitorzolo con perforazione verticale (alta 
cm. 5). Q ufsti vasetti, per le loro minuscole dimensioni, sono da ritenersi 
usati per deporvi unguenti o forse, meglio, per farne delle lampade prim
tive, con ub lùcignolo di lino infì.lat6 dentro il ritaglio di fieno o di canna 
o di legno, Igalleggiante sull'olio del lentischio o dell'olivastro. I fori nelle 
prese servivano per passarvi dei fili per appendere le lucernette, quando 
si adopera'fano per rischiarare le capannè; ma, nella caverna dovevano 
essere depohe per terra, accanto ai morti, proprio come, ancor oggi in 
Sardegna, . depongono presso i defunti durante la veglia funebre o al 
cimitero, le l « lantias », almpade rudimentali col lucignolo fatto al modo 
descritto. Insieme alle ossa «cremate» si estrassero pure: valve di mol1u~ 
schi (cardiuk), una gran quantità di lumache terrestri, semi di olivastro, da 
ritenersi res~ di pasti funebri. Si rinvennero, infine, lamine di sughero, forse 
appartenenti a vasi e « mense» di questa materia, che contenevano i pasti. 
Altre osservazioni vennero fatte nel ricettacolo i. Una congerie di ossa~ per 
lo più piccdle, ma pure ossa lunghe e frammenti di mascelle giacevano! 
scomposte e , in gran parte disfatte a causa dell'umidità, sotto uno strato di 
terriccio. A*che qui si raccolsero lamine di sughero molto consunte, le 
quali, ~o~se, l,chiudevan.o b bocca di gran~i vasi (d?li,. re~ipienti situlifor.mi, 
olle), lISCIO con ornatI a solcature, alcum con reSIdUI dI sostanze brUCIate 
in fondo o dlla base delle pareti interne e anche all'esterno dove le super
fici si prese~~ano in parte affumicate. Annerite per l'azione del fuoco, ma 
non «cremate» come nel punto f, si videro pure alcune ossa. 

Se nelld spazio f, facilmente accessibile e, in seguito, frequentato da 
pastori, si phò supporre che l'ustione degli scheletri sia dovuta a fuochi 
accesi ripet~tamente per scaldarsi (ma potevan giungere al punto, questi 
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fuochi,. da! « cremare';».le oss-aYlfiane?), lçr~;!;acce di èombustione osservate 
nel ricptt,tolo i dciVé si penift,a''' \rqn gran'di sforzi e non senza pericolo 
sono certamente antiche, del tempo cioè iiì cui vi furono deposte le salme. 
Se non si [VuoI credere che la caverna venisse, di . tanto in tanto, disinfet
tata dai miasmi col fuoco, per non vietare col lezzo insopportabile dei 
cadaveri ih disfacimento le successive tumulazioni, bisognerà pensare ad 
una pratich di semicombustione e di « cremazione» dei defunti; fatta nella 
stessa grotta, o per rito (per altro non diffuso perché numerosi scheletri 
si presenta~o non bruciati) oppure in determinate circostanze: per esempio 
in occasion'e d'una pestilenza, ciò che spiegherebbe la catasta di ossa « cre
mate », di 150 cm. di spessore, nel punto t; richiama, del resto, le tracce 
di ustione rilevate nella grotta di S. Elia, nel livello a cultura Bunnànnaro. 

La mAssima parte degli oggetti ritròvati nella caverna di Tanì sono 
caratterisddi della cultura di Monte Claro, anzi il reperto~io - soprattutto 
vascolare ~ di questa cultura viene qui arricchito e variato. Accanto ai 
grandi vasi! lisci e a sOlcature noti già nella nostra cultura, da villaggi 
e da tombe, si hanno forme nuove, come due belle tazzine di ceramica 
nero-lucidà \ bicchero,de, estratte dal ricettacolo i: una, emisferica, alta 
cm. 7, a riquadri rettangolari con incisioni parallele inscritte, sotto l'orlo; 
e l'altra, cat enata, con spigolo moltO acuto, alta appena 3 cm., con ornato 
a viticci soJ,ra la carena. Sono, queste, tra gli oggetti più fini della cultura 
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di Monte Glaro. Altre forme vascolari, in piccolissima quantità, ripetoITÒ 
tipi della cJ ltura di Bunnànnaro: i vasetti-lampade dello spazio t rappre
sentano per~istenze formali, forse anche contatti tra le due culture. 

Nella cltverna di TanÌ si continuò a seppellire pure in età medìonura
gìca, come provano alcuni vasi (ciotola emisferica, alletta globoide, tazza 
carneata, . f±mmento di vaso a triangoli riempiti di grosso punteggia,tO; 
d'un tipo a tosi dal nuraghe Domu Beccia), raccolti nel vestibolo. Molto 
più tardi, p i, in età romana, la grotta fu frequentata, per ripararvisi. 
Per quanto bon vi sia che debolmente evocata (un vaso con decoraZione' 
esterna a reticella), riferiamo ai tempi della cultura di Monte Claro, la 
tomba megalitica di Ena e Muros - Ossi (Sassari), della fine del periodo: 
XII - X secol~ a. C. La sepoltura sta nei pressi di un lungo riparo sotto 
roccia alto da 5 a 6 metri; più distanziato, a 500 m., il nuraghe di S. Mar
tino, monotf re, di calcare, con strutture poliedriche (diametro m. 13). 
La tomba è costituita da un lungo spazio trapezoidale (m. 6,90 X 1,50/1,40), 
delimitato dt , tre ortost.ati ~er p~rte sui .lati l~nghi e da ~n Ia~~rone a 
coltello per GIascuno del 'latI cortI, copertI da piattabande, SI da Tlsultare 
c:U stile evidehtemente dolmenico, con un taglio a trilite di 0,90 di,à!teziaJt, 
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sotto il soffitto; nessun muro di rinfianc9 a differenza delle «tombe di 
giganti ». lA questa Q!.Ena e Muross,?no sEtte avvicinate due tombe, pure 
megali;~FIJF. con deiìÌi1itaziom/-~~ . 2~tostatì~9a'6gni ,. parte; di ~òpi~os-~aerru~ 
(Sassan)" ltrovate senza materIale alcuni'), , Potremmo defimre Il tIpO un 
dolmen o «cista» ,allungati, e rappreseIita un'evoluzione ddle forme 
tombali «megalitiche» delle culture precedenti. Dentro la tomba di Ena 
e Muros f~rono trovati 35sc~eletri ft:a adulti (in Plaggioranza) e giovinetti, 
fra maschi: (per lo più) e femmine, con crani dolico-dolicocefali di forma 
ellissoide. p orredavano i Ìllorti, in parte distesi e in parte rannicchiati: 
una scheggia di selce; un pugnale con lama a foglia d'alloro e chiodini 
per l'impugnatura (lupgh. cm. 16,2) ed un pugnaletto a lama triangolare 
pure con phiodini (lungh. cm. 7,5) di bronzo; una ventina di vasi, di 
ceramica liscia, alta da cm. 11,4 a 2,15 e con diametro alla bocca di 
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cm. 21 a 9: tazze e tazzin'e carenate, ciotoline emisferiche, tazze conico-
convesse, 1 Iette, vaso tripode con piede scanalato, recipienti con decora
zione ester~a a reticella o cordoni incrociati, ecc., senza anse o con un'ansa 
o prese a ~ngua. Nessun oggetto q'omamento. Le ceramiche indicano la 
cultura di Bunnànnaro, ma ,l'àssociazionecon le sue forme caratteristiche, 
dei vasi a leticella (accostabili ,a quelli della Penisola italiana dello scorcio 
dell'età del Bronzo e del principio del Ferro), la precisano come persistente 
entro l'età della cultura di Monte Claro al cui stile riferiamo le olle a 
cordoni, L'incontro delle due culture ripete il caso di grotta Tanì, ma con 
inversione (hrapporti di maggioranza nell'ltspetto specificO delle ceramiche, 
dominando a Tanì quelle di cultura Monte Claro e a Ena e Muros quelle 
di Bunnàn aro. 

Anche Ise non ne abbiamo le prove in ' oggetti di corredo di precisa 
identificaZiOI e cron010gica, n'oi siamo propensi a credere che durante i 

tempi dellaCUlt.ura. di.. Mont.e....•C... .. ..ai .' laro.,. Si.. fosse' orm el..aborato e fOSS,e giuntoa completa maturazione il processo di svolgimento della tomba megalitica 
- tipicame te dolmenica - alla tomba di giganti con esedra e con stele ' 
o senza, Se olture con corridoio ,a ortostati e piattabande, come quelle di 
Su Covecc~ - Bultèi o di Ollastèdu - Gesturi, e di forma corta e tozza 
con grandi fasciami murari, c,oine gli esempi di S'Élighe Ona o Crasta -
Santulussùri iu (corpo rettilineo dim. 10,60 di lunghezza per 9,40 di lar
ghezza, corridoio di m. 7 Xl) o di Funtana Morta - Sòrgono (corpo di 
m. 8 X 6,80 corridoio di ID; 4,80 X 1,20), potrebbero essere state costruite 
fra il 1200 e il x secolo a. C. Ed a questo periodo potrebbero risalire tombe 
del tipo a lleria dolmenica c'on stele centinata sulla fronte dell'esedra, 
come quella di Nussiu - Paulilatino. Infatti, se si ammette - p~sa: ~olto 
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.... . -:...,. 

j ' 



...I • 

/ 

probabile - che il motivo della stele r<:urvilinea della tomba di giganti 
sia l'iIIlÌiaziòne deHo spartito centinato :dell'ipògeo a facciata architetto
nica déUit cultura dtBunnàn~~.l'(~ · (p. 122 s:.~: bisogna pure accettare l'ipo
tesi che ~a traduzio.oe dello spartito scolpito in spartito costruito, se non 
nei tem, " della cultura di Bunnànnaro cada almeno durante l'età della 
cultura i Monte Claro, ecÌoè a non grandissima distanza cronologica dal 
modello, ché, in caso diverso, l'imitazione non avrebbe senso. Del resto, 
il fatto che la torre nuragica, entro la fine del II millennio a. C., giunge 
a matud zione completa di pianta e di struttura, fa ritenere che questa 
struttura \- impostata sulla tecnica dei filari sovrapposti - fosse stata 

. ; già e lar~amente estesa alla .« tomba di giganti », dando luogo alla costru
zione di numerosi esempi della particolare tecnica nuragica, sia all'esterno 
del corpd e dell'esedra della sepoltura sia nelle pareti del corridoio a 
sezione tr~pezoidale, troncogivale '0 del tutto ogivale (vedasi il pa.ragrafo 

• i sulle «to~be dei giganti»). Purtroppo alla quasi certezza dell'apparte
nenza di E 0lti sepolcri m. egalitici del tipo ind. icàto ai tempi della cultura 
di Monte IClaro non corrisponde alcun esempio di associazione con essi di 
Oggetti assegnabili alla cultura stessa. Invece, si hanno non pochi indizi 
di legami ~elle tombe di giganti del periodo che ci interessa (cioè del tardo 
Bronzo) con la cultura di Bunnànnaro, e più precisamente, degli esiti 
attivi e seJnpre presenti di questa cultura, non più precorrente ma concor
rente dell~ cultura di Monte Claro. I materiali ceramici raccolti da 
L. Gouin in tombe di giganti della Tanca Regia di Abbasanta si legano 
stilisticamelute a quelli delle grotte iglesienti-sulcitane della cultura di 
Bunnànnairo. Ad esempio, stoviglie, caratteristiche di questo orizzonte cul
turale, codte la scodella ad ansa con. appendice sul .gomito, persistono fra 
gli elemen~i , del corredo della tomba di gigante di GOFOnna, tomba molto 
evoluta di \ li.oee e di struttura, del primo periodo del nuragico medio 

(X-IX seCOli ' a. c.).
Infine I alla cultura}4onteèlaro (o ai tempi di essa) si ascrivono nura

ghi. Abbia o fatto cenno aquelli di Sa Korona, Enna Pruna, Su Guventu, 
Is Paras d tro o presso i quaI! sono stati trovati oggetti (ceramici ,in spe
cÌ~) tipici d ' questa cultura; aggiungiamo le torri primitive di Losa - Abba
santa, Bulliftas e Palm~vera - Alghero, nelle quali .si sono raccolte stoviglie 
wn decora~ione a pNnteggiat9 a pettine simili ad esempi dati da villaggi 
di ?uItura. [Monte C]aro-(Ennal>~na). M~, poiché, in queste torri, hoi 
vedlamoglt maturata, c?l ~ass~ggio dalla plU ~le~entare forITJ.a de! vano 
della« thol~s » e del corndo. IOd. mgresso senzamcchle (Sa KOrona). !'Ulu~I.la.. 
ormai comf\l1eta del vano della « tholos» con tre nicchie e con corrìdoi@ a 

~ _. . ... ",~ , ' .
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garetta e scala d'andito (Losa), tutta la gamma dei trapassi e degli svOI
~imenti f+ mali del?~raghe semplice, si .può anc~e sup~o.rre che la m~
Sima partl delle torn Isolate (appunto <leI nuraghi semplIcI ed e,lementan) 
fosse già stata costruita prima ,o nei tempi a cavallo fra i due millenni, 
nel peri040 cioè della nostra cultura. In quante e in quali di queste 
migliaia di torri uniche (molto forse anche con aggiunte di cortili) fosse 
attiva la Jultura di Monte Claro o la concorrente cultura di Bunnànnam 
(che abbi4mo visto n:elle coeve tombe dei giganti), o l'una e l'altra insieme, 
è problerrla acui oggi non possiamO dare soluzione e per cui si invocano 
scavi fort~nati. Ritorneremo sui nuraghi del periodo, nel paragrafo gene-

I 

rale sul tipo di monumento. 
Il qu dro materiale della cultura di Monte Claro è più ricco e variato 

di quello ~eIla cultura di Bunnànnaro e, nella gran parte dei su'oi elementi 
costitutiVJil se ne distacca con evidenza, tanto che a chi si lasciasse sugge
stionarea un ipotetico rapporto fra civiltà di oggetti ed etnia, potrebbe 
apparire dIi un popolo diverso dalle genti di Bunnànnaro. Il che non credo 
si~ ~t~to , e.lla .realtà, r.na !orse dovut? a d~versità di stati so~ia!i ed e~ono
miCI mteIfll, dI aree dI sVIluppo partIcolan e pure a contattI dIfferentI c,on 
l'esterno, r omponenti , tutte che imprimono alla, cultura di Monte Claro 
u~ carattr re di d~tinta. n,ovità rispetto a,Ila , ?ultura arcaicizzante di Bun
nannaro. IMa vediamo Il quadro culturale dI Monte Claro. . 

L'industria litica si è avuta tanto daUè capanne quanto dalle tombe 
(in caverJ a e megalitiche). Eccettuati le c.d. «clave» e i pezzi di pietra 
delle sepdlture di Sa Duchessa che, nella loro elementarità «naturale» 
suggerisc1no un significato simbolico (<< pietre 'animate» protettive, tali
smani), gli oggetti di pietra accennano tutti al carattere d'uso: d'uso dei 
vivi e d'~so dei morti. La materia donde son tratti è di rocce locali: 
basalto, lt va, ossidiana, selce.Le , tecniche sono le tradizionali e le fogge 
rispondono ai vari bisogni ,della pastorizia, dell'agricoltura primordiale, 
della cacJia ecc., forme economiche compensative, non specializzate, che 
dimostrarlo uno stadio sociale ancor primitivo e poverO, entro i limiti di 
un'econorhia angusta e conclusa a base familiare e privata. Si hanno e 

I ' 
utensili di grande, medio e piccolo formato : fra i primi, macine e maci
nelli a rrlano, crogioli per 'operazioni di piccola [ondita; fra i secondi, 


. pestellì, t~ste di mazza, accette; fra i terzi, levigatoi o ciottoli-cote, col

tell~ sche~gi?idi. e l~m~nari, punte di frecc.ia ?eduncolate e~ ovoidi, cuspidi 

vane,rasfhIatOl dI dIversa forma, sùcchlelhe perforaton, lame, 'schegge 

d'uso, eco. Il peso della tradizione si rivela in forme ~ tecniche, ma le 

une sono alterate e le altre scadute, perché è grandissima la distanza 


HO 
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cronologi;ca dai modelli dell'età della pietra ormai superata e dimenticata. 
Tradizio~e vuoI dire echeggiamento, nell'industria litica, di esempi neq

litici e crlcolitici, fra cui spicca la presenza , attiva delle fogge «campi
gnane» '(visibili a Simàxis e a Enna Pruna in tipi disc'oidi e di accette 
qu~dran~olari bifacciali) non senza significato; infatti queste fogge furono 
fra quell1e più gradite al gusto dell'artigianato della pietra nell'età del 
Bronzo, ip Italia e fuoii d'Italia. I materiali litici concorrono a configurare 
la componente arcaica della cultura di Monte Claro che si rivede anche 
in altri ~lementi d'altra materia. ' 

La ~av'orazìon~ del ' metallo non è divulgata. Abbiamo btto cenno 
all'uso d~ crogioli (un esempio, in lava basaltica, a ciotola manicata dal 
villaggio I di Enna Pruna), che significano modeste fusioni nell'ambito 
domestic~) 'con pratiche primitive. Di oggetti ' si hanno: anellini, punte
ruoli, cusiPidi peduncolate di rame; pugnali e pugnaletti di bronzo. I pun
teru'oli, appuntiti agli estremi e schiacciati e slargati al centro, sono simili 
a quelli [della cultura di Bunnànnaro (p. 126); le cuspidi peduncolate .. 
annùnziaflO tipi dei primi tempi della civiltà del ferro (deposito di «ria 
de Huelvf » - Spagna: 850-750; S. Vittoria - Serri: non oltre VIII sec. a. C.). 
Fra i pugnali, quelli di foggia foliare (Ena e Muros), sono nella tradizione 
delle for~e della prima e seconda età del Bronzo iberica e penirtsulare 
italiana, eanticipano esempi dell'età del Ferro incipiente (Molino di Badia 
Grammichele - Sicilia; nuraghe Palmavera e S. Vittoria - Sardegna, ecc.) 
Sul declirtare del II millennio vi dovette essere un rallentamento dei rap
porti corrlmerciali fra laSardegna ei centri di produzione metallurgica, 
orientali ~d occidentali, a cui poterono non essere estranee cause di ordine 
storico, principalmente l'instabile equilibrio della situazione p'olitica me
diterranea. . 

Ma siano le ceramiche, copiose e varie, e talune belle, a caratterizzare 
il quadro culturale. Di contro alle tecniche d'impasto e di cottura tradi
zionali (vÌ sono anche paste quasi «figuline» bianchicce e gialline che 
attestano t'uso del fòrno a camera chiusa), . spicca del tutt'o nuovo e origi

l' 	 nale il co~testo delle forme vascolari che rinnova pure le fogge acquisite 
~alle culture precedenti : per esempio la foggia del tripode. Le forme 
tipiche cdnsistono in doli, olIe, vasi situliforrrii, vasi «a b'ollitoio », vasi 
a colatoiol tazze e ciotole, piatti, trip'odi, ecc. Sono per lo più decorate; 
con tecni1he diverse, e in ciò, oltre che ,nella novità - talvolta senza 
confronti -della sagoma sta la distinzione di queste ceramiche \ di cul
tura Monte Claro dalle altre che pur seguitano ad essere usate, in con
correnza, ~urante lo svolgimento delI~ cultura stessa. Esempi di tali sto
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viglie, de~ tutto lisce e caratteristiche della cultura di Bunnànnaro, si 
trovano, infatti, in depositi della cultura e dei tempi di Monte Claro: 
grotta di ITanì, Ena e Muros; ecc. Sono, queste, esiti del mondo arcaico,_ 
« asciutto e duro », anti-decorativo, della media età del Bronzo sardo, che 
durano o tre i suoi limiti finali generali, e improntano, ancora nel tardo 
Bronzo, d'ome continueranno ad influire nei tempi del Ferro, la civiltà 
dei nuragh i che nacque, come dicemmo, nel terreno umorale della cultura 
di Bunnàhnaro. Varie delle forme caratteristiche della cultura di Monte 
Claro trdvano riscontri interessanti fuori della Sardegna e denunziano 
alcune d~ seguire, rinnovando l'imitazione, esempi remoti, altre di parte
cipare de1lo stile vascolare d'un'epoca propria e congeniale come gusto, 
e coordiJ ata cronologicamente. Così, i vasi situliformi ricordano sagome 

I '. 
della «Obergrabkeramik » dello Jutland dei tempi della cultura del vaso 
campanif6rme (Bronzo antico); mentre le olle riecheggiano tipi della cul
tura terr~maricola (Gorzano - Modena, Bronzo medio occidentale: ante 
1250 a. j')' i vasi a falso colatoio si riscontrano con esempi della stessa 
cultura e della «appenninica» (dopo il sec. XIV: S. Paolina di Filottrano 
sino all'v I sec. a. C.: Casinalbo - Modena), i vasi a «bollitoio» richia
mano 11 Jagome tipiche della medesima cultura «appenninica» e «sub" 
appenni~ta ». I vasi tripodi, poi, nell'insieme di forma e decorazione, 
anticipancb le fogge di tripodi delle necropoli etrusco-Iaziali del periodo 
« orientaIizzante» (VII-VI sec.), ponendo problemi di eventuali correla
zioni cult~rali, se n'on etniche, fra litorale sardo e toscaf!o-laziale del Tir
reno già sullo scorcio del II millennio o nel primo secolo del successivo. 

Qua~Ito aII'ornato, questo, .m l'mea genera e, l e ' nuovamente . _ sentIto. 
In parte Fiemerge, tradotto però con altr'o senso, il fondo delle ceramiche 
impresse ~elle sue tecniche arcaiche dell'età del Rame e del primo Bronzo, 
con motivi sfusi e disarticolati (frequente il punteggiato, il taccheggiato 
ecc.). Ma ora è il trionfo della decorazione a scanalature e a rilievi che 
sottolinea, adattandosi alle sagome vasc'olari, con spartiti ortogonàli e 
me~opali ~i, bell'effetto, e accen:ua lo stile «metaIli~o» ?ei recipienti. 
InSIeme alI ornato a solcature SI ha pure queIIo a intaglIo e quello a 
stralucido lin cui, mediante tocchi abili di stecca sulla superficie del vaso, 
si ottengom'o disegni geometrici (spina di pesce, reticolo, ecc.) che simulano 
una pittufa. Il colore, poi, non manca, specie sui vasi di tipo piccolo e 
di pasta ~ubfigulina bianchiccia e giallina. Orli a tesa, anse e manici 
« laminari », risalti partitivi del corpo dei recipienti, fondi piani rivelano 
il gusto e l'età del Bronzo. 

Si di tinguono senza difficoltà componenti dell'età del Rame, ma in 
ciò che è accessorio (direi illustrativo), non-cli sostanza formale: motivi, 
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decadutif della cultura di s. Michel~ nei tripodi; echi di ornato a incisione 
delle «<l:uevas» iberiche e della cultura del vaso campaniforme della 
prima e~à del Bronzo. Le ceramiche rivelano, sia per alcune f?rme sia per 
il preva 'ente stile decorativo a solcature, di aver respirato di un gusto 
più Iato c,omune alle grandi civiltà europee della fine del II millennio a. C. 
e dell'in zio del I: . civiltà «~ppenninica-terramaricola»; di Lausitz; di 
Halstatt, ecc. Vi si individuano, poi, fogge preparatorie di ceramiche 
protoetrusche, con ~tale evidenza di riscontro che è stata affacciata l'ipo
tesi di i?fluenz~ ~elle . sto~ìglie. sarde di c~ltura. Mon~e ?laro s~ quelI~ 
paleotosoane-lazIah, forse In dIpendenza dr .mOVImentI dr gruppI umam 
dalla Safdegna verso le opposte del Tirren'o (per tale migrazione sareb
bero derr ate in Etruria d.all'Isola .;de. i Sardi anche certe formule architet
toniche 1 tipi tombali: sepoIture a «tholos» e a corridoio). 

In 9rdine agli oggetti· d'ornamento, la cultura di Monte Claro in 
parte nor si discosta dalla tradizione (uso di conchiglie marine come 
pendenti Idi collane, talvolta ritagliate a dischetti: cista di S. Gemiliano). 
Ma si infroducono anche elementi nuovi : c'ome, ad esempio, i vaghi di 
collari ritavati ritagliando in piccoli tubulit:ilindrici le ossa d'animali 
(volatili ~ roditori); talvolta sagomandoHa rocchetto multiplo o a sfe
rette sovrb.pposte (cista di S.Gemiliano e grotta di Tanì; elementi tubu

lari d'oss~1 furono PU.re . re. s. titui.ti. dalla tomba di giganti di . Pregan~i - Ger
gei, forse dei tempi della cultura di Monte Claro, ma con ceramiche 
lisce a tr dizione Bunnànnaro). 

Com . le genti di Bun:nànnaro, anche i gruppi umani della cultura 
di Monte! C~aro s~no .g~uppi« ~ard~-nuragici.», ma -. semb~erebbe-:
meno « fe~ocI» del pnmI. Non npudIano, a dIfferenza dI quelh, la tradI
zione decJ rativa e il gusto dell'astratto delle genti della cultura di S. Mi
chele e c~mpaniforme, -sebbene portino un nuovo e diverso sentire del
l'ornato, ~enza' lezÌosità e indulgenze «barocche », ma fondato su un

I . 
gusto di linea rigida e su grandi spartiti ortogonali e metopali che rive
lano una uova« geometria »y quella che precede la civiltà geometrica 
degli inizi del I millennio ed oltre. È il gusto deII'ornato «metallico », 
che è espr ssione naturale di un'età e di una cosCienza di età del Bronzo 
perfettamente maturata. Anche la cultura di Monte Claro rivela un umore 
pastorale 9guerriero, iI primo dimostrato da certe forme di vasi (i «bol. 
litoi »), il' secondo dai nuraghi, ma, al confronto con la cultura di Bun·, 
nànnaro, I~ vocazione bellicosa, il dinamismo transumanteseminomadico 
sono st:mPFrati d~ certi c~imenti di civiIt~ agricola più morbida e posata. 
II che e pr vato pure dal ntorno alla graZIa dell'ornamento, sebbene senza 
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più il senti, ento« vegetalistico» della cultura di S. Michele, ma, invece, 
facendosi lf ogo a una d~corazione «architetturale », cioè, per così dire, 
evocata e sUI ggerita dalla struttura del vaso che ne viene, a sua volta, scan
dita ed es'1tata, organicamente. Ci sembra che la cultura di Monte Claro 
sia assai pir permeabile e/permeata di elementi di quella di Bunnànnaro: 
sia di elementi tradizionali interni precorrenti, sia di motivi esterni con
correnti a , farla respirare in un mondo meno concluso, se non aperto. 
Una cultu ]<l, in fondo, che oppone min'ori barrie~e e si circonda di minori 
sospetti rispetto alla cultura di Bunnànnaro; e che guarda, ora, meno 
all'Oriente le più all'Europa, non perché le vengano uomini dall'Europa 
(non toccandola le correnti etnicheindoeuropee dell'ep'oca) ma perché non 
s~ rinunzi.are, per. ~uant.o. iso.lata, ad assaporarne umori generici e perce
pIrne echI ~ontam 1 qualI non restano senza àlcun frutto. 

Mentre la seconda ondata orientale, pur dandole spunti e concetti, 
mise, in pJri tempo, la cultura di Bunriànnar'o sulla difensiva di fronte 
ad effettivi pericoli di conquista da parte di audaci ed avidi gruppi umani 
tesi, in con orrenza, verso l'Occidente, e provocò il generarsi in essa, per 
reazione, d~ forme autonome semplici e schiette in rapporto con la natura 
e i tempi (teramiche lisce), la cultura di Monte Claro si sviluppa in una 
stagione st6rica diversa. L'immane scontro' acheo-frigio teneva concen
trata, alloA , l'attenzione e le imprese del mondo mediterraneo 'verso 
l'Anatolia, b l'Occidente, di riflesso, veniva ad essere, se non del tuttò 
esente, in glrande misura alleggerito dalle pressioni di una volta. Di qui, 
forse, la «distensione» della cultura di Monte Claro, l'ingentilimento dì 
essa rispett~ alla cultura di Bunnànnaro, le" sue aperture e prospettive 
maggiori e Idiverse. 
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VI 

L'ETÀ DEL FERRO: 

IL NURAGICO APOGEICO E IL NURAGICO RECENTE 


Ma la diaspora conseguente alla guerra dì 'troia (di cui la tradizione 
letteraria Ii segna indizi per la Sardegna), il processo di europeizzazione 
dell'Occid~nte continentale .da parte dei Celti, i movimenti in genere di 
cultura clle 'si verificarono, nel Mediterraneo e nel Continente eurasico, 
nei tempi lintorno allOOO e qualche secolo dopo, riportarono la Sardegna 
e la civiltà nuragica al mondo orientale, sia pure in una situazione storica 
e in una ~imensione culturale ' diverse dalle precedenti. Infatti; dopo il 
x secolo ai. C., sulle coste dell'Isola, dove fiorivano i villaggi di cultura 
indigena, ~i ebbero i primi atti della coÌonizzazione storica, con l'arrivo 
di piccoli ~ruppi di stranieri: furono questi i Fenici, che venivano dal 
Vicino Oriente, da Tiro e da Sidone, sotto la pressione di altri popoli. 
I piccoli llegni sardo-nuragicidovetterò essere turbati da quelle più o 
meno inat, ese ed improvvisé .apparizioni . dal mare, per quanto in un 
primo tem ,o si dovette trattare di approdi a semplice carattere di rap
presentanz l, commerciale e forse si determinarono un modus vivendi bila
terale e unJ sorta di simbiosi u~ana di loc~li e di forestieri sul piano di Una 
convivenza \pacifica, se non _desiderata, accettata come stato di necessità. 

Tutti ,!luesti nuovi e importanti eventi storici collegati corrflllss~ 

migr"atori d't,.nùove e organi,z, zate pOPola, "zi,on,i, ,provocarono nell'Isola" seb
bene in mo o limitato, un certo rimescglamento culturale e forse anche 
un certo leg ero apporto etn,ito di nuovo sangue, ma contribuirono, soprat-

I 
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tutto, a \ rinvigorire le culture di sustrato, poste in allarme per i nuovi 
arrivi e minacciate nei possedimenti costieri, a determinarne un riassetto 
politico ~iù efficiente e un sistema economico-sociale più sviluppato dello 
s~~dio ~i~ale-p~triarcale. Ne~la s~ecie del~a, civ~ltà co~t~uttiva, da tutt.o 
ClO, denr o un Impulso magglOre, 10 quanhta e 10 quahta, al settore edI
lizio e afchitettonico, con rifles~i particOlari n('!lla forma del nuraghe che, 
in definitiva, era lo strumento essenziale per far fronte ai' pericoli ed {!ra 
anche l'ibsegna più spettacolaree di prestigio della grande civiltà a torri 
della Sat degna. In questo ambiente storico-culturale la civiltà nuragica, 
pur non maturando lo staìdio di civiltà urbana . (ma giungendo soltanto 
a livello «cantonale» ~ forse in qualche parte e negli ultimi tempi a 

' . grado « ~ederale»), sfociò in forme di coesione comunitaria, con aree 
geografiche-territoriali ben delimitate, a cui corrisposero nomi di popoli 

I 
di cui ta[uni durarono sino ai tempi della conquista romana: Iolèi, Bà

' l . CA I. an, orSI. . 
Que~ta età, dunque, è im"età veramente protostorica, con i limiti e 

le carenz~ (gravissima quella della scrittura) insiti nel carattere di cul
tura «bai barica» come continuò ad essere la nuragica nonostante il suo 
sviluppo e per quante nOzioni rilevanti e vitali e fatti civili essa avesse 
potuto a9'luisire e produrre inÌln grande arco di tempo. È anche età del 
Ferro pevché lo svolgimento della civiltà indigena avviene in periodo in 
cu! le g.r$ di culture , storiche, (protogreche, fenicio~p~iche, protoetrusche, 
onentah). \:anno uso largamente del ferro e perche Il ferro lo conosce la 
stessa Sar~egna per contatto con quelle culture. Ma deve dirsi che, per i 
fenomeni Idi ristagno (l'aspetto megalit~co è anche tale) che hanno sèmpre 
caratterizato !'Isola e che essa: ebbe comuni col mondo vario dei Barbari 
d'Occiden e (Corsica, Baleari, Spagna, ecc,), il fondo della civiltà dei 
nuraghi, nell'età dei Ferro, resta sempre quella dell'età del Bronzo. Resta 
pure dor4nante, quasi esclusivo, l'impiego di questo metallo il quale, 
insieme allo sfruttamento delrame,del piombo, forse dell'argento, dà 
alle cultu] e delle t~rri proto,' sar, d,e ~n tono industriale, ' .metallurgico, con
sentaneo ' Ila vocaZlOne belhcosadI quelle remote gentI. 

. Lo s rluppo storico della civiltà nuragica nell'età del Ferro avvenne 
su linee fortemente individuali per un duplice motivo. Prima di tuttO a 
causa del ~arattere di fondo della stessa civiltà a « tendenza isolazionista » 
per effetto dell'ambiente naturale e della psicologia della gente; poi per
ché il pro essO dei fatti e degli afVenimenti di natura politica, si svolse, 
per la mal gior durata, in moèlo «antagonistico »,sia all'interno sia nei 
rapporti cdn l'esterno. Le reazioni: che derivarono da questo stato di cose, 
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furono ~n genere non di «accettazione» ma di «ripulsa»; e, quando, , 

di necessità o spontaneamente, gli elementi di fuori (il fuori di dentro e 

il fuori \ extraisoliino), vennero accolti, si produsse di essi una catalisi 

seguita 't al «fissaggio» sar.do che espresse un organismo nuovo e diverso, 

dal cris allino aspetta «locale ». Così, se non mancano del tutto, nelle 

culture nuragiche, germi e motivi forestieri (orientali in genere, proto

etruschi, fenicio-punici, greci,ecc.), nondimeno il colore del loro abito 

originarIo è fortemen. te diluito e stempe.rato dalla componente «indi

gena », al« colore dell'Isola»; e, in ogni caso, non mai si verifica un 

fenomen di ibrida e scoperta contaminazione col «locale », perché lo 

stile del ~uogo trasforma e rivive, in spirito proprio, anche ciò cne, all'ori

gine,er di altri e diversi sedimenti psicologici. Questa natura «antago

nistica» dei Sardi e della Sardegna antica, durerà per i secoli, e contri

buirà a créare quegli sconcertanti esempi di «conservazione attiva e 

vitale» 1i elementi di cultura, sia nello sviluppo più generale della civiltà ~
 
sia in forme particolari di esso · (arte). 


« Antagonistica» fu la civiltà dei nuraghi, in ogni tempo. Ma, soprat
tutto m ~ue periodi, fu plU accanito e drammatico lo scontro di «cul
tura », pfù dura e decisiva la battaglia tra i fronti di civiltà: . al tempo 
delle guerre contro i Cartaginesi prima e contro i Romani poi. Difatti, · 
la «natura antagonistica» portò i Sardi a conservare la loro tradizione 
culturale ,\per tutto o quasi l'ar.c. o di tempo c.orrispo.ndente all'attività nel
l'Isola di quei popoli estranei, resistendo dapprima (dal VI al II secolo 
a. C.) con; le armi e, in seguito, con larivoIta passiva morale e psicolo
gica deriv',ata dalla coscienza, ancor oggi radicata fra gli . Isolani, di essere 
stati e di f.ssere qualcosa di speciale e di individuo per stirpe e per cultura. 

Dei 1ue periodi di ilrto<~ civile », quello fra popolazioni nuragiche 
e cartagi~eSi' fu c) erto ilpiù importante per la vastità dell'impegno, per 
la condota radicale clegli atti, per la ripercussione generale sullo stato 
politico e storico di una regione - la Sarda - che, dietro la spinta del 
pericolo e temo, stava avviandosi a dare alle fòrme di organizzazione 
«cantonal » una struttura unitaria« nazionale », e, forse; nell'intimo, ' 
nutriva git' aspiraziOr;ii . ,a.-d uscire dall'isolamento e a porsi sul piano com
petitivo di conquiste' elÌterne commerciali e chissa anche politiche (verso 
l'Et~uria e le ~aleal!'i). Che l'Organizzazione de.gli Indigeni. fO. sse f.orte ed 
effiCIente, dimostra la . sconfitta toccata, per mtervento dI truppe sarde, 
al generaltt cartaginese Malco verso il 545-535 a. C. Fu l'esito d'una 
guerra . che\ investì' !'Isola con intenzione di possesso integrale per evitare 
la conquis a greca (tran5latoin Sar.diniam bello, Iustin., XVIII, 7, 1; 
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Oros., IV, 6~ 7); e la sconfit~a di Maleo fu una vera rotta (amissa maiore 
exereitus parte, gravi proelio vieti sunt; iterum infelieius vieti sunt). Più 
tardi, perb, questa sorta di fronte nazionale protosardo capitolò in seguito 
alle opera[;ioni militari di Asdrubale e Amilcare, durate circa 25 anni e 
conclusesi1verso il 509 a, C., quando la resistenza organizzata dei «locali» 
fu stronc~ta e domata, e fu sospinta dalle pianure e dalle colline (cioè 
dalle sed~ della «civiltà d'altopiano », ov'erano i maggiori centri e le 
risorse pit abbondanti) nelle zone montagnose dell'interno, s'olitarie, ste
rili e dis~erate (Iustin., XIX, 1). Si' può capire che l'abbandono forzato 
di terre' Che la letterat~ra storica greco-romana ci presenta piené di mo
numenti \d'ogni genere e fonfedi benessere materiale e civìle, provocò 

una e ; .~. na.. .. .. i ..di .ciVi.. . . .g. es..u~ eUltur~le,u. cr.is ltà .fra ,le POP?laZìoni nura ..iche.
E la mar la patetIca dalle <çbelle pIanure 1Olaee» (DIOd., IV, 29-30, V, 
15) - d ,ve gli antichi pastori e agricoltori-guerrieri lasciavano i castelli 
distrutti, e case fumanti, i templi profanati e le tombe dei loro morti 
incustodite - verso le rocce, le caverne e i boschi paurosi del Centro 
mOntano, fu non soltanto una ritirata di uomini, donne e fanciulli perse
guiti, coJe vinti, dal vinci~ore straniero e sospinti verso un carcere, quasi 
verso un : enorme campo .,di concentramento naturale, ma fu anche, e 
soprattuttP, la capitolazione d'un'intera civiltà protesa in uno sforzo deci
sivo e vidna al suo pieno traguardo storico. Con la sconfitta fu pure incri
nata la cbmpattezza etniéo-sociale dCi Sardi della civiltà nuragica,e ne 
risultò la~ prima grande divis~one politica. Da una parte, l'isola «mon
ta~a» de I. Sardi. ancora liberiséppure costretti in ~na .sor.ta ~i « rise~a >~ 
dar conq I.staton, come lo· furono nel secolo XIX glI « mdIalll» arriencalll· .. ' . 
di .Capo · . iusèppechi\isi in una riservadell.'Idaho dai bianchi del gene-t 
rale Mile, continuò ad esprimere una cultura genuina e autentica di 
pastori, p~~ quanto impoverita .e decaduta. Dall'altra, i Sardi più deboli, 
arresisi agt iq.va~ori, ~iventat~ <<co~laborazionisti » per calc'ol~ e per paura, 
furono deltradatr al lIvello dI servI della gleba e· confusero Ii loro sangue 
e la loro Iciviltà mescoland.osi..~..ai mercehar.i libic.i, schiavi, gli uni e gli 
altri, del dpmune padrone çartaginese. Per i Sardo-punici (o Sardo-libici), 
a cultura b ista, i s'ogni di grandezza, già nel v secolo a. C., erano finiti 
nel nulla, l,e la libertà era. diventata una pàrola senza senso. Le madri 
f~cevano ~gli per :ssere as.soldati, .a ~oco prez~o, negli e~erciti di ?arta
gme, com~. le antIche «pIan:uI'!! Isolee» germmavanO bIade e gh alto
piani erbo i dei primitivi pastori ingrassavano greggi per arricchire il 
mercato in ernazional.e d. dI'in.vasore e aumentarne l'insazia.bilebrama di 
pot'" ,"o rrnicO e poHtico. Pe< ; s::; autentic; dò! Centro montano, 
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a -cultJ \a tradizionale senza alcun compromesso, la libertà rappresentava, 

invece, ancora un valore (duratura gliel'aveva predetta l'oracolo), ed il 

suo prefzo li ripagava deisacrifizi materiali e dell'avvilimento morale in 

cui li aVfva caceìati l'avverso destino. Schiavitù e libertà segnavano, ormai, 

una netta linea di confine fra le due parti dei Sardi: quella conformista 

e quella ribelle, la prima forse accomunata dalla seconda al padrone, nel 

disprezz , e nell'odio. :Ed il padrone, noncurante e forse lieto in segreto 

della dil isione, prosperava sulla contesa delle due Sardegne. 


Il srcondo grosso urto fra la civiltà nuragica e quella stramera 
dopo defoli e occasionali scontri fra Sardi dei monti e Cartaginesi nei 

secoli fra il v e il III - avvenne con la conquista dell'Isola, fatta dai 

Romani \intorno al 238 / a. C. I protagonisti furono le tribù deI.Centro e 

delle regioni alpestri, Corsi, lolei e Balari, e cioè i discendenti dei fug

giaschi della grande ritirata del VI secolo a. C., conservatisi in stadio di 

autentici cultura nuragic.a. I Sardi a cultura mista restarono fuori della 

mischia, imitandosi a s~rvire, senza difficoltà, il nuovo padrone. L'occu

pazione .omana delle città costiere nel 238 a. C., si svolge senza combat

timenti d~onara, VIII, 18 P I 400), senza alcuna resistenza da parte dei 
 j 

Sardo-puhici o Sardo-libici. Ma i reiterati trionfi dei consoli romani, 
segnati dt l 235 al 232 a. C., stanno ad inqicare che la penetrazione mili
tare verI l'interno trovava l'ostacolo sanguinoso delle tribù locali di 

t.radizion n.uragica. Si>risve..glia.. ..va la nat.ur•.a «antagonista» dei gUerrier.i

pastori, n n mai sopita del resto, al primo duro contrasto di civiltà. La 

lotta sard -romana fu epic-a, anche perché l'intento del nuovo padrone 

era qUell~ di operare una trasformazione radicale di· struttura «civile e 

mo,al, " ,co,. che non av....evan fatto; Cartag;ne<; wcldooatti della "'CU, 


I / 	

rezza stra egica ed economica, senza preoccupazioni «missionarie ». La 
reazione 1egli Indigenifhpr(}nta in ogni momento, violenta nei periodi 
di maggiore emergenza, fatta di battaglie aperte e di insidie nascoste, 
con mezzi ,chiari e nella clandestinità. La Ìunga guerra di libertà dei Sardi 
ebbe fasi i intepsa drammatìeìtà ed· episodi · di grande valore: sebbene 
sfortunate, le campagI1e . in -Gallurae nelle Barbagie del 231, la grande 
insurrezio del 215 (guidata per terra dal latifondista sardo-punico 
Amsicora e appoggiata sul mare dalla flotta cartaginese di Asdrubale il 
Calvo~} la ~tr~ge di 12.000 !liensì e Balari nell77J edi altri: 15.0?O nel 176, 
le ultIme ~eslstenze orgamzzate del 111 a. C., sono. testlmomanze d'un 
eroismo saldo senza retorica (sottolineato alt'ontrario dalla retorica dei 
roghi voti i, delle «tabulae pictae », dei trionfi del , vincitore). ,Noi ~he 
abbiamo s uito dall'inizio l'origine e lo svolgersi della civiltà nuragica, 
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che abbitmo cercato di individuarne nella vocazione «antagolllshca» e 
nell'attit~bine di «conservazione attiva e vitale» i caratteri fondamen
tali, possiflmo, ora, apprezzare, nel vero senso, il valore di questi avve
nimenti 'i storÌa politica strettamente legati alle vicende finali - e in 
definitiva al tramonto - di una cultura del mondo antico che ebbe una 
coerenza orale e uno stile di vita schietto e libero" non privo di inse
gnamenti, posto che se ne vogliano riconoscere nel passato. 

Su q esto sfondo di. storia della Sardegna (che è poi, nel concreto, 
storia del a civiltà nuragica), si possono distinguere alcune articolazioni 
e fasi cui urali della stessa civiltà che, grosso modo, corrispondono alle 
larghe su :divisioni e ai periodi successivi degli eventi politici generali a 
cui SI e ccennato, Possiamo, cioè, individuare due grandi tappe della 
civiltà nU~agica: la prima, dal x al VI secolo a. C., coeva alla colonizza
zione feni ia e alla conquista cartaginese che cade, come abbiamo detto, 
nell'ultim_\ trentennio del VI secolo a. C.; la seconda, dal VI al II secolo 
a. C., in r;arte (vI-238 a. C.) contemporanea al dominio cartaginese e in 

parte (231-111 . . aIl'assestam politico-militare .a. c.) parallela ...en.to romano 
nell'Isola. Sulla fine del II secolo a. C., cessa la resistenza organizzata 
dei Sardi ontanari e, con essa, viene~nche a sfaldarsi, per gradi, almeno 
nell'aspett9 materiale (non nell'abito IIlorale e nella sostanza psicologica) 
la civiltà dfi nuraghi. La: prima tappa coincide con la prima età del Ferro 
nell'occidlte, la successiva con la seconda età del Ferro. Chiamiamo la 
prima col ,ome di civiltà nuragìcame.dia o apogeicCl, la seconda col nome 
di civiltà luragica finale .o reCente o della decadenza. In seno alla civiltà 
medio-nur~gica si distinguono, poi, delle sottofasi: il medio-nuragico I 
(o Nuragico inferiore di Barùmini: X-IX secolo a. C.) e il medio-nura
gico II (0\Nuragico superiore di Barùmini: VIII-VI secolo a. C.). Vor
remmo diS~ingUere due periodi anche per il Nuragico recente: il I del 
V-III secolo a. C. (Nuragico II di Barùmini) e il II del III-II secolo (Nura
gico-roman ,). Si capisce che queste suddivisioni hanno un carattere prov
visorio e sdno suscettibili di mutamento. 

I - Prima et del Ferro: il Nuragico medio o apogeico (X-VI secolo a. C.) 

È ques~a la vera «stagio~e 'sarda », il periodo del maggior fiore, del- .. 

l'apog:o: dll.ua. ?ivilt~ nuragica che .trovò,. ~el. suo ~sser~ e nei. c~mme~ci 
matenah e spIrItualI con l'esterno, 1 motIVI, 1 modI e 1 tempI dI reahz
zare - co e . di fatto realizzò talvolta in forme appariscenti e meravi
gliose - eJfressioni individuali e personali, in sostanza una sua storia, 
seppure a hvello periferico e subalternQ. 
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Gli scavi stratigrafici effettuati recentemente nel nuraghe e nel vil
laggio n tragico di Su Nuraxi - Barùmini (Cagliari) consentono, ora, di 
articolare questa età in due periodi, come abbiamo detto s'opra: il Nura
gico medJo I (o Nuragico I inferiore di Barùmini) e il Nuragico medio II 
(o Nura~co I superiore di Barùmini). 

a) Il NJgico' medio I (o Nuragico , I inferiore di Barùmini): X-IX se
colo a C. 

Quesfa fase SI e riconosciuta, sul t~rreno archeologico, a Barùmini, 
in uno s~azio scelto all'origine come luogo destinato per la fondazione 

, rituale cl:i un villaggio di capanne intorno al nuraghe: nella pianta 
segnato cbl n. 135. Un lembò di roccia marnosa, per una superficie non 
precisabil~ (superiore comunque ai 34 mq.), fu intaccato con una serie 
di almeno dieci pozzetti circolari disposti a gruppi separati, del diametro 

l 
da 50 a i O cm. e varianti in profondità da 45 a 30 cm.; l'area fu deli
mitata con bassi muretti, alSuisa di témenos. Sono stati fatti confronti 
con santulari all'aperto cananei, di età mOlto antica (Gezer, Tell Dje
deideh, T f lI es. Safi, Megiddo, ip. Pakstina); distese rocciose taccheggiate 
da cd'ncav[tà si hanno pure nel Gargano (Manaccore - Peschici) e si son 
volute ve1ere, di recente, a Nora suHo 'spazio a mare presso il tempio 
di tipo n~opunico, riferendole a un santuario arcaico, ma senza prove 
convincenJi. Nell'area sacra rituale d{ Barùmini le fossette - che ricor
dano anclle le cavità per Iìbagioni o per offerte delle domus de janas 
e delle tor be di giganti ~-~urono trovate ricolme di materiali archeo
logici. ContenevanO vasi, pèr lo più ciotole, e dentro i recipienti erario 
i resti vot vi (frammenti di pugnaletti in bronzo, un anellino), elementi 
d~ sacrifizi cruenti di animali , (çorna di cervo e di capra), gli avanzi dei 

pasti CODSt'mati a , ricord, b, d, e,' lla'. "è, erimonia ,d, i fondazione edilizia (ossicini 
di volatili e roditori misti a céneri e carboni). I vasi, tutti senza alcuna 
decorazion , co~sistevano in ciotole, anfore, boccali, tazze a beccuccio 
o con rili i e prese erette sopra l'orlo, spiane, ecc. Alcune forme sono 
nella tradizione delle ceramiche della culttira di Monte Claro, del nura

gico arcaiII , come l"e CiO,t"ol,in,.' éemisferic, he (si , ,v. Ena e l\furos; p. 136), 
il vaso a eccuccio (si v. Monte Claro, pago 140), i vasi a rilievi (si 
V. Ena e uros e S. GemiIìano, pp. 136, 133); altri,come l'anfora con 
le anse a omito, risenfonoin parte dell'influenza di ceramiche , della 
cultura di Bunnànnaro (v. p. 126). Alla cultùra di Bunnànnaro e di 
Monte Cla o, indifferentemente, riportano i pugnaletti e gli anellini di 
bronzo (pp 126, 139). 
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Da t tto CIO si ri~ava che gli oggetti (e, dunque, il piccolo quadro 
culturale) Idell'area votiva n. 135 di Barùmini, dipendono da modelli di 
aspetti nuragici del BronzO mèdio e finale (Bunnànnaro, Monte Claro) 
e sono a4 essi posteriori come tempo; sono posteriori cioè alla fine del 
II millenniG. Sono poi anteriori dell'VIII secolo a. C., per le constatazioni 
stratigraficlhe che lo scavo ha consentito di fare nel luogo della ' stessa 
area ~itu~~ di fondazione edilizia. Infatti, lo spazio del témen~s, d~po 
la cenmoi la, fu coperto, per non essere profanato, da un velo dI argIlla 
che venn a proteggere e a nascondere i pozzetti ed ìl loro contenuto, 
restando .,010 in evidenza la limitazione costituita dai muretti. Su qUe.sti 
muretti e sullo strato argilloso, a d1stanza di tempo dall'inaugurazione 
rituale dl villaggio, fu costr..uita una capanna rettangolare con un lato 
nreve cu .ilineo e con l'ingresso sul lato lungo Est, riferita alla fase c 
del villag ,io, e cioè al Nuragièo I superiore di Barùmini. Fra i materiali 
vari di q esta capanna (macine e pestelli di pietra, oggetti metallici di 
piombo e bronzo; V,aghi di ambra; ceramiche varie) si distinguono gli 
askoi di terracotta con disegni geometrici, simili ad esemplari profoetru
schi e pr tosiculi non §lnteriori all'VIII secolo a. C. (tipi «villanoviani» 
e di Pan lalic<lj III). ,Il témenos oWiamente, sottostando alla capanna 
dell'VIII sefolo a. C. è ad essa anteriore. Date, c'ome si vede, di notevole 
interesse cronologico. ' ~ 

Nel J edesimo villaggio di Barùmini si riconoscono altri avanzi mu
rari riferiBili al periodo del Nuragico medio I (Inferiore I di Barùmini). 
appartengbno a càpanne di tipo ellittico, altro segno di collegamento con 
la cultura larcaica di Monte Claro (v. Enna Pruna, pago 130). Dei tempi 
che ci in~eressano (x e IX secolo a. C.) è, poi, a Barùmini, il bastione 
quadrilobato a sequenza retto-curvilinea di cortine e torri con cortile, 
che cinge la torre antica dell'età della cultura di Bunnànnaro (secolo 
XVI-XIII a. C,). L'esempio del Su Nuraxi fa pensare che lo schema 
applicato anche in n)ll11erosi altri nuraghi - fosse già divulgato prima 
dell'VIIi se 010 a. C. Anche le torri in opera «poliedrica» dell'antemu
rale sono, a Barùmini, del X-IX secolo a. C. 

Fuori di Barùmini non si hanno documenti di pari evidenza e atten
dibilità su cui basare, con sicurezza, l'attribuzione alla fase in esame di 
cen~ri abi ti. Però non mancan'o indizi che la vita, anche altrove ·nel
l'Isola, fosse in sviluppo in villaggi di capanne non dissimili da quello 
del Su N4 axi. Ad Abini, remota località del ter~itorio di Teti - Nuoro 
diventata fr mosa per avervi rinvenuto ripetutamente dei veri tesori-a,rcheo., 
logici (fra ulun gruppo numeroso di magnifiche statuette di bronzo medio
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nuragich1)' son stati r;ccolti dei vasi a tripode, della foggia di quelli della 
cultura cF Bunnànnaro, i quali potrebbero risalire al X-IX secolo a. C. 
Fuori de~a Sardegn~ forme uguali di tripodi durano nella «Niederrhei
nische H r gel Graberkultur» della media età di Halstatt - Hz 2: 900
700 a. cJ Un piccolo agglomerato di capanne si stringeva, nel Nura-

I 

gico medio I, al nuraghe Losa di Abbasanta, presso il quale scavi, 
purtroppt non molto 'accurati, hanno messo - in luce resti di un altro 
vaso a t ipode con piedi cilindrici come in un esemplare della grotta 
funeraria Idi Palmavera - Alghero, di tempi della cultura di Bunnànnaro. 
Di frontr a queste testimonianze, assumono un significato cronologica
mente meno vago altri frammenti di vasi tripodi recentemente raccolti 
Ilelle vicihanze dei nuraghi Cuccuràda di Mògoro - un nuraghe com
plesso a t Chema trilobato - e di Su Sensu di Sìmala, come pure nei 
luoghi di Mannìas - Mògoro e «Sa Grutta Manna» (dove, però, i tri
podi pot bbero risalire ~a tempi di autentica cultura di Bunnànnaro, :men
tre gli altiri esempi segnano una durata "ella foggia nel medionuragico I). 
Lo svilup~o della· ricerca sul terreno e gli scavi faranno luce sul carattere 
e l'estensioIle dei centri di vita in questo periodo ancora oscuro della 
civiltà nJ.agica. 

A pa~tire dal X e continuando nel ix, si devono essere costituite; senza 
concluder~i cronològicamente, varie fdrme dei nuraghi complessi: le addi

zioni var~l.'k dei corpi SUS.sid.iari.. (lateral.i tangenziali o meno; frontali; con
centriche degli schemi trilobati e quadrilobati a profilo rettocurvilineo 
e concav-convesso; v.il paragrafo sui nuraghi). Abbiamo detto dei vasi 
tripodi trovatisi presso i trilobi del Losa e del Cuccurada. Nel fondo del 
pozzo del !cortile del nuraghe Lugherras - Paulilàtino - un trilobo a pro
filo conc},. O-convesso - vasi globulari a collo, ornati con disegni di 
tradiziOll: calcolitica . (CUltura. di ~an. Michele).' s?ttosta..vano a uno strato 
con askot ell'vm-vii secolo a. C.; Il tIpo e la gIacitura h fa supporre ante
riori all'v I, della fase che ci interessa. Da un nuraghe della Nurra pro
viene un ~ ras'oio» di bronz'o, a lama quadrangolare, con un maniChetto 
ad anellinp : è un tipo che si ritrova simile nella cultura siciliana di Pan
talica Il f:per esemp'io a Mulino della Badia) verso il X-IX secolo a. C., e 
nelle nec , poli «prdtoviIIanoviane» delÌa Penisola:' italiana. 

Acca toai villaggi e in dipendenza dei nuraghi, continua a svolgersi, 
in que~ta ase del Nuragiéo medio I, la « tomba dei giganti ». Nella scarsa 
conoscenz~ di materiali di questa forma dì sepoltura collettiva mégalitica 
e nella i certezza di classificazione cronologica dei pochi reperti per lo 
più poco caratteristici, crediamo di poter fare un'eccezione per la mag
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giore delle due « tombe di giganti» di Goronna - Paulilàtin'o, prossima al 
nuraghe lomonimo, vasto e complesso, a Nord. La grande tomba monu
mentale ~ta a poca distanza dal minore seppellimento che deve aver sosti
tuito un1 volta che questo dO. v. ette essere completamente riempito di sche
letri, e :re . mantiene l'orient~mento con la fronte rivolta a Sud-est. La 
sepoltur~ mostra la forma consueta co~posta del corpo rettangolare absi
dato nellr. parte posteriore e nell'esedra a semicerchio davanti alla facciata 
divisa nej1 mezzo dalla stele centinata in cui, alla base, si apre il piccolo 
portello cjl'ingresso al corridoio che poteva far luogo a un duecento cada
veri: un~ sorta di gigantesca «tomba del villaggio », pruche una 'tomba 
reale o J rincipesca. Nella forma fondamentale e comune per l'articola
zione si ~sserva, però, che, a differenza della maggior parte delle « tombe 
di gigantt », nelle quali si sottolinea lo stacco del corpo murario racchiu
dente il Icorridoio rettilineo dall'esedra arcuata, la tomba di Goronna 
presenta corpo ed esedra senza soluzione alcuna di linea, col profilo peri
metrale ~ontinuato ' a lieve concavità. È lo stesso gusto di linea curva 
globale (~spondente anche alla curvilinearità della stele e dell'estradosso 
della copertura del monumento funebre) che si osserva nei nuraghi trilobi 
o quadril6bi a contorno concavo-convesso ' (per esempio Losa e S. Barbara 
di MacOIbèr); la convergenza . stilistica col Losa - .possiamo aggiungere 
col Lughdrras - non è senza significato per l'attribuzione che ne facciamo 
alla fase ih discorso. La tomba di Goronna è lunga m. 23,77 (la più lunga 
fra tutte IF tombe di giganti), con l'emiciclo frontale di m. 14,48 di corda, 
col corridr io allungato per m. 17,78 e largo m. 1,31 (superficie mq. 23,49), 
chiuso da, lastroni a piattabanda all'altezza di m. 1,40. La sezione del 
corridoio ~ del tipo dolmenico, o a ' trilite, rettangolare con leggera rastre
mazione ib alto: le pareti sono costituite da ortostati, cosÌ come di gusto 
« ortostati~o» sono, al di fuori, ì massi di .fondazione dell'esedra posti a 
coltello e ia stessa stele, alta m. 2,80 e larga 2,40, che costituisce il centro 
architettorlico e psicologico (il richiamo, l'evocazione al ricordo, il segno 
tangibile ~ella memoria dei morti-antenati) dell'insieme costruttivo, di 
elevata e ~omposta monumentalità. II tutto ha un sapore di architettura 
ancora arclaica che il paesaggio circostante, rude ed essenziale, accentua 
e coloriscel con tocé!hi solenni' e fascin'osL . ' . 

Dava ti all'emiciclo erano messi in giro dei cippi conici di basalto, 
di m. 1,40 d'altezza X 0,50 . di diametro alla base: sono delle ! pietre beti
liche, simb li della divinità che protegge i defunti, di cui parleremo nel 
paragrafo ella religione nuragica . . Saggi ., di scavo effettuati dentro il 
corridoio e nello spazio deiì'esedra dettero materiali archeologici d'un certo 
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interesse soprattutto quelli rinvenuti fuori della tomba, che costitUIvano 
gli avano i dei vasi in cui si deponevano le offerte al morto: il « pranzo» 
() la «c na» del morto, e che, dato il ripetersi frequente degli atti della '] 
« pietas ~ familiare e comunitaria, erano anche più frequenti e copiosi 

che nel Iforridoio, entro il quale le salme er~mo corredate (all'apparenza) 


. '1 di scarsi oggetti. 

La suppellettile funeraria consisteva in elementi di pietra e di terra


:1 cotta. Fr~ i primi si osse.tyano una punta di freccia e schegge in ossidiana, 

e un picr olo truogolo quadrangolare con incavo tondeggiante (una lam I 

pada?). y ariate le ceramiche, per lo più di rozzo impasto e di cattiva cot

tura, co~ pochi esempi· di stoviglie di · buona fattura, di aspetto «bucche

roide ». ~i distinsero forme di: pentole bitroncoconiche e cilindrosferiche, 

scodelloni troncoconici, ciotole emisferiche, piatti (o tegami); i vasi ave

vano prcl,e a lingua impervia o forata e ' manici ad anello a filo o sotto 

l'orlo: ti~ica, in un recipiente frammentario, l'ansa a gomito c~n appen

dice ascirf rme, cioè l'ansa della cultura di Bunnànnaro. I vasi sono tutti 

lisci, senzr, alcuna decorazione, carattere che mette il complesso delle sto

viglie (infieme anche ad alcune formoe vas, colari) nella tradizione della 

predetta \cultura. :È appunto questo timbro arcaico (nell'architettura e 

nelle ceramiche) che ci spinge ad assegnare la tomba di Goronna al Nura

gico medio I, e cioè al X-IX secolo a. C. . 


In qi esta fase vediamo apparire per la prima volta costruzioni desti
nate al cr lto. Ciò non significa che esse siano sorte, primamente, nel · 
tempo qUf indicato, nel quale, però, ne constatiamo l'effettiva esistenza. 
Mi riferis€o a fonti e a pozzi nei quali, con l'acqua salutare e comunque 
preziosa dell'Isola sitibonda, si venerava la · divinità in forma simbolica 
e naturali~tica. Questi piccoli e grandi tempI i delle acque prenderanno 
vigore e st iluppo speciàlmente nel Nuragico medio II, quando anche le 
architetturl si rivestiranno d'una forma più elegante e rifinita di quella 
rozza, megalitica, del periodo in esame. Gli elementi utili per stabilire 
senza riserfve l'appartenenza al X-IX di fonti e pozzi sono ben · scarsi; 
tranne qi.u1lche oggetto significativo, il resto - cioè l'aspetto delle strut
tureche i rapporto alle costruzioni del periodo successivo è indubbia
mente più rimitivo - ha vaiore di semplice indizio cronologico, ma non 
pretende a prova alcuna. 

Fra le fonti sacre, piccoli edifizi a celletta a « tholos» che racchiude 
e protegge la vena sorgiva, quella di Sos Malàvidos - Orani (Nuoro) 
potrebbe r· alire al Nuragicomedio I. Vi si rinvennero, insieme ad altri 
vasi, i recif en. ti a trip~de della tradizionale cultura di BunnànnarQ, che 
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abbiam'o v~sto durare , anche in villaggi e nuraghi della nostra fase. La 
fonte è, leI caso particolare, di indubbio carattere cultuale (carattere 
che non è presente in tutte le sorgenti clfstodite dalle cupolette), perché 
il nome di Sos Malàvidos (cioè «i malati ») indica chiaramente che alle 
acque si annetteva, nell'antichità, un potere curativo dovuto allo spirito 
che in essJ si nascondeva. 

Per i \pozzi (si veda sulla loro forma e svolgimento il paragrafo' rela
tivo), gli CDggetti che vi si son trovati, mentre ne provano la grande e 
intensa fr~r.uentazione (e riteiliamo pure la costruzione) ai tempi del Nu
ragico me<i!.io II, nulla o quasi dicono di un loro uso precedente. Unico 
elemento di tradizione antica (addirittura della cultura di San Michele) 
è costituit1 da una ciotola carenata con risalto forato e segnato di inci
sioni lung~ il contorno, raccolta dal pozzo votivo attiguo al pozzo sacro 
di Sant' A~astaSia di Sàrdara. Il suo aspetto arcaico va di pari passo con 
quello dell strutture del pozzo il quale, nella cella coperta a cupola di 
rozzi filari di pietra basaltica, altro non è che una camera di nuraghe 
sotterrata ben si adatta, dunque, ai tempi anteriori a quelli in cui 
(VIII secol a. C.) l'opera poliedrica e megalitica delle «tholoi» degli 
antichi templi a pozzo fu sostituita dall'opera isodoma a pezzatura media 
e piccola, ~orse- sotto l'influenza di tecniche fenicie e greche. Il tempio di 
Sàrdara, cbstruito !)cel periodo del Nuragic~ medio I, ebbe, -poi, durante 
il Nuragido medio II, restauri e modifiche limitati all'esterno e alla 
facciata a Ichitettonlca di sévero stile geometrico. Un altro pozzo sacro 
che vorrei far risalire, come quello di Sàrdara, al X-IX secolo a. C., è il 
Su Putzu f« il p'ozzo») di Orròli, che faceva parte d'un vasto villaggio 
di capanne di età nuragica apogeica. Qui nessun oggetto significativo di 
cosÌ alta c~onologia. Ma l'aspetto rozzo dell'opera muraria di base, l'alto 
indice del ~apporto fra il diametro e l'elevato della cella, la genuinità del 
gusto cUnflineo nuragico, l'unitarietà della linea del perimetro (senza 
articolazione il tamburo e véstibolo come in altri pozzi), tutto l'insieme-, 
che lo fa lonfondere quasi con una tomba di giganti, stanno ad indicare 
che il mon mento è molto antico e forse è da mettersi in testa alla serie 
dei templi a pozzo di tipo arcaico, cioè a strutture propriamente da 
nuraghe. Ìn via ipotetica, e sulla base d'un puro criterio di Jevoluzione 
formale, sa~emmo tentati di riferire al Nuragico medio I tutti i pozzi di 
quest'o tipd, costruiti come i nuraghi, con una tecnica tradizionale del 
II millennid' a. C. Ma vorremmo contortata l'ipotesi da dati di fatto che,· 
purtroppo, ancora non conOSCIamo. 

Vi è, ,oi, un complesso interessante e importante di elementi indu
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striali, oslia di civiltà degli oggetti, che, meglio dei monumenti, prova un 
certo :e1 or.e di ~ita e di traffici de~e ge~ti n~r~g~che nei pri~ due sec~li 
del mIllenmo.' PlU che dalle ceramIche di Cul SI e parlato plU sopra e m 
cui si riCll noscono degli -addentellati con le culture precedenti locali, que
ste prove sono date specialmente da utensili ed armi di bronzo, di foggia 
caratteris ica e di valore indicativo circa l'origine e l'età. Sono, anzi, questi 
oggetti c e, per la prima volta, consentono di riconoscere il vero tono 
del bron+ nella civiltà nuragica la quale, nei secoli precedenti al mil
lennio, piu che altro, a causa del raro apparire del bronzo ed anche del 
metall<Y iA genere, era una civiltà della pietra in grande ritardo. Ora si 
può parlr e sul serio di una stagione del , bronzo; come quella che, per 
secoli nO~l(molto distanti, ci presentano i poemi omerici e tutta la tradi
zione storico-letteraria greca delle origini. I bronzi della cultura medio
nuragica I sono di grande interesse per le correlazioni che ci permettono 
di stabilir~ fra la Sardegna e altre regioni del Mediterrane'o e dell'Europa. 
Alcune dii queste correlazioni stringono la Sardegna all'Oriente e a Creta 
in specie; in altre si inser}scono i paesi dell'Occidente: la Spagna e le 
coste atlantiche della Francia e dell'Inghilterra. Questi bronzi proven-

I 
gono da~positi o ripostigli, c,he co, stituivano la riserva di roba veochia 
da rifond e ai ramai o il ciarpame di rigatteria, formatisi per lo più nei 
primi te pi del Nuragico medio II, cioè dopo 1'800 ~. C.; ma la loro 
confezionel appartiene ad età anteriore, e cioè al nostro Nuragico medio I. 
È da not~re che nella maggior parte, i bronzi - quelli d'importazione 
che ci interessano maggiormente per il loro significato culturale - proven
gono da ripostigli di luoghi situati in prossimità della costa. Ad esempio 
il 7, 6,8 , % \delle accette di foggia straniera figura ,nei depositi di M. Ar-· 
rùbiu, di ~arròk e di M. Idda Idda di Decimoputzu~ dietro il Golfo di 
Cagliari, s Ila cui rotta passavano le navi fenicie e orientali dirette in 
Occidente e quelle atlantiche che facevano vela, per ·le Baleari, verso' la 
Sicilia: Le spade con impugnature ad alette basali e a bottone in testa, 

d~imita~io~~, di mOd, elli , " , , ,egeO-mic~nici, si tr.ova~o sol~anto n~l ripostiglio 
di DeClIh~futzu. In sostanza crediamo che Il prImo VIgOroSO Impulso alla 
produzion~ metal10tecnica protosarda dovette venire dal di fuori, sia dal
l'Orie,nte , ~ ,' grandi centri metallurgici europei dell'Occis 'a, soprattutto,' dal
dente dove la presenza dei Celti - popolazioni di vocazione « guerriera» 
- attirav , l'industria e alimentava il mercato continentale e mediter

raneo, quet 'Ultim'O r>"er il ve,i,co,IO degli armatori siriaci e, tartessi (audaci 
marinai de Sud deIaa Spagna) e forse anche degli stessi Sardi nuragici 
in possesso 'una flotta mercantile che, all'occorrenza, poteva trasformarsi 
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in una forza militare di difesa costiera dell'Isola. Si capisce che gli uten
sili e soprattutto le armi di bronzo dei piccoli complessi industriali del
l'Europa atlantica e centrale (le officine Krupp d:i circa 3000 anni fa!), 
fossero b~n accetti ai Sardi,guerrieri anch'essi. E non ci stupisce che 
questi prendessero a imitare i modelli, apprendendo pian piano tecniche 
e proces~ di lavorazione e passando, poi, a una produzione artigianale 
locale cop forme e segreti del mestiere propri, con invenzIoni e sviluppi 
tecnologifi personali. La Sardegna del Nuragico medio II diventerà una 
terra d'elezione per le alchimie del bronzo, in oggetti e figure, e sarà 
trasformata in un arsenale d'armi non meno minaccioso delle sue migliaia 
di torri. La presenza del rame e di altri minerali metallici nell'Isola (ar
gento, pibmbo), la vicinanza dello stagno etrusco di là dal Mar TirrenO, 
percorso idalle navi nuragiche, contribuirono a incrementare l'industria 
metallur~ica sarda e a farne una delle produzioni più caratteristiche e 
1;ingolari IdeI Mediterraneo nei tempi inoltrati della prima civiltà del Ferro. 

Ci rtesce difficile attribuire con sicurezza al Nuragico medio I (X-IX 
secolo a.IC.) tutti gli oggetti di bronzo che, altrove in regioni .mediter
ranee edl europee, si trovano in contesti dei primi due secoli del inill~n
nio. Parte di questi oggetti poté essere imitata e prodotta in luogo anche 
dopo la Inostra fase di cultura dei nuraghi. Sceglieremo, dunque, i più 
tipici e quelli che ci sembrano' appartenere, fin dall'origine, alla produ
zione e t I commercio estero. 

Talil sono le spade citate di M. Sa Idda - Decimoputzu, nelle due 
versioni r d alette basali e con bottone cilindrico sovrastante all'impugna
tura maÉicCia e tniforata e a «lengua de carpa» o «lengua de gato ». 
I paradi i della prima varietà vanno cercati in spade dell'estrema fine 
del Min ! ico recente III, di Creta (Zapher Papoura, MOuliana) e del
l'Egeo ( . orinto, lalisos, Jonia); rappresentano una tradizione del submi
ceneo (* ic. III C: 1230-1100 circa a. C.). La seconda varietà, più tar
diva, rierntra in un tipo« atlantico-europeo» largamente diffuso (Spagna, 
Francia, Inghilterra, Germania, ecc.). Nel ripostiglio di ' «La Ria de 
Huelva ~ - Spagna del Sud, si presenta intornO all'BOO a. C. Sulla data
zione de lè spade di M. Idda, anteriore all'VIII secolo a. C., può aver valore 
di prov anche l'osservazione che la foggia non figura fra le pur varie 
forme d' spade di bronzo portate dalle statuine rappresentanti soldati del
l'èsercito pro~osardo, le quali furono cominciate a plasmare non prima 
dell'VIII ecolo a. C. 

Las~iando da parte i tìpi semplici di ' asce di bronzo senza e con mar
gini rialtati, che si modellarono per lungo t~mpo in Sardegna (lo dimo
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strano le forme da fondere), altre forme di accette hanno un significato 
ben diverso per le correlazioni e per stabilire l'età. Il tipo di accetta a 
spalla e ~ codolo (nuraghe Badu e Tuwu - Ozieri, nuraghe della Nurra, 
ripostigliq di M. Arrùbiu) si ritrova analogo nel tesoro di Mulino del 
Salto - *odica, della fase culturale siciliana detta «fase di Cassibile»: 
1000-8501 a. C. II tipO di accetta piatta con due sporgenze marginali (ripo
stigli di ~1. Idda e Abini - Teti; Fordongianus), è diffuso in Sicilia, Italia 
occidentalIe, Penisola iberica, Inghilterra. Nel deposito spagnolo di Huerta 
d~ .~rribr, presso Burgos, è ass~ciato. c~n rasoi a foglia, caratteristici, in 
SIcIlIa, ~lla predetta «fase dI CassIbde»: 1000-850 a. C. Dello stesso 
tempo sora da supporsi i tipi di accette piatte con occhiello su d'un lato 
e spina dfÙI'altro (ripostigli di M. Idda e Forraxi Nioi) e con due occhielli / 
(ripostigl~ di M. Arrùbiu, M. Idda e Forraxi Nioi): il primo tipo ha 
confronti · nella Penisola iberica, nell'Inghilterra e nell'Irlanda, il secondo 
nella Pedisola iberica, nelle Baleari, in Francia e, ma rari, nella Penisola 
italiana. iTipi «atlantici-europei» sono le accette a tallone con unico 
occhiello e nervatura sulla penna (M. Idda) e con due occhielli laterali 
(M. Arrùpiu, M. Idda). Caratterizzano il Bronzo II della Germania (Mon
telius). In Sicilia la prima varietà si ascrive alla «fase di Cassibile»; la 
seconda, Inel citato tesoro di Huerta de Arriba, si accompagna ai rasoi 
tipo Cassibile: 1000-850 a. C. Le accette a cannone con un solo occhiello 
o con due occhielli e nervatura sulla penna di M. Idda accusano la stessa 
diffusionJ « atlantica-europea ». Accompagnano i periodi II-V Montelius 
della cul~ura germanica; in Sicilia sono presenti nella « fase di Cassibile », 
nel tesor~ di Modica (1000-850 a. C.). Infine, il tipo di accetta a tallone 
con alettr, di Forraxj Nioi,M. Pelau. (Sassari), Bunnànnaro, trova i ri
scontri p.ù prossimi, oltre che nell'area franco-tedesca, in quella italiana 
con gli ésempi più antichi del ripostiglio di Piediluco: 1000-850 'per 
Aoberg (fer Pallottino: 800-750). 

Per gli altri oggetti di bronzo, abbiamo detto, più sopra, del rasoio 
da un myaghe della Nurra, identiço a un tipo della « fase · di Cassibile ». 
Tutti questi riscontri in armi e utensili di bronzo, interessanti una vastis
sIma area in cui si intrecciavano i rapporti commerciali di culture europee 
e mediteI'fanee, si incontravan'o genti e popoli diversi per razza, lingua e 
civiltà, si concentrano in un p.eriodo anteriore a.lla fondazione di Carta-

I 

gine e al~e «kti§eis» delle ,~ittà greche nella Sicilia, nell'It~lia meridio
nàle, in frovenza e nel Nord-est della Spagna. Siamo cioè in tempi che 
precedonj il colonialismo e l'imperialismo punico e greco nell'Occidente, 
cioè in IP'epoca di una certa libertà sui mari per cui anche ai popoli 
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« barbari »r dell'Ovest, consentendolo la concorrenza siriaca, si dava la 
possibilità di movimenti, di dialoghi commerciali, di inc'ontri culturali e, 
con essi, si respirava una certa iltmosfera di autonomia contenuta nell'at
tività pers4nale cli piccoli staterelli indipèndenti. Forse, non mai come in 
questo perlodo, il Mediterraneo e l'Atlantico, il Centro Eur'opa e le isole 
mediterra~ee ' (specie le Baleari, la Sardegna, la Sicilia) furono allacciati 
da una re~e di interessi corrispondenti a specifici bisogni, a cui contribui
rono un p~' tutte le piccole e grandi èomunità etniche in secoli piuttosto 
tranquilli e pacifici. Anche la Sardegna dei nuraghi dovette dire allora la 
sua parola

r 

e far sentire il suo intervento nella misura consentita dal suo 
valore st0l1cO e politico - di peso non elevato - e dal quadro generale 
delle esigenze e dallo stato particolare dei singoli altri popoli c'oncorrenti 
a condizio~are il contenuto, il grado e i limiti dei rapporti intercorsi. La 
tempesta della conquista éra ancora lontana e i legni che tagliavano l'az-

I 

zurro del 'mare, negli itinerari tradizionali, sui cammini degli antichi, si 
scambiavano voci serene e saluti di amicizia. Dietro il mare, sugli altopiani 
ventosi, dai verdi pascoli e neri per boschi, nel silenzio rotto soltanto dalle 
voci delle pestie e dal grido degli uomini, sicuri nelle loro torri, i costrut
tori dei ntIraghi gustavano, 'con sottile incant'o, il sapore della libertà: 
totale,globale, come la libertà della natura intorno. 

b) 	 Il Nurfirgico medio II (o Nuragico I superiore di Barùmini): VIII-VI 
secolo a. C. 

Come'l la fase precedente, questa è chiaramente documentata, in sedi
mento stratigrafico, nel villaggio di Su Nuraxi di Barùmini. I materiali 
che ne provano l'esistenza, sono contenuti nel livello di base della capanna 
n. 135; li\leIIo che, come è stato detto (p. 148), sta sovrapposto al témenos 
rituale con oggetti del Nuragico medio I. L'o stesso livello giace sotto uno 
strato, contenuto nella stessa capanna n. 135, del Nuragico II di Baru-· 
mini (cioèl del Nuragico recente). La sequenza stratigraficaè, dunque, di 
grande ev~denza e di speciale significato; anche i materiali del livello del 
Nuragico Imedio II (fase c dL Barumini) sono tipici (in particolare gli 
askoi e gl~ altri vasi di terracotta con ornato geometrico) e si ripetono, 
con abboridariza e frequenza, i;o luoghi archeologici vari (capanne, nura
ghi, tempj~, ecc) dea periodo che si studia. ' 

Ques~peTiodo ci offre una vaSta materia d~informazione e di docu
mentazionb, perché corrisponde aII'arcocronologico del massimo sforzo 
culturale, : del1'attivi~à più larga e più intensa della civiltà nuragica che 
giunge al suo apogeo. In mezzo a tanta dovizie di dati archeologici nOI 



scegliere o quelli essenzIali e di maggior rilievo, riassumendo ciò che può 
essere utile a darci un quadr'o -generale della vita e dei tempi, che furono 

d'una ce~a viva~ità ~ . ~r?duttività ~to~.ica: .i mi.gliOri c.~e abbia con.osciuto 
la Sarde · il nell antIchIta e (vorreI dire) smo ad OggI. 

Il P ogresso dell'organizzazione sociale e lo sviluppo economico dei 
gruppi tn balisi manifestano, in quest'epoca, col costituirsi di numerosi 
villaggi, d'orrispondenti a centri abitati 'di natlJra agricola e, per lo più, 
pastorale,1 di tipo fisso. Sono circa centò ~illaggi nuragici, finora conosciuti, 
sparsi pel 1'ISola, distribuiti in ogni zona, appunto in rapporto con le due 
economie e con i suoli agrari relativi. CosÌ vediamo agglomerati di abita
zioni fra 1 monti (Abini e S'Urbale di Teti), sulle colline agricole (Su Iriu 
di Gergei] Medesas di Lasplassas, Su Nuraxi di Barùmini, ecc.), sui grandi 
altopiani ilei pastori (SuPranil di Orroli, Serra Orrios di Dorgali, Serrùci 
di Gonneia, ecc.), e in riva al mare (Cala Gonone di Dorgali). Sono situati 
alle quot . altimetrichy della media abitabilità, fra i 200 e i 700 metri 
(media c+ rispondente a quella dei centri attuali) . Ma, non mancano esempi 
di aggreg~ti a livello del mare, come il gruppo di 114 capanne di nuraghe 
~rvu - Cftlagon.one,. oa più di ,1000 metri d'altezza come il . grosso p.ae
smo montano dI Rumas - Arzana (m. 1197 l.m), composto dI 200 abIta
zioni circ6lari, dai 4 ai 9 metri di diametro allo zoccolo di rozzi massi di 
granito. I J numero delle capanne varia dalle 40 alle 200, costituendoj cosÌ, 
borghi d~ cento a circa mill~ persone, calcolate in 4 per capanna. In essi 
si osservaj l~ forma più espli~ita ed evoluta dell'aggruppamento demogra
fico paleosar.do e delle sue manifestazioni di vita individuale e sociale, 

-economic1 e religiosa, in sostanza il quadro più umano delle molteplici 
esperienzll civili delle. genti in.d . . igene dell'età del Ferro. Non si tratta di 
un'entità urbanistica nuova nel complesso ma è il vecchio agglomerato 
delle cult . re precedenti dell'età del Rame e del Bronzo, di scarsa consi
stenza, cHe si arricchisce di unità c'ostruttive più solide e durature (per 
effetto di una raggiunta stabilità sul terreno forse raffermata dal diritto, 
assunto o riconosciuto, della proprietà privata terriera almeno in p~ossi

mità del illaggio). In questo tessuto edilizio, le cui caratteristiche non 
rivelano El ementi di valore sociale c'osÌ elevato e organizzato sull'interesse 
collettivo da pretendere titolo di città (abbiamo detto che la nuragica 
non è ci .iltà d'i tilPo urbano), si inseriscono, con evidenza e -frequenza 
maggiore che nel passato - cioè nelle culture « a villaggio» di Bunnàn
naio - M pnte Clara e- del Nuragico I medio - costruzioni di particolare 
rilievo co unitario: il nuraghe, la tomba dei giganti, iI pozzo sacro .0 

meno, al i tipi di tempIi. Il nuraghe, situato per lo più _ai m,argini del 

161 

http:paleosar.do


borgo in Imodo da att~tirne 1'offesa richiamandola in un settore perife
rico, peJFzionava l'aspetto del villaggio come la rocca feudale dà com
piutezza al borgo medioevale che domina e protegge. Anche la tomba 
dei gigan~i sta alla periferia del centro· abitato, pòco discosta in genere, 
isolata (Mesedas di Lasplas~as) o a coppia (Sa Idda e Ruinas - Arzana). 
I templi, Ia pozzo o a «mégaron », stanno dentro l'abitato. 

Anco~ché in qualche villaggio (Serrucci, Serra Orrios, Barùmini) si 
colga unJ tendenza a svolgere il tipo del centro abitato rotondo coerente 
col gusto Icurvilineo in cui si esprimono, di regola, recinti e capanne, è 
mancato tI compimento razionale dello stile dell'aggregato circolare, cioè 
lo sviluptlo concentrico delle abitazioni intorno ad un'unità più distinta 
ed evidenfe come poteva essere il nuraghe o il sacello o un altro elemento 
« pubblico» di polarizzazione delle unità costruttive. Ciò stupisce, in ap
parenza, ~uando si pensa che il gusto nuragico della circolarità avrebbe 
trovato nr l tipo del «Rundorf» un'espressione più che naturale psico
logicamenite. Ma si deve tener presente che la civiltà nuragica non è una 
civiltà cl, sica, cioè una civiltà logica alle estreme conseguenze con una 
coerenza stilistica globale; è invece una civiltà «impulsiva» che rifugge 
dal perfetto e dal finito, obbedendo alle suggestioni delle disarmonie, degli 
squilibri, tlelle improvvisazioni «barbariche ». Così, le abitazioni dei vil-

I 

laggi, anzfché esser composte ed incentrate su d'un elemento urbanistico 
di IBaggi~r spicco che pure si possiede in varie forme come abbiamo 
detto, sono «disgregate» in isolati (fino a sei a Serra Orrios) sparsi a 
caso, senz~ ordine, significanti una sorta di aggregazione «pubblica », 
« comunitl ria» provvisoria, non sentita, accettata per necessità di difesa 
ma non Pf r riconoscere il valore della vita collettiva e del bene e dell'in
teresse comune. Invece questa «insularità» edilizia, che frantuma il viI"' 
laggio, co~risponde a una vera-e propria «insularità» familiare e di clan, 
a uno spìrito fortemente individualistico, in definitiva all'etica tribale. 
Perciò ant he le abitazÌoni dei paesini nuragici si accentrano con. una 
forma più caratteristicamente coerente alla natura di gruppo, intorno ad 
uno spazio più o meno circolare - il cortile -, che per essere tutto recinto 
tranne ch in corrispondenza ai passaggi tra isola e isola costruttiva, di
venta <{ spt zio » in senso architettonico, quasi una più vasta sala all'aperto, 
comune, i? cui s'incontra la vita degli abitatori delle casette circostanti 
che vi si affacciavano con gli ingressi, volti al sole, angusti come l'esistenza 
dei padr04i di casa. Sono gli spazi «delle parole perdute» ma anche 
delle decisioni supreme, delle gioie comuni, delle angosce collettive del 
piccòlo clar familiare e, dietro il cortile, lo spazio di tutti, erano i singoli 
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vani per ~'intimità dell'amore, della nascita, della morte, i penetrali dei ,I 
segreti d~ mistero umano. 

In q~esti agglomerati, dall'ordine dissimetrico, confuso, arruffato, labi
rintico talvolta, senza direttrici di vie, ridotte nei pochi casi in cui esi
stono, a ~udelli o a vicoli ciechi, proliferano le capanne. Esse s'ono, nella 
str~grand~ maggioranza, di forma circolare, con lo zoccolo costruito di 
grosse e medie pietre che variano nella materia a seconda della natura 
del suolo, sovrapposte in file senza malta in forme naturali o tagliate rozza
mente co rincalzi di scaglie tra le pietre maggiori per la tenuta del muro 
spesso da m. la 1,75. Sullo' zoccolo, del diametro da 3 a 11 metri (la 
media, alI interno, è di m. 4-5 circa), s'imposta la copertura a tetto conic€> 
di pali e as2he come nelle moderne « pinnetas » dei pastori, o anche, ma 
menofre uentement'e, a cupolette di lastre disposte in filari che imitano 
il ritmo ~d anelli concentrici con chiave di volta della «tholos» nei 
nuraghi. tI vano introduce un ingresso che si allarga dall'esterno all'in- , 
temo, sorrpontato da una pietra di architrave; l'altezza varia fra i metri 1 
e 1,80, ed :ezionalmente, in una capanna di Serrucci, raggiunge m. 2,45. 
Le porte, talvolta fermate da grandi lastre, per lo più erandi rozze tavole 
di legno c Ie si chiudevano dal dentro (donde la maggior larghezza interna 
dell'uscio), fermandole con paletti o pietre pesanti. Si dà il caso di capanne 
precedute da un piccolo vestibolq rettangolare (c.d. «Casa del Capo di 
Santa Vit~oria di Serri), e di altre divise in due ambienti da tramezzi 
murari (Sr rucci), per le necessità diverse della famiglia. Per altro questi 
esempi di ~ano plurimo sono òltremodo rari, perché il tipò della casa è 
invariabilmente monocellulare, sia nella forma rotonda sia in quella qua
drangolare~ presente benché in misura minima (nuraghe Arvu" Tiscali e 
Serra Orrios - Dorgali; Brunku Martinu e Corti Baccas - Pauli Arbarei). 

All'intf rno, ' ai lati dell'ingresso, si ,'osservano, non di rado, dei nic
chioni dov~ si adattavano dei letti di strame e pelli per giaciglio, oppure 
si vedono oanchine per sedérsi in giro al focolare posto al centro sul pavi
mento lasth cato o acciottolato ovvero ' risparmiato sul terreno naturale 
roccioso o 1rgilloso. Alle pareti, n~lIo zoccolo che sopporta il pinnacolo di 
frasche, so~ò ricavati degli stipi, per deporvi oggetti. Altri utensili, specie 
in materiale leggero deperibile (vasi di sughero, per mungere, ciotole di 
legno, ecc')l o iI1dumenti, erano appesi agli appigli dei rami del tetto a 
stramaglia tI quale, talvolta, veniva intonacato con fango, iI che spiega i 
residui di pbzzidi .rivestimento d'argilla ,indurita con le impronte dei rami, 
talvolta tro ati in mezzo ai ruderi delle' capanne (Su Nuraxi - Barumini; 
Lututhai - Sinisc'ola). Qualche volta questi ' frammenti d',intonaco, che 
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dovevano anche prçteggere' le paretI m pietra dello zoccolo per evitare 

che passa~se il vento e , temperie attraver gli inter,S della rozza, le in ,so " tizi 
struttura, si rinvengono arrossati e conçotti dal fuoco, . non tanto per 
l'azione c lorifera del focolare ' ripetutamente acceso quanto a causa degli 
incendi a ui andavano spesso soggette le capanne sia per la facile infiam

'mabilità <\ella copertura di legno e fronde sia anche perché non infre
quentemerlte, nelle lotte tribali, le incursioni del nemico si concludevano 
con la dist~uzione di interi villaggi bruciandone case e portandosi via, fatta 
la strage, le persone superstiti, il bestiame e le cose m'abili. 

Ciascilina capanna dà , il ' suo modesto corredo domestico: i macinelli 
e i pestelli per tritare i cereali: grano (che fu trovato entro giare in un'abi
tazione di Serra Orrios) ed orzo; le capocchie fittili dei fusi per filare la 
lana di cu· si facevano i tessuti per le vesti e in specie per la coperta
manto del pastore (l'archetipo del «saccu» di orbace portato ancor oggi 
dal pastor sardo); i recipienti di terracotta lisci e decorati talvolta prov
visti di grappe ,in piombo eli restauro; utensili ed armi di pietra e di 
bronzo; o~etti d'ornamento di' materia varia, anche importata (avorio, 
ambra, pa~ta vitrea). Insieme agli elementi industriali e di abbigliamento 
delle persohe che vi abitavano, le capanne restituiscon'a pure gli avanzi 

dei pasti JI nsumati (ossa ,d'animali: bue, pecora, capra, Cing,hiale, cervo, 
ecc.; valve di molluschi marini), e ceneri e carboni dei focolari in cui 
le donne c cinavano i cibi e tutti si scaldavano, la notte, dormendovi in 

ì cerchio, st etti l'uno all'altro, c'ai piedi verso le brace, mentre fuori si 
levava ilido della volpe e l'ululo dei cani a protezione del gregge nel 
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capanne si riconosce l'uso di esse per piccole industrie 

domestiche. In una di Serucci, la grande quantità di macine a mano, 
intere e rOlte, fece pensare alla ' bottega d'un artigiano specializzato nel 

fa, r; quel g} nere di ~tensili n, e, c, essari, c'OSi, al p.ast~re c~m~ al, ~~nt, adino, in 
un economI spesso mtegrata. In capanne del VIllaggI dI AbIlll, S'Urbale, 
Serrucci si raccolsero scorie di metallo (rame); indizio di fusioni che si 
facevano i crogioli di pietra refrattaria; a Serra Orrios, al centro d'un 
vano circolr re sta un giro di>pietre ben tagliate con la superficiesupe
riore dei cor ci scavata da c'appelle rotonde dove forse si versava il rame 
fuso per foimarne delle panelle a sezione sferica, ' largamente diffuse nel
l'Isola e fm~ri. 

Si distir guono, poi, delle capanne le quali, per le proporzioni mag
giorie per presenza di particolari costruttivi;e di arredo, si identificano 
come edifizi di carattere pubblico, riservati ad adunanze del Consiglio del 



villaggio presieduto dal Capo del elan: un re-pastore in cui si incentrava 
l'intero . otere, pieno di autorità e di presigio. · La capanna n. 80 di 
Su Nurafi di Barùmini, dàun'imrnagine chiara di una costruzione desti
nata al ~iccolo Parlamento della comunità, al Senato del villaggio. È si
tuata qu~si al ce.ntto del villaggio, protetta e difesa entro la cerChia. della 
ridotta Of,ll'antemurale, la parte più esterna delle opere di fortificazione 
del nuraghe, ampia nel suo ' diametro esternò di m. 9,70 X 8,80 e interno 
di 7,20 >{ 6,90, con muro spesso m. 1,25/1. Vi si entrava per una porta 
ricostruibile in m. 2,30 d'altezza con lastra d'architrave di m. · 2,05 di 
lunghezz~ ; al centro un robusto palo di legno appuntito in cima sorreg
geva il t~tto conico fermato da pietre all'estradosso; alla base corre un 
sedile alll nterno; alle pareti: un nicchione in fondo e stipi rialzati dal 
pavimentb per tutto il giro del vano. Dentro il nicchione doveva stare, 
all'originef una vaschetta quadrangolare, negli stipi eran deposti oggetti 
fra gli altri le lampade ad olio di lentischio che ardevano, fumose, nelle 
se.dute no~turne -, pelli e tappeti di sobrie severe . tinte . si stendevano sulla 
banchina f ircolare dove sedeva l'Assemblea, composta · di una trentina di 
notabili presieduta dal monarca: un concentrato di cesàre-papismo ante 
litteram. ~on si esclude che, all'occorrenza: il vasto ambiente da parla
mento pol;itico e da luogo della consulta amministrativa, si trasformasse 
in sede d~ tribunale; diventasse cioè uno di quei dikastèria che avrebbe 
costruito nell'Isola l'eroe greco Iolao (Diod., IV, 2; V, 15), un palaz
zetto di g1'!ustizia in cui il diritto si configurava ancora nelle forme magi
che rituali dei giudizi di Dio e consimili pratiche non svincolate dall'ele
mento me lafisico e mitico. In ogni cas·o, agli atti pubblici di governo o 
di sanzione giuridica dei reati - consistenti gli uni e gli altri in procedure 
collettive J solenni -, pr<JCedevano o si acompagnavano cerimonie sacre 
volte ad e~ocare l'intervento della divinità con scongiuri, riti lustrali, sacri
fizi, etc. 1'fe costitUiscono documenti un gruppo di tre oggetti di pietra 
posti, In origine, sulla parete di fondo della grande capanna del Parla
mento e dJlla Giùstizia-: la vaschetta dentro il nicchione di cui si è detto, 
una bacin~la circolare -e una colonnina di m. 0,45 d'altezza, riproducente 
la forma clelIa torre del nuraghe col terrazzo sporgente su mensole, da 
ritenersi l'iklolo (una s'orta di dio-torre, dio-nuraghe, divinità della guerra, 
fortezza d~l'uomo) in cui si incentrava la funzione rituale. Vaschetta e 
bacinelIa st no a~trezzi lit~rgici. In q~es.t'ult~rna .fors~ si a.tting:va l'acqua 
lustrale op~ure SI versava Il sangue di pICCOI! ammalI sacnficatl; dentro la 
vaschetta sii deponevano le offerte, di cui sono .stati trovati i resti nel depo
sito archéologico. Una minuscola cuspide di freccia, un frammento di 
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statuina Ivirile, il residuo di una protome di bue, tutti in bronzo, sono 
oggetti otivi di particolare significato per il loro pregio intrinseco che 
avvalora il carattere del dono sacro e c'ome prova cronologica del luogo< 
e del te po nel quale si esplicavano queste cerimonie pubbliche, civili e 
religiose insieme, cioè intorno all'vnr-vn secolo a. C. 

Ma se nel villaggio di Barùmini Gome in altri ancora (Serra Orrios; 
Orulù di; Orgòsolo) si hanno segni relativi a edifizi del cuIt'o () a pratiche 
comunq e legate conIa sfera del sacro, ci resta un complesso di costru
zioni ag lomerate in un insieme urbanistico che mostra evidenti somi- · 
glianze 10n i borghi di cui abbiamo fatto parola e, però, si caratterizza 
per il sup esclusivo aspetto religioso. Mi riferisco al villaggio-santuario di 
Santa V'ttoria di Serri (Nuoro), uno dei monumenti più importanti, fasci
nosi e fo temente evocativi della civiltà nuragica, anche se, oggi, non riman
gono che squallidi muri spianati dal tempo, violati dagli uomini, immersi 
in una sblitudine incantata, petrosa, nereggiante fra i colori del lentischio, 
degli as~odeli e delle margherite selvatiche che invadono la vastità del
l'altopiavo, silente, antica. Il sentimento del sacro trova un quadro natu
rale adeguato per celebrare la divinità: l'altura definita negli orli precipiti 
della pl~tea basaltica affacciata su una convalle ridente, con un lontano 
orizzont~ di colline e di pianori (giare), sedi di varie tribù; il bosco; l'ac
qua sor~va; i pascoli per gli armenti e i greggi del santuario. Il paesaggio 
stesso, iJ ciso, gradonato,· è un «altare»: le genti nuragiche della Tre
xenta, d~lla Marmilla, del Sarcìdano lo vedevano da lontano, e provavano 
per esse quel senso di richiamo collettivo che i Greci sentivano pei loro 
grandi e celebri santuari. Anche nel santuario sardo cessava, per qualche 
tempo, la faida e si ritrovava,< nella religione, l'unità e il vincolo del san
gue che Il'interesse aveva frantumato e tornava a frantumare cessato lo 
slancio mistico, orgistico, della festa. 

Il s~ntuarìo di Santa Vittoria di Serri si eleva iIell'angolo Sud-ovest 
dell'altoJ iano, per uno spazio di poco più di tre ettari e mezzo di terreno 
(In. 266 Idi lunghezza in direzione NO-SE X 135 di larghezza in direzione 
NNE-SSO). A SSW è limitato e difeso dalla ripa naturale; a NO que
st'ultima è integrata, o sostituita dove si interrompé rendendone facile 
l'accesso da una muraglia che segue l'andamento dell'orlo del tavolato. 
Verso l'ihterno non si mostra traccia di recinzione difensiva, anzi, a diffe
renza di i altre « giare» le quali sono fortificate , da numerosi nm'aghi sul 
contornd del ciglio rocçioso, questa di Serri non li presenta se n'on ecce-< 
zionalm te (un nuraghe in prossimità: del villaggio moderno, all'estremità 
opposta dell'antico santuàrio, a circa 3 km.), e ciò fa pensare che iI 
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grande s~azio dell'altopiano fosse una «terra santa », rispettata da tutti 
per un'irf.esa esplicita o per un tacito accordo. 

L'insieme delle costruzioni - una ventina - si dispone senza ùn 
ordine ar parente, anzi in modo sparso e confusò (specie nel complesso 
di edifizi dell'angolo SO: 2-7 della pianta). Si ripresenta la caratteristica, 
cOmune ai villaggi nuragici, di dividere l'agglomerato in gruppi isolati, 
qui moltr spazieggiati fra loro e senza un legame topografico evidente, 
con, un gusto dissociativo, disgregativo. Si distinguono quattro gruppi: 
quello &1 tempio a pozzo (1-14); quello del grande recinto porticato

I . 
(~5-27, tlit!7): il gruPP? del recinto ~el :< ~oppio betilo» (38-46); il gr~ppo 
dI ESE. VI sono poi delle costruzIom Isolate: la capanna con vestibolo 
rettangol re (28-29), la Capanna delle Assemblee federali (31), altre ca
panne (31,32). Quasi al centro dell'insieme edilizio, un po' arretrate come 
posizione rispetto all'orlo dell'altopiano, sta il recinto porticato che, durante 
la festivià, doveva costituire l'elemento di massima attrazione e concen
trazione ~i persone periI suo particolare carattere. La Capanna delle As
semblee iederali ~ ubicata, invece, alla periferia del santuario, per lo svol
gimento segreto e indisturbato delle riunioni dei capi tribù. 

Nel ~ruppo di costruzionì del tempio a pozzo, a parte la torricella a 
feritoie nl 2 che difendeva il passaggio coperto n. 3, il resto sembra avere 
stretta a~tinenza funzionale col luogo di culto. La capanna a vestibolo 
n. 7 è stalta riferita al Sacerdote, la n. 5 con sedile poté essere un ambiente 
per la vehdita o per .la raccolta degli ex-voti (statuette di bronzo ed altro) 
che vennbro trovati sparsi e in frantumi nello spazio, cinto da muro, fra 
11 pozzettb (lO) e l'insieme costruttivo nn. 2-7 in cui figura pure un vano 
rettangoll re (n. 6), supposto un «tempio ipetrale» ma, in effetti, eretto 
dopo gli Fltri edifizi ed a spesa di qualcuno di essi. Nel recinto del tem
pio, limi,ato da due bracci murari con due ingressi (8,12), uno degli 
ingressi ( ~ 2) era guardato dal custode del tempio, che stava nella capa n
netta n. 14. In questa parte del santuario si svolgevano le funzioni sacre, 
gli atti drl culto privato, le deposizioni di offerte c'on una partecipazione 
limitata, fingola o a piccoli. gruppi, di fedeli, con un ordine regolato dal 
custode sf istruzioni del sac,erdote il quale officiava nell'atrio del pozzo. 

Il g~uppo del grande recinto porticato (15-27, 47) è l'archetipo di 
quel cOIDiìlesso architettonico che, oggi, in Sardegna viene chiamato, con 
termini edievali,« cumbessÌa» o «muristene» (anche «domu de su 
pellegrin »: casa del pellegrino). Sono corpi di fabbrica elementari (por: 
ticati, loJge, stalli, piccoli vani) che 'limitano un vasto cortile, 'o spazio ' 
comune i cielo 'libero; in essi alloggiano i pellegrini convenuti al santaurio 
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nella rico renza festiva, e si tiene mercato. Il cortile è lo spazio architet
/ tonico di Imaggior rilievo e p centro determinante dell'insieme costruttivo, 

che costi uisce un'espressione edilizia ordinata a carattere collettivo, indi
cante vita comunitaria sebbene effimera in quanto la festa-mercato offre 
soltanto ~n incontro periodico, temporaneo, mentre, per il resto de!l'anno, 
il «muristene» viene lasciato agli addetti alla custodia del santùario 
(<< eremitJni »). Qualcosa del genere ri sembra il recinto di Serri, un 
vasto co~plesso architettonico, · di piano ellittico (m. 73 X 50), svOlto' 
intorno ~ una pi,azzetta tondeggiante di m. 50 X 40, con due ingressi 
(20, 23) td una delle estremità degli assi dell'ellisse. L'insieme consta di 
una succrssione di logge su pilastri (22, 24, 25) sul lato di SO-O-NO, 
di stalli (27) sul lato opposto di Est; di vani circolari (16-19, 21) sul fondo 
del recinth e ai fianchi dell'ingresso principale (20). . 

Le l gge, divise in tre scomparti (due - i maggiori - al lato del
l'ingresso secondario 23, il terzo contiguo al vano n. 16), erano èoperte 
da un teyo con falda 'inclinata ' verso il cortile, sostenuto da correnti di 
legno poggiati sul muro perimetrale e sui pilastri quadrangolari affrontati 
alla piazz~tta. Di giorn'o ospitavano i pellegrini ivi raccolti in comunità 
per prepairare il cibo, cucinare, mangiare e trascorrere le ore di siesta, di 
notte si t~asforrnavano in dormitori, sulle banchine alla base del muro di 
fondo e sulI pavimento lastricato .su . cui si stendevano frasche e pelli.. 

Questa v,ta provvisoria, che durava forse qualche settimana, è provata 
dalle tracce lasciate dalla frequentazione delle logge porticate: pestelli e 
macinelli rndicanti che i pellegrini si portavano appresso il grano e l'orzo 
e lo riduoevano in farina ' in quella sorta di «beguinage» che era il san
tuario; rd ze stoviglie da fuoco; strumenti per tagliarè legna (accette di 
bronzo) e affilare coltelli ed altro (coti litiche); avanzi di pasti consumati 
(ossa di Bue, pecora, porco, cervo, ecc.); oggetti di ornamento smarriti 
(vaghi di[ co~lana ~n ~mbra e bronzo; aghi crin.~li ~ fibule .i~ .br?nzo). 
Nel tratt~ dI portIcato nn. 24-25 la presenza dI pIccole diVISlOlll con 
grandi lasfre fungenti da . mense, segna la presenza di persone di riguardo 
che consumavano il cibo appartati dalla comunità. 

Negli~ stalli (n. 27), costituiti da nove minuscoli sp. azi. rettangolari 
aperti sul ortile (m. 4 X 2), si vendevano le mercanzie, che si esponevano 
sulle lastr di pietra di cui alcune rimaste in posto, situate davanti al 
bancone ~i fondo che era il sedile del bottegaio' fornitore. Qui dobbiamQ 
immaginate una confusa e pittoresca mostra di ogge-tti (ii lavoro pei 
p~stori e f ontadi?i,. di manufatti tessili: capi d~ vestiwio: di .suI?pel~ettili 
d arredo e d'abbIghamento personale, dI terraglIe domestIche, dI chlnca



glierie, ecc. Era, questo, il luogo dei più animati conversari, delle contrat
tazÌoni senza fine, delle curiosità delle donne, dei padri restii a trarre il 
prezzo della vendita in moneta (1'« aes rude»: ritagli di panelle di rame) 
o in natJ ra secondo forme p~imitive di baratto. Qui lo slancio mistico, il 
pensiero Idegli «Dei del pozzo », l'angoscia «religiosa », facevan luogo al 
senso . del concreto, al bis'ogno quoddiano dell'uomo, alla piccola gioia 
dell'.acqmsto per la casa, per . le occasioni fondamentali della vita (un cor
redo da sposa, un ~muleto per il bimbo prossimo a nascere, ecc.), per il 
prestigio : maschile o per la grazia femminile della persona. In nessun 
altro luo~o, c'ome in qu,esto, si manifestava il dualismo della civiltà nura
gica, si opponevano, in un accostamento diretto topografico, il «sacro» 
ed il «ptofano », ·l'esaltazione religiosa che doveva giungere a forme di 
fanatisrrid magico e la misura dell'esigenza fisica in tutte le specie di 

• I
preSSIOne., 

Gli elementi del grande recinto si completano con i vani rotondi del
l'ingresso I principale (17-21) e in fondo (16). Sono ambienti, i maggiori 
(16-18, 2i), di m. 6,60 in media di diametro, con un sedile tutto attorno 
alla base delle pareti e uno zocc'olo per poggiare i piedi,con nicchie
armadi; nel n. 16, a sinistra entrando, sta 'bIna vaschetta in calcare, nel
l'angolo a: destra della parete di fondo del n. 21 tre pietre messe a col
tello segnr no divisioni di focolari. Al vano 18 si annettono due minori 
camerettej Ambienti maggiori e minori hanno restituito copiose tracce di 
abitazione ripetutasi a lungo, anche oltre i tempi del medionuragico. 
Come ne@li strati archeologici delle logge porticate, anche nei vani circo
lari si sonb avuti oggetti in pietra (macine, pestelli, piccozze, accette, 'teste 
di mazza, coti), utensili e armi di bronzo (bipenni, pugnaletti, cuspidi di 
lancia), elementi ornamentàli (spillòni, armille, anelli, statuette di bronzo, 
dischetti d'ambra, grani di pa·sta vitrea)· e una grande quantità di stovi
glie d'uso (pent'ole, ciotole, tegami, piatti, lampade, ecc.). E, insi.eme, in 
mezzo a s~essi lembi di ceneri e carboni stavano i resti dei pasti: ossa 
d'animali e valve di molluschi ) marini. A differenza degli avanzi trovati 
nel depos~to delle logge, che abbiarrio riferito ai pellegrini raccolti in 
cO~1Une so~to le t:tt~ie. aperte verso i! gTande cortile, q~es~i ,dei vani circ~
ian ' sono ~a attnbUilrsI · a persone dI alto ceto - capItnbu e loro famI
glie - le ~uali' durante la festività, sostavano ben protette e nasc'osteagli 
occhi dell comunità a cui si /accompagnavano guidandole al santuario, 
dentro le capanne riservate d~ tempo e per consuetudine derivate da 
accordi tri ali. Il largo spaz~o degli ambienti consentiva una dimora rela·, 
tivamente omoda delle . famiglie dei maggiorentI e dava la p'ossibilità di 
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scambi di VIsIte e di riunioni interfamiliari che si concludevano con 
banchetti in comune degli ospitanti e degli ospiti, tutti assisi, in cerchio" 
sulla barchina perimetrale della capanna, in attesa che si servissero i 
grandi p~zzi di carne arrostita allo spiedo nei focolari, disposti su lamine 
di sughe*o irrorate di grass'o, al centro del vano. I gravi sentenziosi discorsi 
dei patriarchi si mescolavano col chiacchierio dimesso delle madri, e i 
giovani maschi del clan - gli eredi di sangue della tribù - sotto gli 
occhi compiaciuti dei genitori, lanciavano sguardi di desiderio alle schive 
e trepide fanciulle, le matri~rche di domani; Qui si scambiavano i patti 
più intimi e le amicizie più salde, quelle il cui tradimento avrebbe avuto 
per prezzo soltanto la vendetta più atroce e l'odio senza fine, secondo il 
codice della natura. 

Ma" di qua da questa chiusura aristocratica, il senso della collettività 
esplodeva, di nuovo, nella piazza del cortile che, per la sua vastità e per 
la sua fdrma rotonda - quella autenticamen'te« popolare» del circo-, 
dobbiam'o supporre destinata anche a «teatro all'aperto», a luogo di 
spettacoli vari, celebrati in onore della divinità delle acque e per diletto 
della gen;te.Possiamo immaginare che, torno torno al perimetro del recinto, 
davanti al porticato, alle loggette dei mercanti, alle capanne dei capi, da 
dove la folla assisteva alle manifestazioni, si componesse, a Circoli con
centrici, il ballo tondo, al suono dell'auletedal mezzo soffiante a piene 
gote sul ,triplice flauto di canne (le odierne «launeddas »), con accompa
gIlamentp di canto e di urla frenetiche. Saliva un'orgia corale mimico
musicale] un misto barbarico ,di religione e di erotismo che nella notte 
si consumava, senza veli, pronubi il . bosco e gli astri. La piazza si trasfor
mava anche in «ginnasio» (uno di quei «gymnàsia megàla te kài polu
telé» di cui parla Diodoro come fatti da Dedalo, IV, 29; V, 15); e i 
giovani atleti, convenuti al santuario, vi scendevano a difendere il pre
stigio e ronore della tribù di appartenenza e a cogliere il premio della 
vittoria. INon statue certamente come i loro compagni dell'Ellade, forse 
corone, trse anche un capo di bestiame: un toro, un montone di razza, 
c~e face~sero crescere,. dal sellle gener~so, armento e gregge. I. giochi con
sistevant nella lotta '.hbe,ra . e nel pugIlato, con una forma dI boxe dura 
e pericof'sa a« guanto armato» che imponeva la difesa del corp'o con 
uno scudo di pelle. Figurine in bronzo di lottatori (Uta) e di pugilatori 
(Dorgali Ozieri) provano l'effettiva esistenza di questi « ludi », svolti sotto 
il segno religioso, non come puro spettacolo sportivo, elevati a funzione 
rituale p r quanto gli esercizi fisici nascondessero una finalità concreta con
seguente allo spirifo guerriero della civiltà nunigica. Anche la presenza di 
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auleti darI trìplice flauto è documentata da una statuina di bronzo 'proto
sarda la quale, con la sua nudità totale e l'erotismo sessuale, ben indica 
quel carattere «orgiastico» 'che abbiamo creduto di individuare nella 
danza cdrale immaginata nel giro del nostro recinto di Serri e che per
mane, ancor Oggi, nel « ballo cantato» dei Sardi moderni della montagna. 

Dei .gruppi di costruzioni ad ESE del santuario (33-36) e del recinto 
I 

del « doppio betile» (38-46) si potrebbe pensare, più che a edifizi riservati 
ai pelleirini, ad abitazioni del ~ucleo di persone addette alla custodia 
del santuario, ch€! dovevano dimorare stabilmente sull'altopiano e provve
dere alle opere di manutenzione e a tutto ciò che pOtesse servire per assi
curare lo stato di efficienza del luogo sacro. Lo stesso vorremmo supporre 
per le c<i>struzioni isolate (28, 30, 32), fra le quali la 28, una capanna 
rotonda col vestibolo rettangolare, ben costrutta, con nicchia alle pareti 
e una com~da akova, forse accoglieva il Soprintendente del santuario e 
la sua f~miglia, ivi residente per tutto l'anno e responsabile della cura 
del monlfmento e dei preparativi delle feste, oltre che della custodia del 
tesoro de~ tempio: bronzetti ed altre offerte esposte nel vestibolo o conser
vati negli edifizi adiacenti. Dei due gruppi di costruzioni citate, quello del 
« doppio betile» mostra un insieme unitario ' e raccolto di nove ambienti 
di varie Jlimensioni (da m. 6 del n. 42 ai m. 3,95 del n. 45) e di varia 
figura (r9tondi, ellittici e quadrangolarì), incentrati in un piazzaletto che 
tutti Ii c~ordina secondo il gusto circolare e centripeto degli z'solati nura
gici. Le proporzioni minorì degli ambienti rìspetto a quelli del grande 
recinto n l 15, l'assenza di 'sedili alla base dei vani, la quantità di molto 
inferiore pi resti archeologici, dimostrano che si tratta di un picdolo com
plesso di : abitazioni private stabili riservate a famiglie di guardia~i del 
santuari01 Qui potremmo già riconoscere un tipo di casa pluricellulare 
con stan~e adibite ,ad usi diversi: la n. 40 è chiaramente una camera da 
letto, cosi la 43 pim .piccola, mentre il vano 38 sembrerebbe il luogo dena 
cucina, cbn un bancone a coppelle in ,cui poggiare i vasi, e dei pasti. 
Un sacello privato era poi, certamente, il più vasto degli ambienti, il 
n. 42, doye si rendeva culto al « doppio betile ». È, questo, una pietra di 
calcare, alta 1 m. e larga alla base 0,65, che sorgeva, al fondo del vano 
contro l'ihgresso,da un basamento troncopiramidale, pure di calcare, di 
m. 0,62/(1),47 X 0,30 d'altezza. La pietra consta di due c'olonne tronco
coniche 1- cioè i due bètili- urli te, sotto la vetta, da una larga fascia 
con riqU1dri leggermente incavati; in numero di tre: due grandi agli 
estremi e uno piccolo al centro sotto un rilievo trapezoidale in cui ' par
rebbedi'corgere una testa bovina stilizzata; anche le estremità superiori 
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dei due c'oni betilici, emergendo al di sopra della fascia, simulano la figura 
di dué doma. I riquadri presentano dei rincassi chissà per adattarvi sopra 
delle pl~cche metalliche o d'altra materia che davano, forse, dei riflessi 
specularf o in cui potevano anche essere incise particolari figurazioni sim
boliche-falismaniche che i fedeli toccavano e baciavano in segno di prote
-zione e di buon auspicio. Sui c'oni betilici, poi, e sulla presunta protome, 
dei fori :contenevano le masse plumbee con le quali si fermavano gli ex-voti 
di bron~o (armi, spilloni, ecc.), di cui è traccia ancora in qualche buco. 
I! « dOHPio betile » vuoI rappresentare una coppia divina: quale, è difficile 
dire (forse la Dea Madre e il Dio Toro: l'antica coppia prenuragica). Si 
tratta, ~omunque, di un culto privato a un idolo aniconico che sostituiva, 
nel gruppo famiilare dei guardiani del santuario, quello che, durante le 
grandi [feste, si rendeva pubblicamente nel tempio a pozzo; consacrato, 
come v~dremo nel paragrafo sulla religione, alla divinità materna delle 
acque ~ a quella taurina fecondatrice della prima. 

Il carattere pubblico . ritorna nell'ultimo edificio che esaminiamo, il 
più imp:onente e suggestivo delle costruzioni singole del santuario, la grande 
capannt de.lle Assem.blee f.ederali, n., 31, aIT:str~m? limite di Sud-est, fuori 
complerrmenté dal complesso archltettomco destmato alle feste, lontano 
dal ruIl1lore di qlilest'ultime,nella pace del bosco. È il più vasto edifizio 
nuragic~ a capanna con tetto a scudo, che noi conosciamo: m. 15 di1 
diametr . est.emo, e . Il . aIi'in. temo. L'insieme ric'orda il piccolo Parla
mento i Barùmini (p. 161), ma lo ripète con più vasto espettacolare 
respiro ~rchitettonico. Il sedile all'ingiro,coperto, a circa 3 metri d'altezza 

I , 

sul pavimento acciottolato, ,da una specie di comi,cione di lastre sp'orgenti 
dalla prete muraria, 'accoglieva una cinquantina di persone: i notabili e 

, lè rapp esenta~ze delle tribti convenute alla grande assise religiosa e poli
tica, aIIk festa ed al «conventus » federale. Anche a Serri, come a Barù

. mini, 1,jcc?~e ~ne p~reti ' e, a sinistra deII'ingress?, il gruppo d:i tre 
element,r rItualI: la va..schetta rettangolare, l<\. bacmella ed Il bettle su 
basameyto: qui una semplice colonna troncoconica, del tutto liscia. II 
dibattito dei «patre!;» seguiva o si, concludeva con una sacra cerimonia, 
forse qt ella soleIilne del .giurament'O dei patti, a base di sacrifizi e di 
offerte: i primi attestati dacurÌmli di ceneri e carboni e da ossa di ani
mali (bWe, capra, cinghiaJ~Lspecialmente abbondanti intorno al betiIe, e 
le secodde consistenti in statuine di, bronzo d'animali (t'oro, vacca,cin
ghiaIe, Japra) -sostitutivo magico di sacrifizi reali -, in oggetti e armi 
pure di bronzo (aghi crinali, o punteruoli, pugnaletti, ghiere di aste di 
lancia), in vas etti della stessa materia, in genere di carattere votivo per 
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che queste opere 

la picc1lezza delle proporzioni. Ritrovati anche i vasi di terracotta, di 
varia f9rma (boccali, piatti, ecc.), usati per libagioni, riti lustrali 'o per 
accogliere offerte in natura. Un candelabro di' bronzo, d'importazione 
cipriota I(VIII-VII secolo a. C.), indica che le cerimonie e le assise. si svolge
vano arlche di notte oppure che il servizio religioso aveva come 1iturgia 
accomp~gnante quella della fiamma ardente, simbolo di luce e di splen
dore dii ino, segno della chiarezza e della perennità del «foedus ». 

Questo quadro «umano» che ci dà il santuario di Serri ~~. quadro 
popolarJ, festivo, èomunitario, fatto di esaltazione religiosa e di sfoghi 
concreti Idelc'orp~, un mis~o di cielo e di .terra, ~ trascende~te e di sess~ 
- ha un suo eSIto patetIco. In parecchI puntI del luogo sacro, la CUi 

frequentkzione durò sino in epoca cartaginese e romana, sono state notate , 
tracce e.Yidenti d'un incendio. Le orge ' dell'ultima .f.est,a ,.si eonsumarono, 
forse, ini un rogo immane. Ci torna in mente iI racconto di Strabone V, 
p. 225 1"dove è detto che alcuni militari romani, disperando di rag'giun
gere e omare i Sardi in campo aperto, p:r;:eferivano tendere loro degli 
agguati, profittando del costume di ,quei «barbari» di rilccog1iersi, dopo 
grandi r· zzìe, a celebrare feste per alcuni giorni, tutti ..insieme. Li sorpren~ 
devano allora i Romani e ne catturavano moltitudini. Pensiamo,. anche 
se Strabhne non lo scrive, che la cattura fosse il termine .più eufemistico . 
del tratt~mento riservato ai Sardi. Dovevano' seguire stragi e incendi; e le 
feste ca~pestri diventavano l'olocaust() d'un popolo duro a morire. 

All~ sviluppo dei villaggi nuragici si acc'ompagna quello. dei nuraghi 
i quali, l abbiamo già detto, rappresentano, per lo più, durante il medio
nuragico il centro di attrazione e di propulsione dei villaggi stessi. È que
sto il periodo di maggior incremento dei nuraghi polilobati e di nu'ovi 
ri.trova:i It~c~i~i dc:lIa dif~a nelI: arch~tett~re ~ilitari a torrt Nel n~rag~e 
dI BarU1 Inl I antIco ba..stI.one VIene rivestIto Interamente con. un, rIfascIo 
murario che chiude ingresso e feritoie perimetrali. Si apre un nuovo 
ingresso 'opraelevato sette metri da terra ; si costruisce,: a nlIOVO, iI piom
batoio; SI amplia l'antemurale, includendovÌ parte del vecchio. In questi 
tempi si Irifà un tratto del corpo aggiunto alnuraghe a «( tancato» del 
PalmaveT - Alghero, sostituendo le strutture in arenaria del nuragico 
medio I con strutture in calcare - più resistepti - e rinforzandolo con 
un ante~urale a sett'ori nella stessa opera muraria: SOI'gono, ex-novo, gli 
antemurali del Losa (qui anche la grande cinta esterna}; del Lugherras, 
del S'Ura~i di S. Vero, dell'Orrùbiu di Orròli, insomma dei fortilizi nura
gici più Icomplessi e imponenti dell'Isola. Riteniamo 
fortificatorie di maggiore impegno architettonico e di notevole dispendio 
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economico, finanziario si attendesse con ritmo più intenso a cominciare da 
quando Sf" piccoli principati protosardi si andava profilando la minaccia 
della pote za cartagine.se in concorrenza con l'imperialismo coloniale greco, 
già da te ' pi elevati del VII seC,olo a. C. Nello stesso VII secolo a. C. e nel 
VI si comi ciano, poi, a costruire le forme ibride di nuraghi a « tholos » e 
di nuraghl «a corridoio» ed anche qualche nuraghe a corridoio, come 
ad esemp~o quello di Albuciu - Arzachena (si v. il paragrafo sui nura
ghi). In ~iefinitiva, in questo . periodo, l'architettura delle torri nuragiche 
raggiunge il suo massimo livello, la sua pienezza, svolge tutti i suoi temi 
e le sue r rme, produce il massimo sforzo. I materiali (bronzi e soprat
tutto cerafIliche a decorazione geometrica) dei nuraghi di Barùmini, Pal
mavera, n osa, Lugherras, Piscu - Suelli, Sianeddu . - Cabras, ecc., indivi
duano l'aFme cronologica.. di questa mirabile tensione costruttiva dopo 
l'VIII secolr a. C.; la ragione ne è quella storica s'opraccennata. I «pour 
parler» ~acifici, o sottilmente dialettici, con i mercanti fenici della Sar
degna attestati agli emp'ori costieri dell'Occidente e del Sud, stanno per 
far luogo lal linguaggio crudo delle armi che la ragion di stato impone ai 
Cartagincli di trasferire dalle basi dell' Africa settentrionale e della Spagna 
anche alli terra dei nuraghi, per quanto dura possa diventare la lotta con 
gente, co~e i Sardi, di «pugnale facile» e di «cuore ribelle ». 

Ai villlaggi nuragici, come i nuraghi, sono connesse anche le tombe, 
ora tutte /- per quant'o pare --.:.. del tipo «dei giganti », salvo riutilizza
zione punle di antiche domus de janas (per esempio a Fanne Massa di 
Cùglieri). Le tombe di giganti si distinguono per per la tecnica muraria più 
prOgredi~ con opera~ isodoma nei corridoi, per la struttura deglì stessi 
corridoi a pareti inclinate e, in alcuni casi, coperti anziché .dai soliti lastroni 
di piatta anda, da archi mon'olitici (Pedras Doladas - Scanu Montiferru; 
Sa Seddal e sa Cadrèa -Sindia) ; nuove anche le facciate architettoniche di 
certe tompe, ,con cornici a dentelli (Oragiana - Cùglieri, Nela - Sindia, Su 
Baratted~u - Bonorva). Si tratta di esiti diffusi di concetti costruttivi tradi
zionali elaborati attraverso tecniche nuove e forme esteticamente raffinate. 
Cito le sJpolture di giganti di Biristeddi - Dorgali,Brunku Espis- Arbus, 
Oratandar Sas Presones, Badu Campana, Oragiana - Cùglieri, AddePizzia 
- Santulu~surgiu, Pedra Oddetta - Blroli, Bolude e Zòddoro - Silanus, ecc. 
Tutte queste tombe sono in apparecchio isodomo che rivela, insieme con i 

" l Ipartlco ari struttivi e 6rnamentali, delle influenze esterne: greco-asiatiche, 

forse me iate dai popoli fenicio-punici o dagli Etruschi. L'età re~ente di 


, tali sepol ri, già ovvia nel carattere più evolufo dell'architettura, è pr~v~t1ta 
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dall'unica< tomba del tipo, recentemente scavata, che ha restituito materiali 
archeologici non privi di signifi<;ato. 

È la ~ tomba di giganti di , Motrox?e Bois - Usellus (Cagliari), lunga 
circa m. p, all'~ste~o, conu~corridoio lastricato di ~. 8,20 X 1,89 (cioè 
d'una larghezza musltata nel tIpo sepolcrale), dalla sezIone a sesto angolare 
in bei conci di marna calcare (altezza ricostruita in circa 2 metri); il suo 
ingresso volge a Suçl dove era: la esedra oggi distrutta. Dentro il vano 
tombale ~iacevano da 2Q a 25 individui, tutti sconvolti da antico, stra tifi
cati confusamente, di sesso e di età diversi. In qualche punto i crani sta
vano a c~ntatto, ma, per lo più, le ossa si mescolavano (coste con ossa 
lunghe dl'1lle estremità inferiori, donne con bambini, adulti con giovanetti). 
Può pensarsi a un rito di deposizione secondaria, in un sepolcro collettivo, 
comunitai-io. I resti scheletrici appartenevano pressoché tutti a inumati ma 
si rinvennero ossa di ' adulto semicombuste, tante da ricostruire l'impalca-' 
tura di <lflmeno un, individuo; si ripete il costume' funerario della semi
combustione dell'arcaica cultura nuragica di Monte Claro (p. 135). Da 
notare, in! relazione alla suppellettile di corredo dei morti, la scarsità e la 
rozzezza aelle stoviglie, tutte lisce di forme, le pochissime individuabili 
nella sag9ma, di forme tradizionali (ciotoline emisferiche, tazze carenate); 
più numerosi, invece, gli oggetti di ornamento personale che dobbiamo 
riferire, p~r lo più, alle donne. I corpi p'ortavan'o collane con vaghi d'ambra 
bruna dd Libano o di Siria, d'avorio, di pasta vitrea policroma (bianca, 
azzurra, ~~Ieste, -marrone), di pietra; nei capelli eran infilati, all'atto della 
deposizio~e, aghi crinalì fra' cui uno di ferro con capocchia di steatite; 
uno scheletro recava ancora intorno alle ossa dell'ulna e del radio un 
bracciale di rame (altri cinque bracciali furon trovati sparsi nel corridoio 
sulla cata$ta dei cadaveri); orecchini di rame e d'argento, anelli di rame 
i:ompleta'Jano i gioielli delle morte. Una parte di questi elementi d'orna
mento noh sono di fattura miragica, ma sonò cose comprate sui mercati 
fenicio-puhici delle coste! in particolare le ambre, le paste vitree, l'argento, 
il ferro; gF altri sono prodotti dell'artigianato locale del rame. Gli oggetti, 
stranieri ej indigeni, erano in voga nei tempi inoltrati del medionuragico II, 
intorno at VII-V! secolo a. C. e, taluni, anche più tardi. A questi secoli 
è da attrilimirsi la tomba che li conteneva, appunto una tomba di giganti 
di struttu~a curata ed evoluta come quelle dianzi citate, appartenenti a 
diverse zohe dell'Isola. 

Stile ~uovo, tecnica nuova, che produc'ono una linea nuova, un ritmo 
diverso dall'antico, si rivelano anche nei mònumenti ~ del cultò di questo 
periodo d~l nuragico apogeico, monumenti, come ,i nuraghie le tom~e, 
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che costit isconO parte integrante e caratterIStIca dei centri abitati. Il 
\linguaggio formale della «nouvelle vague» protosarda si esprIme special .. 

mente · nei templi a pozzo, cioè in quelle costruzioni, destinate alla venera,· 
zione delle acque potabili e salutàri, che, nella fase precedente del medio~ 
nuragico I abbiamo visto realizzato ancora all'arcaico modo del megali .. 
tismo a filari, tipico della torre del nuraghe, cosicché i vani dei pozzi altro 
non sono t he camere di nuràghe sotterrate. ' 

I nuor i templi a pozzo si vestono all'esterno di eleganti paramenti 
isOdomi, cr e gli archeologi romantici dell'800 avrebbéro chiamato «asia
tici », seco do gli s.chemi della teoria pelasgica del Petit Radel; si a.lzano 
in facciate a timpano «alla greca» (Su Tempiesu - Orune) e terminano 
in orname,ti rettilinei scorniciati e aggettanti, in una modulazione chiaro
s~urale, su~ t~r.si conci del corpo. architettonico ~egnat~ di rilievi e cl! int~gli 
<lI gusto s9lulSItàmentegeometnco (S. AnastasIa - Sardara; S. Vittona 
Serri). All'internO della costruzione, il vestibolo, nell'unico esempio coperto 
(Su Temp~esu), presenta il soffitto ad archi monolitici, come quelli d i 
tombe di ~ganti citate precedentemente; in ogni caso, poi le « tholoi » che 
incll!.gono ~a canna del pozzo si profilano ad ogiva limitata da pareti 
a strapiombo costituite di anelli di pietre conce tagliate obliquameI).te nell<\;. 

faccia a v~.ta, rifinite con lO. scalP. elIo. Si tratta di ,un pa.rticol.are tecnico, l . 
comune a che alle sepolture di giganti di questo periodo (v. sopra), e che 
trova risco troin ambiente etrusco-italicp (Caere, Cuma) e punico (Mozia) 
di tempi f 'a il VII e il VI secolo a. C. Nel paragrafo sull'architettura reli
giosa desc~~veremo alcuni esemplari più rilevanti e significativi di templi 
a pozzo di nuova forma. 

Anche i materiali archeologici, trovati nei vestiboli o in «favissre» 
pozzetti, in genere, dove si raccoglievano le vecchie offerte non più esposte 
nel luogo I i culto), indicano l'età più recente. Bronzi e stovigliecostitui
scono gli e[ementi votivi più frequenti e copiosi, ma non mancano doni 
di altra m5teria (ambra, pasta vitrea, cristallo di rocca, ecc.). Fra i bronzi 
si offrivan9 armi (spade, pugnali, cuspidi di giavellotto, puntali di lancia, . 
punte di freccia), utensili (accette di vario tipo, piccozze, bipenni, scalpelli, 
falci, segh~ cOltelli, montanti di freni), vasi laminati al naturale o in 
fo.rmato m~nuscolo di modellino votivo imitanti corbe, cestelli, co(anetti, 
oggetti d'4rnamento personale (aghi crinali, fibule, fermagli, armille, 
bottOni, ec .). Nel pozzo di Matzanni - Villacidro si ebbe una coppa di 
bronzo con dorature: l'unico eccezionale sfavillìo del preziosO metallo nella 
,terra sarda nuragica. Magli ex-voti più belli, e più cari agli dei delle 
'acque, era o le statulne umane è d'animali, rinvenute in copia, come del 
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resto gli altri oggetti elencati, specie nei templi di Abini - Teti e di Santa 
Vittoria - Serri, ma pure, sebbene rari, altrove (S. Anastasia - Sàrdara, 
S~ Millanu - Nuragus,S. Cristina - Paulilàtino, Pèrfugas, Camposanto 
Olmedo)l Queste figurine, come anche modellini di bronzo di edifizi 
(nuraghit e riproduzioni di idoli (betili), venivano depOsti negli atri dei 
pozzi, ixrlpiombati sul tavolo di calcare o di trachite ordinate sopra ban
chine. A~le pareti o al soffitto dei vestiboli pendevano, poi, le graziose 
navicelleldi bronzoi semplici 'od ornate talvolta riccamente, le quali ave
vano il ~·gnificato e la funzione, per lo più, di lampade votive. Nel tem
pietto di Su Tempiesu un 'fascio di spade - segno forse d'una divinità 
guerrierar sorgexa, a guisa di acroterio.' al culm~ne del fronto~cin? tria~
golare. '" suo Auogo, nel paragrafo SUl bronzettI, metteremo In nhevo 1~ 
valore a4tistico e culturale delle figurine, fra le più sincere e vive della 
plastica F editerranea della · prima civiltà del ferro. Di molto interesse 
son anchf . le stoviglie rinvenute dentro o in prossimità degli edifizi sacri 
dedicati alle divinità delle acque. Esse contenevano le offerte liquide e 
solide, cob e è facile immaginare e come ci diconO anche le statuine degli 
offerenti le quali portano brocche sul capo (se donne) o a spalla (se 
uomini), rattengono vasi-attingitoi stringendone nella mano la fune che 
li calava nel pozzo, porgono, con la stessa mano, ciotole che contenevano 
latte, mi1 e, olio, infusi, miscele aromatiche, ecc., o piatti con frutti selva
tici,. pani, focacc~: ~iambel!e di ~arina e . l~ «pardulas ~>, ~rep~rate ancor 
{)ggI dalLI donne . del paston e del contadillI nelle OCCaSIOnI festIve, mesco
lando fomaggio frescO e uova e avvolgendo la piccola forma in una sfoglia 
di pasta fhe diventa crocca~t~ dopo la cottura. Fra le stoviglie ve ne 
sono di lisce e rozze e di decorate, alcune di sagoma elegante e con fini 
motivi d'~rnato. Fra le priIIle si distinguono ollette globulari a colletto, 
ciotole eliisferiche, tazze carenate, vasi a cestello, attingitoi e mestoli, 
capedunct le con manico a .ponte e beocuccio e colatoio forse per versare 
infusi, cO pe a piede, boccali, grossi recipienti da derrate, lampade. In 
alcune sÌ iconoscooo sagome tradizionali derivate dalla cultura del nura
gico arcai€o di Bunnànnaro e dal medionuragico. In altre compaiono tipi 
assolutamJnte nuovi. Più interessanti e significative sono le stoviglie con 
decorazio~b, fra le quali prevalgono le brocche a becco o askoi, con la 
bocca semplice o trilobata, ,e: l~- anfore ovoidi o piriformi con beccuccio 
finto; ma \ non ,mancano altre" f6hne, sebbene meno frequenti: vasi a 
cestello, l, mpade. Negli askoi, i quali presentano in alcuni esemplari 
l'unica ansr perforata in alto verticalmente e s'ormontata da un beccuccio 
per versare il liquido e per bere, l'ornato o interessa tutta la superficie 
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del vasoIoppure, per lo pm, è limitato alla parte superiore e al dorso. 
del manjco: i motivi son __ costituiti da scanalature, bozze racchiuse fra 
cordoni 'orizzontali, file sovrapposte di fini taccheggiature o alternate a 
cerchielH concentrici incisi, zigzag impressi, fasce dipinte di giallino. Le 
anfore p~riformi mostranç la decorazione limitata a metà del vaso, alla 
facca anteriore fra le anse avendo per centro il falso beccuccio, mentre 
l'~ltra ~~tà resta liscia; è una p.artizion~ dec?rativa che ricorda quella 
di cera~che della cultura nuragIca arcaIca dI Monte Claro. In queste 
forme di Ianfora, il tessuto ornamentale segue, sottolineandola, la struttura 
del recipiente: il collo è diviso verticalmente da fasce includenti cerchielli 
concentri~i, zigzag, tratteggi, ed orizzontalmente da zone con gli stessi 
motivi e ~on reticolato 'o triangoli tratteggiati, il tutto in incisione. I templi 
di Sàrdara e Serri hanno restituito esempi finissimi di tali decorazioni, a 
Sàrdara su sagome integre. Tra le altre forme ricordate, a Sàrdara appare 
un vaso acestello segnato per tutta la superficie di zigzag multipli-in colore 
giallo scib.lbò sul fondo roseo; un zigzag semplice inciso segue il _giro' 
dell'orlo Id'una finissima lucerna dello stesso luogo. I due templi citati 
hanno restituito pure numerosi frammenti di ceramica decorata che non 
si sanno :riferire a tipi vascolari precisi: pezzi di orlo, forse di ciotole o 
tazze, se~nati da reticolato, zigzag, rombi racchiusi da angoli, zone trat
teggiate q, con cerchiellic'oncentrici, ecc., avanzi di ziri con serie di qua
drati tagliati in croce da linee diagonali, con la tecnica dell'incisione; 
resti di ~robabili recipienti a bottiglia con collo stretto scanalato e con 
spalla a Aostolature radiali, di vasi con orlo ingrossato e sporto all'esterno 
modulati Ida rilievi verticali sotto il bordo e con anse cordonate, di reci
pienti co~ la superficie variata da bozze larghe e rotonde imitanti uno 
scudo a Ifaggera di linee impresse come certi scudi imbracciati dalle 

-figurine di soldati in bronzo (Serri), Mentre tutti questi vasi, pur avendo 
contenutd offerte alla divinità, erano, in sostanza, impiegati prima nell'uso 
domestic1 altri recipienti rivelano un carattere spiccatamente votivo. Sono 
qUestiUn\anfOra piriforme di Sàrdara, di terracotta nero-!ucida, che porta 
modellata in bassorilievo sotto l'orlo una figurina umana schematica in 
atto di stìjingere al petto fra le braccia un lungo bastone terminante a una 
estremità \con coma o mezzaluna, un oggetto cioè di signIficato simbolico
religioso -€allusione al Dio-toro); poi, il beccuccio di un fiasco, pure da 
Sàrdara, *lasmato in forma di.« fallo », altra allusÌone al principio sessuale 
maschile 9he il toro indica con speciale evidenza come abbiamo visto (p. 52). 
Infine, unfl silhouette a coma o a forcella si osserva, in rilievo, in askoi del 
pozzo di $, Anastasia: lo stesso il riferimento simbolico, 
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Il complesso delle ceramiche ornate di cui si è fàtto parola, mostra 
una coerfnza stilistica perfetta, uno stile unico, e unitario: che è il modo 
di esprimersi geometrico, del tutto lineare , e astratto, salvo eccezioni. 
Nessun ~otivo vegetale, nessuno schema animale, soltanto uno sgorbio di 
figura u~ana, quello dell'anfora di Sàrdara, del resto diluito in simboli. 
Difatti cerchieIIi concentrici segnano gli occhi, il dorso delle ma~i~ il grande 
ombelico : che vuole suggerire la nudità totale pur essa simbolica , della 
figurina. ISimboIi sono inoltre la linea di taglio della bocca, la raggera 
stecchita delle dita delle mani, e simbolo è, infine, il sottofondo decorativo 
da cui erberge 'lo schema antropomorfo, variato, ancora una volta, di cer
chielli co~centrici e di zigzag. Un altro carattere di questa ceramica deco
rata è cHe l'ornato si riduce a pura grafia o a pur'o rilievo, e, diconse
guenza, J linea di disegno incisa o rilevata; l'ordine, poi, del disegno è 
parattaticr, cioè disposto su un accostamento, verticale od orizzontale, di 
fasce o zqne grafiche simmetriche e geometriche. Il tutt'o SI limita a primo 
ed unico piano, CIoe, in: definitiva, l'ornato risponde nel segno formale 
al contenuto che è piatto e inerte, per ~sprimere una visione irreale, che 
ha perso anche l'ultimo riferimento all'immagine concreta d'origine e si 
annulla niel rigore concettuale. Primo ed unico piano grafico, dunque, in 
queste ceramiche protosarde del medionuragico II, ed un gusto incline, 
come quello « viIIanoviano » etrùsco-laziale, alla scarna severità dell'ornato 
lineare corseguente, del resto, alla praticità di genti il cui paesaggio natu
rale, come la loro anima, era più da xilografia che da affresco. Persiste 
anc'ora, efidentemente, anche negli strati più evoluti della civiltà nuragica 
- quali sono questi del periodo apogeico di essa -, l'antica ripulsa cro
matica dii fondo,non perché non conoscessero la pratica del colore ma 
perché u9a specie di «religiO" » rigoristica v,ietava di accoglierlo nei c'on
tenuti, qursi contaminasse quel mondo", fatto solo di bianconero, che era 

, (ed è tutt!,. ra) in essenza il mondo fisico ed etico dei Sardi. Quando, poi, 
com~ nell ,askos e nel vaso a cestello di Sàrdara, si giunge, per eccezione, 

al ,P, ronu,n ,iam, ento erom, atico' ,(fa"SCe e Z,ig, zag ,d,iP, inti), qUell'ere,s,ia) oltre c,he 
contenuta nell'applicazione, è limitata anché nella stesura della superficiè 
vascolare olorata. Ma in tutti gli altri esempi dellestoviglir dei pozzi 
e di altri edifizi, di gusto e di etica geometrici, l'espressione è « il graffito» 
a linea strftturale, senza « il di più» cromatico cIle era, invece, nei parai 
digmi . dellp. civiltà figurativa: geometrica greca iI cui influsso, per quanto, 
lontano, sta alla base di questa grafia geometrica sarda, senza e contro m 
colore, come costituisce il modello delle varie mode geometrliche dei 
paesi dell'pccidente mediter~aneo nei tempi che cl interessano. 
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A t~Ii tempi sono da riferirsi altre costruzioni nuragiche, destinate 
al culto f certamente i tempietti rettangolari con vestiboli «in antis» di 
Serra 0 frios - Dorgali, e forse anche il tempio a «megaron» di Domu 
de Orgì~ di Esterzili. Di quest'ultimo non conosciamo materiali archeo
logici inOicativi dell'età d'origine o dell'uso, perché non ancora scavato; 
piuttosto! generici i materiali dei primi, che sono stati ripuliti dei depositi 
di riempimento. Tutti i tre tempIi rettangolari sono racchiusi in recinti: 
vastissimb quello che circonda, con un grande cerchio provvisto di due 
ingressi lm. 35 X 40 di diametro), il minore ·dei tempietti di Dorgali. Vi 
convenivhno, come nel recinto delle riunioni di Serri, i pellègrihi ·a festa 
e a mercato, però senza . quei particolari architettonici-edilizi funzionali che 
pres.enta ! «, il , muristene» di S~nta Vittor~a, essendo la ~az~a di S~rr~ 
Ornos delImItata da un semp~Ice muro hbero da costruzlODl che gh SI 

addossin~ all'intorno.L'altr.o... tempiet.to di Dorgali, il maggiore, situato 
dentro ili villaggio a differenza del primo che sta alla periferia e che è 
un lu'ogd di . culto pubblico, federale o intertribale, sembra essere stato 
riservato alla divozione dei soli abitanti del piccolo centro di vita. Il carat
tere di l ',uesto centro, nonostante la presenza di due edifizi sacri, forse 
destinati . divinità diverse, non è quello di villaggio-santuario, di diritto 
e di god'mento collettiv'o, terra santa di tutti e di nessuno come è il 
compless~ di Serri. Qui . a Dorgali, invece, la presenza di un nuraghe, cioè 
di una fortezza, e di due tombe di giganti - le grandi sepolture comu
nistiche dbll'agglomerato di capanne, indica un borgo ad abitazione stabile: 
una piccqla capitale di un minuscolo reame nuragico, di carattere civile 
e laic'o. llJn cenno sul tipo architettonico dei tempietti rettangohiri sarà 
dato nel Iparagrafo sull'architettura religiosa, 

Altre costruzioni, che vorremmo attribuire alla fase di civiltà che 
si esamina, non hanno connessione diretta, almeno all'apparenza, con vil
laggi di 9ualsiasi tipo. Esi differenziano, inoltre, non tanto per l'aspetto 
quanto per la funzione, da edifizi che abbiamo visto far parte dei centri 
abitati, ci~ili o religiosi, permanenti e temporanei. Voglio dire dei recinti 
di Funta~a Sansa - Bonorva e di Forraxi Nioi - Nuragus. 

Il recinto di Funtana Sansa! nella conca di S. Lucia ricchissima di 
monumenti preistorici e protost'orici, sembra connesso alla sua origine e 
per destin~zione col costume, praticato dai ~Sardi antichi, delI'ordalia del~ 
l'acqua, cfoè del giudizio di Dio che si affidava al potere miracoloso di 
certe acq~~ calde ed effervescenti; ne parleremo nel capitolo sulla religione 
e m'oralitàl dei Protosardi nuragici. Sorgenti con queste caratteristiche salu
tari sgorgavano una volta ;(ora la vena si è allontana di poco) de'ntro un 
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recinto <circolare, del diametro di m. 35X 36, conservato, per quanto 
pare, nel\ suo stato originario, cIoè con cinque 'ordini di pietre concentrici, 
disposti t scala, come i gradini di una «cavea» di teatro o . di anfiteatro 
classico. Questa cavea éÌrcondava d'0gni parte un vasto spazio circolare 
dove si Svolgeva la cerimonia ordalica ' ai cospetto della folla (si trattava 
di un gi~dizio pubblico) assisa sulla rozza gradinata. Nei saggi di scavo 
fattisi deptro l'area a cui si accedeva scendendo dalla cavea, non furono 
trovati materiali archeologici di sorta", ciò che ' costituirebbe una riprova 
della par~icolare destinazionedell'edifizi'o che veniva frequentato soltanto 
per assist~re al processo magico-sacro-giudiziario e, dunque, non si dava 
possibilità di lasciarvi resti di vita, quali in luoghi di ,abitazione perma-

I .' . 

nente o 4nche di dimora temporanea. 
Il recinto di Forraxi Nioi - Nuragus, prossimo al nuraghe di Serra 

Ilixi (dov~ vennero rinvenuti i pani di ~me egei e intorno a cui, a comin
ciare dal Inuragico arcaico fino al medionuragico II dovette costituirsi un 
centro ab~tato del quale restano tracce sul terreno in numerosi macinelli 
di pietra e avanzi di stoviglie d'impasto), sembra essere stato, invece, una 
fonderia, ~ intenda, però, non una piccola fonderia di uso domestico, sul 
piano art~gianale familiare, ma una sorta di stabilimento od opificio a 
produzion~ pubblica, a livellò . di piccola industria, per i bisogni di un 
distretto <l> di un «cantone »ilUragico: Vicino a Forraii Nioi è anche, 
il pozzo s~cro di ConIo ' S. Millanu, cioè un luogo di culto nell'ambito 
di un viIlfiggio protètto da nuraghe (S. MiIlanu), nel quale affluivano a 
festa i pel~egrini e compravano i man~fafti di brOl).zo sia per uso proprio 
sia per offfirIi in dono alla divinità nel tempio. Esistevano dunque le condi
zioni econ?miche pe~ la vita del nostro opificio di ramai. Esso era allogato 
entro un recinto di 11 metri di diametro e di m. 1,50 di spess'ore murario, 
disposto nell'in temo a gradinate come i fianchi di un anfiteatro. Nel suolo 

I . 

del pavimento, incastrato sino alla bocca, vi si rinvenne un rozzo vaso 
di terracot'~a colmo di 'oggetti metaJlici stipati alla rinfusa. Si trattava di 
oggetti' nel,a massima parte di bronzo, con pochi pezzi di ferro, usati e 

'Per IO.PiÙ.jrotti, materiale evid. e ..n. temente raCCOglitiCciO.. destinato ad esser.. e 
rifuso nel argo spazio del recinto. Insieme con gli oggetti stavàno panelle. 
lenticolari, intere o in ritagli di rame <{ rosetta », una certa quantità di 
minerale di rame, come pure .di rame nero o metallitta, misto al minerale 
di stagno (f assiterite).: ingredienti, ~u~sti, necessari.J,l~r .la lega del bronzo. 
II grosso vaso accogI'leva pure carbOnI e ossa d'ammalI., forse usate come 
riducente Jala fusjone del bronzo per renderlo compatto e duro. Non si 
sono trovat~ tracce di'crogioli, di forme da fondere o di altri attrezzi di 
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lavoro, ma~' probabile che, all'atto di abbandonare la bottega tempora
neamente d esempio in seguito a una «bardana» i ramai si fossero
portati via gli arnesi di pronto impiego e necessari per il prosieguo del
l'attività c~e, all'occorrenza, poteva svolgersi anche in modo semistab, ile,. 
zingaresco, ~onendo la fucina in luoghi improvvisati nel giro da un paese 
all'altro. Invece ~a provvista da rifondere, pesante da trasportarsi, era 
stata lascia~a nell'officina stabile con la speranza di tornarvi una volta. 
cessato il pèricolo. Gli elementi manufatti' di questa provvista consistevano 
in armi (cu~pidi e puntali di lancia, lame di pugnali di varie forme, stOcchi, 
spade), utehsili (asce a ~argini rialzate e a tallone, seghe, scalpelli, falci, 
pezzi di vah in lamina con anse ad occhiello e ' manici e ornati di spirali 
a sbalzo), t i ggetti ornamentali (pettini, aghi crinali, fibule ad arco sem
plice, ingr sato, a navicella, ad arc,b serpeggiante e bastoncelli, armille, 
bottoni, « orques»), statuine ed altri elementi votivi (navicelle, fare
trine, ecc.) tutti di bronzo. Eccezionale una laminetta d'oro aderente, per 
mezzo dell'lossido di ferro, a , un pezzo di metallina. Resti di ambra si 
spiegano clllme grani di collane in cui érano infilati pure pendenti di 
bronzo, m~teria che fece acquistare la ' collana stessa, per rinfonderne la 
parte metallica. A parte certi tipi arcaici riferibili al nuragico medio I 
(fibule ad t i co semplice e ingrossato, accette piatte con uno .o due occhielli, 
o n tallone con alette, i « torques » simili ad esemplàri del ripostiglio della 
« ria» de uelva di circa il 750 a. C.), la maggior parte degli oggetti 
presenta fOfl me nuove rife, ribilia, Ila seco, nda metà dell'VIII seco,lo e a tutto 
il VII presu ibile età, quest'ultima, del deposito di Forraxi Nioi. 

Il dep ' sito stesso, oltre che un interesse intrinseco, ha un'importanza 
più genera~e perché ci fa vedere, attraverso la gamma assai varia e carat
teristica degli elementi che la compongono, il graduale mutamento e la 
svolta presi dal commercio estero nuragico. Sono, qui, pochi i tipi che 
derivano di lla importazione europea occidentale, quella che fu particolar
mente attiri a nel periodo precedente: vi appartengono «paalstab» e 
« torques » . quest'ultimi indicanti la presenza nel mercato dei Celti, dai 
quali derivi anche una spada ad antenne recentemente trovata in Sardegna. 
Ma gli .altti tipi rivelano piuttosto che i Protosardi si rivolgono, 'ora, ai 
centri di Ptoduzione e di commercio fenicio-punico (ambre) e soprattutto 
etrusco (v ~i lamina!ti, fibule, oro, forse anche la cassiteriter Si capisce 
che, in qu ti scambi nu'ovi Ja produzione e iI mercato dei Sardi non 
dovettero stare inattivi anzi ne trassero ragione e motivi di sviluppo è 
di progress, corrispondendovi·una.larga ésportazione di manufatti locali 
'in bronzo :artigianato artistico dei ramai: statuette e oggettini di lusso) 
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specialmen[te ricercati nei centri litoranei della Toscana e del Lazio che 
fronteggia~ano, all'opposta sponda del Tirreno, la Sardegna. Il centro 
minerario ~i Piombino (Vetulonia, Populonia) rivela ·una particolare ten
denza rice~tiva dei prodotti in br~>Dz() nuragici, evidentemente dovuta a 
una conveFgenza d'interessi e di scambi in relazÌone anche con una affinità 
di strutturl economica-industriale derivata dalla presenza di miniere nel
l'Etruria rrlarittima del Nord e nell'Isola dei Sardi. Ma quest'ultimi dove
Vano anchr frequentare, da soli o in alleanza coi Semiti (Fenicio-punici) 
il territorio fra Caere, Tarquinia e Vulci, nel Lazio, luoghi nei quali sono 
stati rinve~~ti bronzetti sardi (Vulci) e da dove venivano i prodotti etruschi 
(bronzi e c~ramiche) che, nell'Isola, trovavano acquirenti o imitatori. Attra
verso tali traffici, ai quali dobbiamo aggiungere un mercato fiorente di 
materie prime (minerali, bestiame, pellami, sale, ecc.) dall'Isola al Conti
nente e vicfversa, filtravano tecniche e tipi costruttivi, formule architetto
ni~he ed aftistich.e, ideali. e cOncetti nuovi che vivi~cano il pi~~olo semi
chIUSO mo~do nel nuraghl. Le severe strutture arcaIche megahtlche della 
Sardegna sl aprivano, ora,al sorriso della grazia« greca », s'intende con 
le riserve, i llimiti, gli adattamenti imposti dalla «natura» e dall'etica indi
gena, dal rIgore ·non violabile della tradizione. Ricordiamo le novità del
l'opera isodoma, i profili nuovi di vani di tombe e templi, i fastigi e le 
cornici di P?zzi e tomb~ « ellenizzanti », la cultura figurativa geometrica che 
evoca una ~ontana« grecità». 

È impossibile stabilire, oggi, a distanzà di secoli . e senza una suffi
ciente inforbazione letteraria, le ragioni storiche fondamentali di questa 
sort~ di int+.a. cord~ale fra i ~ardi e gli ~t~uscbi ~ individuarn.~ g~i eleme~~i 
fUOrI e oltrt l pUrI rapportlcommerClah, a CUI certo contrIbUI quell'ItI
nerario ma1 ttimo naturale che, ancor oggi, avvia i Sardi verso i lidi di 
Livorno e,. srecia~m~te, di Civitavecchia. Bord;ggiando la costa ~rie~tale 
della Corslcf e dI qUI puntando al ponte delle Isole d'Elba, la naVIgaZIOne 
dalla Sardegna all'Etruria era relativamente tranquilla e sicura. Centinaia 
di migliaia 1i navi sono scivolate .silenziose su quella rotta, dalla preistoria 
al nostro telPo. Ma le persone che, per le vie del mare e di terra, toccano 
altri suoli e "ncontran,o altrç persone, tendono, naturalmente, a mescolarsi 
e a far par le della nuova nazione, per quanto una s'ottile malinconia e 

un. filo inv.i.S...if i.le possano. le..garle.....al.la .patr..ia d'origi.ne. Le•. ..relazioni fra Sardegna ed E ruria furono forse etniche oltre che commerciali. Anche se 
non vogliam considerare l'ipotesidi qualcheauto~e che vuole gli Etruschi 
pàssati nella loro sede storica dalla Sardegna prima dell'VIII secolo a. C., 
restano indi~" significativi d'una sorta di unità etnica-culturale. Strabone 
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chiama (firreni (altro nome degli Etruschi) gli Iliesi, le popolazioni mon
tane della Sardegna; e -chiama «Sardi» i «Lucumoni », cioè i grandi 
e ricchi principi etruschL Sempre Strabone descrive i Sardi montanari 
come d diti alla piràteria e li fa scorazzare coi legni corsari, lungo le coste 
d'Italia e soprattutto di Pisa. 

Co unque stiano le cose (si ricordi anchè la presenza in Etruria di 
« tholoi ~~ c?me ~ue~le de~ n~raghi, di corridoi t~~bali simili a quelli ~èlle 
tombe di gtgantI, dIstovIghe scanalate molto VICIne alle sarde nuragIche 
di Mon e Claro), certo è che i Sardi, in tempi antichi, ebbero consue
tudine (iol mare, in ispecie col Tirreno. Sono testimonianze archeologiche 

I 

molto sfgnificative le numerose, belle e non di rado riccamente ornate 
navicell, di bronzo paleosarde, preziosi oggetti dei nostri Musei e di col
lezionis~raniere, trovate anche in sepolcri (molto nota quella della tomba 
del «Dhce» di Vetulonia, della prima età del VII secolo a. C.). Fra le 
navicellt si distinguono scafi semplici e leggeri, da corsa, e legni pesanti da 
trasporto. Come le antiche navi nordiche (le baltiche, le vikinghe) hanno 
le predJ decorate da cigni o da altri animali di quei bianchi freddi cieli, 
le navi ~arde recano emblemi stilizzati di cervi, mufloni, buoi, arieti, i segni 
della terrra dei pastori, la fauna dei montanari i quali si trasformano facil
mente ih pastori del mare, nei pirati di cui discorre Strabone. 

Chi n'on si rende conto della profonda trasformazione storica che subì 
la Sard~gna dopo.la caduta della civiltà nuragica apogeica, stenta a capire 
lo stranò fenomeno dei Sardi i quali da un popolo di naviganti come ,era 
nei tem~i che ci interessano, è divenuto, poi, ed oggi lo è ancora, un popolo 
sul mar~ senza mare, una s'orta di popolo « continentale », che ripudia lo 
sconfinato abbraccio eli onde intorno alla sua terra. Ma questo fenomeno 
lo comPirende chi valuta in tutta la sua pienezza il significato catastrofico 
per i ~ardi dellaeiIDquista cartaginese sulla fine del VI secolo a. C. 
Nell'VIII-vII secoloaC. lo stat'o della nostra Isola era ancora quello di 

J 
una ,pic~;la potenza che partecipava liberamente alle relazioni mediter
ranee. I l -mare era ancora un veicolo, in cui i pastori avevano confidenza, 
ed era ~'a~i~ent~ dell~ .loro civi~tà.. Poi venne il .~artaginese, sostituendo " 
alle blallldlzle del FemcI la forza dI uno stato mIlItare. 11 mare ebbe un 
altro j>aklrone ed . ebbe per i Sardi un altro senso. Divenne un~ frontiera 
~ un c+,cer:. L~ civiltà lo.cale si. chiuse,. all~ra, in u~a l~~i~a so~itudine, 
In un s 'lenzlO dIsperato" pIeno dI rancorI, dI sorde rIbellIom e dI attese. 
Fino ad oggi, che il CUore si apre alla speranza. 

/' Fo e potremmo indicare mia data per la svolta del commercio estero 
nuragic e, in sostanza, anche per una certa svolta culturale della civiltà 
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dei nuraghi, quest'ultima ovviam.ente meno radicale dell'altra, in quanto 
il fondo Idella civiltà restò lo stesso, e il variare consistette soltanto in un 
arricchimento esterno, in un vestito alla moda su un corpo immacolato di 
vergine ~arda. Questa data è quella del 650 a. C. Da allora i Tartessii, 
audaci rlavigatori del Sud della Spagna, lasciano le acque del Mediter
raneo e !frequentano intensamente gli scali marittimi dell' Atlantico spin
gendosi fino ai porti dell'Armorica in Francia (Avieno, Ora maritima, 
vv. 113-~14: «Tartessiisque in terminos Oestrumnidum negotiando m"òs 
erat »). Lo spostamento verso l'Atlantico sarebbe stata la conseguenza del 
fatto nujwo che i commerci nel Mediterraneo occidentale, intorno alla 
metà del VII secolo a. C. e poi nel VI eran'o regolati dai mercanti semiti e 
greci in gara fra di loro, con esclusione parziale o totale degli iIldigeni. I 
Sardi potettero essere ancora fatti partecipi dei movimenti commerciali, 
ma forse, come i Tartessi furono costretti a lasciare il Mediterraneo spa
gn'olo per l'Atlantico, così essi furono sollecitati a non occupar~ del tratto 
di mare fra l'Isola e le colonnè d'Ercole - feudo ormai dei Fenici e dei 
Cartaginesi e in parte dei Greci - e a indirizzare i loro interessi verso la 
Penisola ,taliana e l'Etruria in particolare in acque che erano state lasciate, 
presentando minori pericoli di potenza strategica e di concorrenza econo
mica, ai Ip'opoli che le possedevano e le percorrevano da tempo. Così la 
Sardegna volta le spalle alla Spagna e guarda all'Italia, compie un tempo 
di quel spo movimento storico pendolare che l'ha fatta gravare ora verso 
l'una ora verso l'altra di queste due grandi Penisole che la comprendono 
insieme all' Africa, e che . l'hanno alternativamente determinata nelle sue 
secolari 'iicende. 

Il nll0v'o corso commerciale poté essere segnato da una maggiore 
pressione I del mercato e della cultura fenicio-punica sulla cultura locale. 
Si spiegh~rebbero in tal modo certi elementi di scambio che si verificano 
ora più ~he nel passato: scambio in dare e avere, in materie prime e 
manufatti. Nelle architetture nuragiche si osservano forme e decorazioni 
ch~ sembrano ripetere l'ispirazione da m'odelli di civiltà artistica semitica: 
un cippo I con gola egizia di Abini, una stele rastremata e liscia della 
tomba di giganti di Biristeddi di Dorgali, cornici a rilievi (stilizzazione di 
urei?) dd pozzi di Sàrdara e Serri. Negli strati nuragici si raccolgono 
ambre e ~aste vitree di fabbricazione fenicio-punica; nella Sala del Parla
mento federale di S. Vittoria ardeva un candelabro fenicio-cipriofo. D'altra 
parte, nelle tombe semitiche più antiche di Tharros e Norra si depongono 
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barchette, faretrine e spilloni di bronzo confezionati nelle botteghe dei 
ramai protosardi. 

son'o~e ultime espressioni del dialogo pacifico fra Sardi e stranieri 
in Sarde a. Dopo non ci sarà postd che per le armi e verrà il diluvio 
per i cost ttori di nuraghi del piano, della collìna e degli altipiani. E, alla 
fine del VI secolo, non resterà agli uomini liberi che il cammmo doloroso 
della m'onagna. 

, 
II - Secon~a età del ferro: il Nuragico recente o finale o della decadenza 

(Nurl gicO II di Barùmini): V-II secolo a. C. 

In qu sto periodo decade e finisce, materialmente, la civiltà dei nuraghi . 
Non finis+ ancora moralmente e spiritualmente, come abbiam detto, 
durando, Jr elle zone -selvagge del Centro,sino al Medioevo (culto delle' 
pietre e drgli alberi attestato per i Barbaricini da Gregorio Magno nel 
VI secolo d. C.) e resistendo, in certi confusi e vivaci esiti di «ribellismo» 
barbarico bon leggi e abitudini « illegali» in pieno secolo xx. 

La vJ a, in forma dipersistenza e di involuzione, totalmente pasto
rale, si svJ lge soprattutto nelle regioni montuose o in altri luoghi. remoti 
e isolati fve non giunse, pèr disinteresse de~ Cartaginesi o per ostilità 
armata .d~gli Indigeni, la conquista militare e politica. Ma non cessa 

< neIru:fieno, del " tutto, nei territori di piano e di collina in possesso degli 

invasò:rlj :òve son rimasti i deboli e i conformisti, i «collaborazionisti ». 

Inqùe-ste Izone, almeno in certi settori, sembrerebbe originarsi, come è 

stato detto, una koiné punico-sarda, favorita dal sangue libico, comune a 

ProtosardiIe mercenari cartaginesi in Sardegna; vedasi al riguardo la 

significativa figura storica di Amsicora, un armentario e proprietario sardo

punico ch~ cerca di far da mediatore fra Cartaginesi e «Barbari» della 

montagna lin un momento di pericolo comune. 


Non , amo ancora molto bene informati sui documenti di questa fase 
culturale, JlIla si capisce che essi 'non devono mancare, anzi, quando saranno 

t ,, ; precisati, dovranno .indicare fatti u'mani di luoghi «recessi» e fenomeni, 

. appunto, ~ia1terazione, imbarbarimento delle esperienze tradizionali ed 

ibridismo on forme delle civiltà culte esterne. 


Un'id a sulla Datura di tali espressioni di sopravvivenza ce la danno 

i nuraghi ell'epoca, non più conformati a «tholos» come quelli del bel 


) , 	 tempo, m ! decaduti, trasformandosi, alla figura della costruzione ellittica e 

quadrango are di gusto ortogonale, provvista di vani a corridoio (pseudo.. 

nuraghi, . p. 200). Questo tipo di edificio, dall'aspetto di grotta, vera 
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· I l h' l" h' . ' .L •'CostruzIOne sotterranea come a c lamavano g I annc I scntton cne VI 
, facevanol rifugiare i Sardi braccati dai Romani con cani pOliziott,i, risponde 
bene all'~mbiente montano e al tipo di combattimento, la guerriglia, a 
cui fUro] O obbligati i pastori della civiltà nUl'agica al suo finire. Un 
esempio , i siffatti nuraghi è il Peppe Gallu di Uri, datato col C 14 al 
VI-IV sec lo a. C.; altri non sono precisabili nel tempo ma devono ritenersi 
tardivi, +,che se, come abbiamo visto e vedremo nel capitolo s,ui ntiraghi, 
non ma~bhino esperienze preparatorie (tipi ibridi di nuraghi e « tholos» e 
a corridoro del vn-VI secolò a. C.). " 

Con(!)sciamo pure figure diviIlaggi di questo periodo, sia della fase 
più remd1ta (V-IV seco1'O, ,a •. C.) sia di tempo più recente (età ellenistico,
romana). È ancora il complesso di Barùmini a offrirei un'immagine abba
stanza eS1liCita e convincente. Al Su Nuraxi, sopra la .coltre di rovine di 
torri e ca e del villaggio, del nU,r, agico médi~ abba,ttute d.alla fU,ria deva,s,ta,
trice dei Cartaginesi' sulla fine del VI secolo a. C., dopo una sosta di 
qualche tempo, si ricostruisce un secondo villaggio, con un tessuto edilizio 
diverso dr l primo e con, sçhem~ del , tutto nuovi di abitazione che ricor
dano, strana!Dente, lontanissimi paradigmi mediterranei. Nel più volte 
citato spakio n. 135~i poté osservare la situazione stratìgrafica di questo 
villaggio. In suo lembo arche'ologico che conteneva ceramiche d'impasto 
associate ~ una fibula di bronzo del V-IV secolo a. C., era sovrapposto a uno 
strato del l nu~agico medi? II (?urag~co. I. sup.eriore, di Barù~i?i) e sotto
posto a ttn hvello (l'ulnmo dI BarumIm) dI cultura ellemsnco-tomana 
(m-II seco~o a. C.). 

n viUaggio del Nuragico II di Barùmini (fase d) si compone di una 
ventina dii ab.ìtazioni comprend.enti un 150 vani di vari~ u~o, steso come 
un runddqrf mtorno alla vecchIa for~ezza del nuraghe, distrutta e trasfor
mata ancIl'essa in semplice abitazione. Le casette girano attorno al poli
gono dell'~ntemurare, segu'endone il tracciato, addossandosi e sovrappo
nendosi, a tratti, ad esso, ° si stendono, disarticolate, nello spazio fra 
l'antemura e e il bastione, lungo viottoli. tortuosi e stretti come budelli, 
ben ripar te dalle intemperi~ dietro la protezione delle robuste mura 
megalitich ancora in piedi. Altri gruppi di abitazioni costruiti dove si 
interromp l'antenmrale, per le brecce operatevi dagli arieti cartaginesi (11), 
oppure stacati dalla lizza (20; 42, 164, 159, 79, 54, ecc.), mostrano di non 

- lasciarsi condizionare dalle linee fonçlamentali del fortilizio, se non nel 
senso di ri~tere, nella loro figura, il gusto del cerchio: tanti piccoli cerchi, 
separati fr I di loro da viuzze, che rappresentano «cori» edilizi-architet
t6nici con individualità singola, modellati, quasi, sul «.coro» grandioso 
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spett~olare del nuraghe. È in fondo l'architettura a cerchi dell'antica 
civilt~ nuragica, qualità dell'occhio e dello spirito protosardo, che resiste 
e trionfa, ancora, in una stesura più articolata, ma sempre arruffata e 
scom1osta, in piena libertà di ordito. A chi lo vede dall'alto del nuraghe, 
il pic 010 centro a. bitato offre una confusa e Ìndistinta geo.metria circolare, 
interr I tta dagli stradeIli angusti e sinuosi, fra cui si nota, per esser meno 
strett delle altre e perché divide in due parti diseguali il grosso del
l'insieme urbanistico che si stende nell'arco da NE a SE della fortezza, 
la stradina nn. 18 - 48 - 86 - 143. Questa mette in comunicazione anche 
l'esterJ o del settore indicato con i gruppi di abitazioni contenuti dentro 
l'antedmrale; altri passaggi dall'esterno all'interno si vedono nella porta 
princi~ale (8) e secondaria (presso la torre O) della lizza, e nel punto 47, 
['. EN1 ' nella breccia dell'antemurale alla tangenza con la torre M. Se poi 
ci si <'1ddentra nel viluppo disordinato del villaggio, fuori e nell'inverno 
della lizza, fra le casupole ammassate come un termitaìo, sembra di esser 
chiusi lin un labirinto. È l\n girare senza fine, un tornare sulle stesse 
prospettive, un piccolo viaggio illimitato, un perdersi in uno spazio di 
formi4e e insieme senza termine. Pare di camminare in un mondo irreale, 
stretti fra muri lividi e squallidi, con l'angoscia di non uscire o con l'emo
zione di restare nel sogno, sino a che d'improvviso uno squarcio più vivo 
rli luce o un fondale di verde, la natura insomma, operano la cesura del
l'incan ,esimo e richiamano alla realtà. Questa è una realtà patetica, e 
'ìW::~ malia considerazione che la matassa di pietra e fango che si è 
"e"C:'Jr~f.. altro non è che il residuo d'una vita. stroncata, di esseri distrutti, 
~i voci p erdute per sempre: in definitiva un'immagine struggente di morte. 

Ci' che più colpisce del villaggio ora descritto nel suo carattere 
0csen*ia1e d'un .insieme edilizio di geometria barbarica a «cerchi », sono 
proprio i cerchi elementari,singoli e individu, che compongono il com
~lesso cerale; cioè le abitazioni. Negli ese!llpi meglio cOnservati (nn. 11, 
2?, 42) l~se si disegnano in. figu.ra di circoli irregolari, del diametro esterno 
dI m. 11,30 X 12,50 (medIa dI n. 20: 13,60 X 12,60 e n. 42: 15 X 12), 
con muri spessi da m. 0,70 a 0,85. Al centro del cerchio perimetrale, sta 
un atri , pur esso rotondo, del diametro medio di m. 4, 'nel n. 11 c'on 
un J)ozzf tto nel mezzo per raccogliere le acque piovane, giacché dobbiamo 

s.u. pnor.rt il PiCC.010 sp.. azio ..co.p.erto .s..alt.anto sino aduna certa.. altezza e, 
noi, ape to in un f'oro che dava luce ed aria all'interno. Intorno all'atrio 
si comp ne il giro dei vani, da otto (n. 42) a sei (n. 11); quest'ultimi 
hanno imensioni medie di m . 3,02 X 3,07 (mq. 6,36ì in .n. 42, con 
tmsure aggiori negli spazi della cucma (n. 60 deI circolo 42: 
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m. 4,50 X 4,26 = mq. 19,17; n. 30 del circolo 20: m. 4,10 X 3,93
mq. 16,11) e minime nei cubicoli per una sola persona (n. 22, a del cir
colo 42:: m. 2,18 X 1,11 = mq. 2,41; n. 13 del circolo 20: m. 1,90 X 1,33 = 
mq. 2,52). I vani sono di forma per lo più quadrangolare (trapezoidale), 
ma anche triangolare e tondeggiante, di figure generalmente irrego

· lare, tranne le piccole rotonde con sedile e bacino (n. 65 del cir
colo 201 = diamo 2,66; n. 90 del circolo 42 = diamo 1,45), le quali mostrano 
una pl?nimetria precisa. La copertura delle stanzette era costituita da un 
tetto a ordito di legname con graticcio di canne o stuoia fermato all'esterno 
da lastre di pietra, che declinava a spiovente in un'unica grande falda 
circolalle dai muri interni dell'atrio più elevati a quelli perimetrali più 
bassi; così le piogge potevano defluire verso le stl'adine dove correvano 
fino a lVersarsi dentro pozzettì scavati nel. terrenomarno-argilloso) pOsti 
al termine delle stradine stesse. Sotto la copertura eran ricavate, forse, 
delle sqffitte accessibili per mezzo di scalette in muratura partenti dal 
piano dell'atrio (resti nei nn. 11, 20, 42). 

L'ihsieme compone un tipo di casa pluricellulare, con l'ingresso costi
tuito da un lungo andito, che ricorda quello delle torri nuragiche, e con le 
stanzette intorno all'atrio circolare dove si ripete, con un'articolazione di 
'.'~.'1.i mij.ggiore, lo schema della camera del nuraghe circondata dagli spazi 
sussidiari delle nicchie (da una a quattro, più generalmente da tre disposte 
in croc~}. Anche il disegno dell'isolato cOncentrico e centripeto, trova 
l'archetipo nella precedente fase nuragica dell'apogeo: ricord'O, a mo' di 
esempio, il gruppo di abitazioni c.d. del «doppio betilo », nel santuario 
di Serri (p. 167). Quanto alla disposizione degli ambienti nel complesso, 
si osserva un certo ordine con ripetizione . di un particolare assetto, derivato 
da una certa comodità insita nell'orditura generale, e tale da soddisfare 
le esigenze d'una famiglia. Ai lati degli ingressi, appena varcata la soglia 
compost~ da lastre messe a coltello e rilevate sul piano dei viottoli in modo 
da impeçlire il flusso dell'acqua piovana dentro la casa, si osservano (n. 20) 
dei sedili internati nel muro, fatti per l'attesa e che, all'occorrenza si pote
vano tr~sformare in nicchie di deposito di oggetti o indumenti; sul lato 
destro degli anditi (nn. 20 e 42) si osservano anche le stanzette indipen
denti, per eventuali ospiti fuori dall'intimità dell'abitazione, cui era riservato 
il giro d~i vani intorno all'atrio. Fra questi vani si distinguono piccoli sog
giorni e ~tanze da letto e cubicoli, con stipetti alle pareti presenti pure neglì 
atri a u(tlo o due ordini, ma sono specialmente interessanti le cucine 
e le rotbnde, cioè gli ambienti più grandi e que1li più angusti del. 
l'intera ~bitazione. . 
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bocca arcuf ta (base di m. 1(1;04 X 0,74/0,80 d'altezza), con vano coperto 
a cupolett, di lastri.p.e marnose in aggetto, alta m. 1,77 sul pavimento 
con cotto dall'azione intensa del fuoco, con foro di tiraggio alla base della 
cameretta ~emicircolare. Nel forno, con bocca, a fior di suolo come gli 
attuali fonji della Barbàgia - dipendenti : lontanamente da quelli nuragici 
- si cuoc~=ra il pane d'orz'o e (nelle grandi occasioni) di grano, in forma 
di ~chiaccite rotonde che venivano sottoposte all'azione del fuoco sino 
a diventar, croccanti, rivoltando alternamente le facce a causa dello scarso 
potere calorifero racchiuso nella piccola « tholos ». Ne veniva fuori UII pane 
a sfoglia, del tipo di quello che nel Nuorese si chiama «pane carasau» 
e altrove «Ifresa» o « pilonca » o, più generalmente, «carta di musica» : 
un pane l~gero, grigio e. un . po' dolce che, ravvolto in panni grossolani 
(sàbanos), ~ic'onserva sino a tre mesi e più, come esige l'economia dei 
pastori lon{ani dai villaggi o transumanti, ché un pane da pastori è questo 
antico pa5e. Nei forni di Barùmini si accendeva il fuoco anche per 
cuci~a:e l~ vivande, e le fiamme ,che vi ardevano scaldavano, inoltre, la 
famIglIa raccolta ' dI fronte al pIccolo vano, che era forno e focolare 
insieme. Nbllo spazio della cucina si doveva anche confezionare il pane: 
tritare l'or~o o il grano con macine e pestelli di pietra (rinvenuti dentro 
i vani), ridf rlo a focacce (fresas) che, p'oi, si introducevano nel forno. Si 
doveva pure mangiare nei giorni comuni e specie durante la stagione 
fredda e p ssare il tempo. Ancor oggi in Sardegna la cucina è l'ambiente 
della casa più frequentato, dove gli uomini si danno convegno mentre 
le donne sfaccendano, e si parla delle piccole cose del paese: del bestiame, 
del· raccolt'b, della caccia da organizzarsi, quando' non si preparano . odi 

NeIIe cucme e emento 1 maggIOre n levo e costItUIto al orm, a 

o amori. dualcosa di analogo noi dobbiamo pensare in questa Sardegna 
antica, qu~he ci rivela il villaggio di Barumini. 

Dietro la cucina, in questo tipo di dimora del nuragico recente di 
Su Nuraxi stanno, solitamente, le rotonde, curiose stanzette situate a 
ridosso dei t orni, con un sedile alla base delle pareti e una conca di pietra 
(calcare o rachite) al centro di un pavimento lastricato, in leggera pen
denza vers : la parte 'dove si apre, sotto il sedile, un foro per lo sdoccio 
all'esterno I 'm~ liquido: acqua pr~sumibilmente. Presso (n. 65) o dentr~ 
(rrrr) alcunf dI queste rotonde SI trovano alcune vasche rettangolan 
di pietra, s1nza foro, con o senza scomparti. Per lo più le rotonde, presenti, 
come abbif' dettò, nei circoli nn. 20, 42, nel vanO rrrr, ma pure in altre 

. '- parti del iIIaggio (rr, 51, 79, 195, 175, ecc.), sono costruite con cura 
maggiore, isibile sia nelIà struttura delle pareti che si elevano a filaretti 
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di lastrin ed erano coperte da « t.holoi » a imitazione, in piccolo, dell'archi
tettura ~elle cupole dei nuraghi, sia nella perfezione di taglio dei conci 
dei sedill con scorniciature e bracciqli all,e estremità del giro, sia infine 
nel laVOrii dei bacili, di cm. 81/52 di bocca X 25/17,5 di profondità (da' 
litri 54,5 a 24 di capacità), con la coppa posata su un sostegno rotondo 
provvisto di una ~isega poggi.apiede. Er.ano ?iccoli lo~ali~istiriti e puliti 
che, una volta fimta l'operazIOne o cenmoma che aveva Il suo mezzo o 
il suo c tro nella conca circolare a segmento sferico, venivano lavati • 
facendo lcorrere l'acqua della pulizia al di fuori del vano e della casa 
per il fOfo di scolo. Si capisce, da ciò, che gli ambienti non dovevano 
essere fr~uentati di continuo, 'ogni giorno come gli altri locali, ma l'uso 
ne era, invece, limitato a ricorrenze di tempo o a occasioni speciali. Ciò 
che c'è di certo è che intorno ~l bacile" seduti sulla banchina, con i piedi 
sollevati t al pavimento e, le persone aSISise alle estremità del giro con 
il gomito appoggiato ai braccioli sagomati di pietra, stavano dai sette ai 
cinque i~ ividui: cioè i coIllPonenti di un gruppo familiare. Quanto alla 
destinazione di questi ambienti sono state affacciate ipotesi varie: da 
luoghi Pii riti lustraÌi o di abluzione, a stanzini per consumare un pasto 
rituale in comune in o,ccasioni , festive, attingendo dalla conca il cibo o la 
bevanda, considerata forse anche suscitatrice di virtù magiche, a came
rette destfnate alla panificazione, dove donne e uomini si davano da fare 
intorno af bacile dentrO cui veniva rimestata la farina insieme all'acqua 
tolta con i mestoli dalla vas,ch~tta rettangolare (v. n. 20) e veniva, poi, 
fatta def>9sitare fermentando fino ad esser pronta per tagliarla in forme 
dl:\ passar~ al forno adiacente. Ma qualunque ne sia stata l'originaria fun
zione, le otonde, insieme agli altri ambienti delle nostre case circolari 
pluricellu ari, d'un tipo molto antico (si hanno precedenti in dimore di 
Chamaezi Siteia - Creta, del XIX secolo a. G.), ricreano fresca e palpitante 
l'immagin della vita domestica ,di tempi lontanissimi e ci dicono quanta 
parte d'ut piccolo mondo passato sopravviva, in costum,i, ancor oggi fra 
di noi, in, f'ardegna. 

In alçuni ambienti del nostro villaggio tardo-nuragico non si osserva 
che faccialno corpo con isolati del genere di quelli descritti, anzi dànno 
l'impressidne di es~ere stati spazi a sé stanti o connessi, al più, con altri 
vani ma 't on nello schema indicato. In questi ambienti si riconoscono 
lUoghi de ,tinati a piccoli laboratori od ,opifici d'uso forse più pubblic«() 
che famili re. Così sembrerebbe del vano :n::n: COIl annessi AA e ss, ad Ovest 
del circòlo n. ] 1, dentro l'antemurale. Nel vano si notano una rotonda con 
sedile e ba! ino e, dietro, appoggiata al muro della lizza una )vascarettan·· 

190 

I 


l 




, , 

golare divisa in due setti da , diaframma perforato alla base. Si è supposto 
che nel b.tcino si macinassero i frutti del lentischio, che in uno scomparto 
della vaSCl!l se ne pigiasse la pasta e che, poi, 'l'olio passasse, per il foro, 
al secondll scomparto ,dond,, e S,i attingeva per lasciarlo deposit,are in reci
pienti. Si tratterebbe, dunque, d'un laboratorio di produzione di olio di 
lentischio, usato 'come olio da ardere e anche, con l'olio di olivastro e 
con i graSsi naturali, come condimento -in sostituzione dell'olio dell'ulivo 
non ancora conosciuto e coltivato in età nuragica. Un altro opificio era 
il vano 32 presso la torre M dell'antemurale, rìfatto ed ampliato sempre 
in tempi Ciel nuragico tardivo. Pare che fosse la bottega di un litòpide, 
cioè di uri artigiano che fabbricava oggetti di pietra ancor in piena età 
del Ferro èd in tempi ormai storici. La bottega è divisa in un piccolo vano 
antistante , presso l'ingresso, dove si faceva mostra degli utensili da ven
dere e in lun localetto posteriore: l'opificio vero e proprio, con stipetti e 
mensolinealle pareti per deporvi gli oggetti in lavorazione o finiti. Il carat
tere dell'ambiente era segnato dagli elementi ritrovativi nello scavo: 
ciottoli flJviali costituenti la provvista di bottega, macine pestelli coti e 
teste di mazza, frecce d'ossidiana; vi si rinvennero pure oggetti fittili (vasi 
e fusaruol~), metallici (di bronzo, rame e piombo) e d'osso, in parte rife
ribili allo Ftrato sottostante del nuragico apogeico in parte di riuso. 

In questa descrizione del villaggio tardivo di Barùmini, non si può 
omettere tln cenno alla capanna ZZ, presso e di fronte al citato vano 32. 
È un ambiente distinto per la posizione, per essere isolato completamente, 
per le sue t;aratteristiche strutture murarie. Di pianta ovale (m. 4,10 X 3,30 
con altezza residua di pareti di m. 3,25 e muri spessi da 0,95 a 1,10), pre
senta l'interno segnato da numerosi armadietti e mensole. L'esterno, poi, 
si distingue per la presenza a m. 2,50 di elevazione sul pìano di cam
pagna, di :un corso di lastre sp0rgenti a guisa di mensole su cui si distacca 
uno spartito di lastrine composte a spina di pesce (altezza cm. 29). Si tratta 
di un elerrento tettonico decorativo che fa da pausa al muro verticale 
e costituisce l'invito al profilo parabolico del muro stesso, dai m. 2,50 
sino al culmine definito nell'estradosso della cupoletta di copertura del 
vano. È la prima volta che lo strano spartito si presenta nella Sardegna 
nuragica 1in tempi. dal v al IV secolo a. C. Sembra essere anche il più 

r~moto ne,r'ediliZia ~editer,ra~ea: giacch~ altr?v: (,per esempio in Li~u:ia.l 
PIemonte, Lombardia ecc.) lo SI vede In edIfiZI della tarda ròmamta o 
del Medio vo. In Sardegna, poi, dura ancor oggi nella zona isolata e 
conservatri e della Earbagia :se ne hanno esempi a Gadòni e a Tonàra. 
Quanto al a natura del vano ZZ si è pensato che avesse servito come 
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dimora 'un notabile, forse del capo del villaggio: non una stanza d'abi
tazione ~erò, ma una sala di rappresentanza, per udienze, riposta nel 
luogo piÒ intimo, protetto e spazioso del villaggio interiore, a capo della 
via più ib portante e frequentata (18 - 48 - 86 - 143). Anche la « Sala del 
ParlameAto» (n. 80) fu continuata ad essere usata nel nuragico finale di 

I . 
Barùmini. Gli strati 5-7 del depoisto archeologico ivi riscontratosi, vi 
apparten~ono sicuramente, con i loro oggetti (ciottoli, un amo, una lami
netta, pJnteruoli, un coltellino, un anello, una fettuccia di bronzo, ele
menti dit erro, resti di stoviglie). Dovette essere conservato nella destina
zione pri . itiva, con ancora a posto la suppellettile liturgica, provvedendosi 
soltanto restaurare largamente le murature (rappezzi con pietre medie 
di marnJ sovrapposte ai grandi massi poliedrici di base in basalto) e il 
se_dile do~e furono impiegati anche conci della parte superiore delle strut
ture del nuraghe, distrutto e cadente in molte parti. 

Se l genti del bel tempo nuragico avevano costruito, intorno al forte, 
Un villa~io fatto di sole pietre di proporzioni gigantesche e dal colore 
nero o f~rigno del basalto, i loro successori del nuragico recente vi sosti
tuirono, aggrappandovi le casètte come piovre, un villaggio di medie e 
piccole p'etre miste a fango, dai colori giallo e bianchiccio. Due segni, 
dunque, e due epoche a tratti giustapposte a tratti evidentemente sovrap
poste, SU1Ui il tempo ha lasciato la sua patina inconfondibile. La struttura 
del prim villaggio, il villaggio tutto di pietra, esprime la forza rude ed 
essenziale, lo spirito militare della <Civiltà nuragica dell'apogeo; nel secondo 
villaggio, il villaggio di pietra e di fango, la struttura riecheggia una 
nota più gentile e minuta, un tono dimesso e· servile. Il villaggio antico 
si modeIl nelle sue forme autonome e indipendenti, a .blocchi addossati 
di capanAe con individualità di vani (casa monocellulare); le abitazioni 
del villag~io recente, pur non rinnegando schemi e moduli spazi ali tradi
zionali, rrb.ostran"o un'orditura articolata sfusa, con respiro tra blocco e 
blocco co truttivo, segnato da vie, piccoli spazi, ecc.: in fondo, una trama 
che sa di nuovo ed evoluto ed accusa una comodità maggiore di dimora 
a cui no . sembra estraneo l'esempio di civiltà classiche (punica, greca) 
per quanto il gusto di linea · non sia l'ortogonale ma sempre quello a 
cerchi dell'etica e della geometria protosarda. Il progresso e il contatto 
con popo ti .di cultura superiore sono anche indicati da accorgimenti co
struttivi, ome queHo di collegare piani a piani del villaggio disposto 
sulla' cliin dei ruderi c"on delle gradinate (n. 35), o dall'introduzione di 
rudiment i principi di igiene edilizia: fognature (lungo la via principale), 
pozzetti a scarico d'acqua al termine dei viottoli, ecc. 
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QU"Jevol",one ma,,,iale è il prezzo dell'involuuone ma,.le e poli
tica delle g nti del nuragico finale. di Barùmini: dei servi della gleba~. dei 
« collaboraZiÌonisti », ormai al servizio dei Cartaginesi. È il segno di appa
rente evohl~ione ' del colonialismo e del potere straniero: una vernice, una 

I 
parvenza dì civiltà esterna che mascherano la carenza spirituale d'un 
popolo Ì'id~tto da libero a schiavo. In alcune parti di questo villaggio 
recente di r u Nuraxi noi abbiamo le tracce dolorose anche d'un altro 
prezzo pagato dai «collaborazÌonisti»: il documento della punizione (o 
della vendcltta) loro inflitta dai liberi montanari nuragici, dai fuggiaschi 
della grandb e tragica ritirata sui monti. Dentro il vano ZZ, negli ambienti 
Jt:rc-QQ, altr ve anche ma, COli minore evidenza, sono stati osservati copiosi 
resti di cenfri e carboni che non si spiegano cOn la presenza dei· comuni 
focolari ma. sono dovuti all'incendio delle dimore. Noi vogliamo pensare 
a una calat~ al piano dei razziatori della montagna, a una sorta di spedi
zione punitiva contro gli antichi fratelli, a una «bardana» contrO gente 
che ormai r eniva accomunata, nell'odio, allo straniero. 

Il cen1tro nuragico di Barùrnini ci presenta anche gli avanzi d'un 
terzo villag~io, sia come utilizzazione di abitazioni del secondo villaggio 
sia come elementi cOstrutti a nuovo di piccole dimore. Nella cartina a 
fig. 00, quekti resti edilizi sono segnati con muretti in bianco e sono spe
cialmente d equenti nella parte Nord dell'abitato (44, 55, 83, 57, 91, 100, 
98, 105, 12h ma non mancano residui pure al~rove (145, 150, 223, 225, 
180, ecc.). Per lo più i ruderi sono sovrapposti a quelli del secondo vil
laggio, talv9lta sui muri del primo. In alcuni punt( si osserva una tendenza 
a riprendere lo schema a « isolato »coneentrico pluricellulare della prima 
fase del nutagico recente (nn. 54, 77), in altri punti si tratta di elementi 
a sé stanti don un gusto di linea ortogonale (nn. 52,223). Nella struttura 

I . 

si osserva il prevalere d'una tecnica a lastririe di marna cementate di 
malta e fanko, mentre le pareti delle case del secondo villaggio eran costi
tuite da pidcole o medie pietre per .10 più di forma poligonale. Conci di 
bocche di f1rni, blocchi squadrati del nuraghe, elementi di costruzioni più 
antiche so~ riusati confusarpente nelle murature del terzo villaggio. 
Quanto alla suppellettile trovata nelle dimore, a differenza di quella del 
villaggio prf cedente tutta di tipo locale, indigena, questa del terzo vil

lagg. io pres elementi. d'impo ( .~nta .. rtazione . mo.nete. cartaginesi, · stoviglie 
campane, e c.): segni d'una sostituzione integrale di forme esterne ai pro
dotti tradizi nali. I tempi sOno naturalmente più recenti. Gli scambi con 
le coste sono ormai costanti, si apre la moda esotica. Non è improbabile 
che le genti nuragiche siano ormai commiste a elementi di sangue libico-

r 
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punico, pr9ducendo quella sorta di «africanizzazione» della Sardegna di 
cui si ha traccia nella tradizione letteraria, nella epigrafia romana con 

I 

molti nomt od esiti nordafricani, nell'onomastica e nella toponomastica 
specie nel meridione dell'Isola. 

È orm~i il tramonto dei Sardi di Barùmini. Cadono gli ultimi legami 
al passato Icome, a pezzi, cade il forte del nuraghe che aveva assistito, 
muto, per fecoli a tante varie vicende. Sul piano verde, sulle colline che 
lo circondano, la civiltà dì Roma porta altre suggestioni, introduce altri 
impulsi, ret lizza altri sogni. " 

Sulla 'ne del II secolo a. C., si spegne la vita del terzo villaggio che 
era sorto verso il III secolo a. C.; nel I secolo a-. c., nella vicina conca del 
Pard'e s'ed~ dominata dalla collina ·conica della Marmilla e sul prossimo 
terrazzo di [Marfudi (un nome libico), sotto la «giara », sorgono primi 
« pagi» di cultura romana. Roma .ha, ormai, vinto sui Barbari! 

Fuori (leI centro del Su Nuraxi,non si hanno documentazioni, così 
vaste ed or ie, del periodo finale della civiltà nuragica. Ai tempi della 
prima fase I(V-IV secolg a. C.) potrebbero appartenere i cortiletti aggiunti 
~el tempie~to a pozz~ .di Su Tempiesu di 0rn,ne: ~e st.ruttu~e ~~rarie 
ncordano Tolto da vIcmp quelle del secondo VIllaggIO dI BarummI. Ca
sette rettangolari dell'abitato intorno al nuraghe di Noddule di Nùoro, 
'pur non at endosi dati per stabilire una cronologia precisa, potrebbero 
corrisponde e ai tempi del terzo villaggio di Su Nuraxi. E evidente che, 
specie sulla montagna, le forme di vita materiale della civiltà nuragica 
dovettero a lungo sopravvivere, penetrando largamente in età storica. 
Anche la p~oduzione dei bronzetti figur~ti dovette continuare (vorremmo 

ascrivervi 't~Iuni pezzi del ,g, ,rup",po «barbaricino-mediterraneizzante », a, 
patina ner1 ' come persistevano ,costumi e ideali. 

La roJ anizzaZione di queste genti del Centro isolano - dette dai 

, Romani Ba ba , opde il " me, , ,el Medioev~, ri, d "no ". " di B"arbaric,ini già notato, n '-,-
fu, del 'l'est , un fatto di lingua e non di cultura. Tanto meno fu un fatto 
di anima. ,a stessa religione, cristiana fece - come fa ancora , - larga 
concessione a una spiritualità istintiva e magica. 

, E, in ~ do, una vera trasformazione di quelle genti ribelli ma genef 
rose, sta co ' inciando ad avvenire soltanto oggi, con resistenze dovute a 
un'etica anca, a una religione della tradizione, resistenze che hanno biso

, gno di esseIle comprese, non represse, perché sorga veramente un mondo 
nuovo. 
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VII 


AROHITETTURA E ARTE - RELIGIONE E MORALITÀ 

SOCIETÀ NELL'ETÀ . DEI NURAGHI 


1 - Architettura e arte. 

Il p polo sardo ha avuto, in ogni tempo, una speciale natura per cui 
gli è tornato particolarmente gradito il linguaggio, austero ed essenziale, 
dell'architettura e della scultura, a differenza della pittura la quale, per 
quanti cdlori giochino negli infiniti paesaggi dell'Isola, non ne ha scosso 
il duro sJdimento con le blandizie della grazia e della fantasia. Questa 
natura si ~ivela anche e specialmente nell'età nuragica. La civiltà di quei 
tempi fu \veramente architettonica e plastica; non fu davvero pittorica. 
Ciò era nel carattere della gente e nella vocazione della stirpe. I guerrieri 
amano « ~ostruire », costruiscon'o con la facilità con cui distruggono, 
fanno, nOf contemplano: così è loro propria la «forma », sia questa 
architettonrca sia scultorea, giacché la «forma» è una realtà tangibile, 
una .cosa t n.creta, mentre no. n lo è il colore, che è un'astrazione e che, 
senza . luce si riduce in nulla, non esiste del tutto. 

Archit ttura e plastica nuragica sono «guerriere» anch'esse non sol
tanto per 1contenuto prevalente (migliaia e migliaia di torri; centinaia 
di figurine . i ' soldati), ma pure per lo stile delle espressioni formali: dure, 
ossute, rigi e come si conviene a una vita e a un'etica da milizia., e a 
un'anima sJmplice dai sentimenti lineari com'era quella dei pastori"soldati. 
Questo« a dare al sodo », che era un po' come il tirar dritto al cuore 
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del nemi~o, o l'odiare e l'amare senza veli e contorcimenti del primitivo, 
caratteri2iZa tutta la produzione architettonica e plastica protosarda; carat
terizza ahche le cose di arte minore (oggetti ed armi di bronzo; cera
miche, edc.). L'arte nuragica è un'arte «essenziale », «strutturale ». 

È, p~i, un'arte realistica. In questo essa si distacca dalle precedenti 
manifesta~ioni artistiche delle culture prenuragiche, nelle quali contenuti 
e forme tendevano all'evasione metafisica, accentuavano il lato simbolico 
del duali~mo della vita umana, non consideravano l'uomo nel concreto. 
L'arte :rlU~agica è inveée immersa nel suo ambiente terreno, ne trasfigura 
immagini !e costumi, istinti ed esigenze razionali, ne esprime la vita globale. 
È un'arte (mi si passi il termine) «umanistica », perché l'uomo si rappre
senta, co~vinto di valere qualcosa anche quando offre la sua figura in 
devozioneIalla divinità, di più anzi allora. Infatti nel suo slancio mistico 
non perde il senso della natura umana, non la stempera in simboli, non 
la distrug~e in astrazioni, non la idealizza in schemi di perfezione formale. 
L'artigianh nuragico rispetta la «struttura» fisica dell'essere umano, e la 
rìprod~ce Ise ~on p:oprio ~l naturale, com'è ~ella sua .essenz~. Tratti: gesti, 
atteggIamentI, vestI, umon sono come quellI della VIta. V'e nelle Imma
gini il res iro vivo di persone e cose del giorno, un respiro agreste, pasto
rale, a cui contribuisce anche la rappresentazione degli animali colti ~ 
resi con u~a commovente e istintiva aderenza al reale, dovuta al rapporto 
continuo, alla consuetudine d'ogni momento, a una simbiosi spontanea 

fr. a u'omin}1 e bestie. Arte «.u . a.nis.tica », dunque, e arte «animalistica ».~ . m
Infine, art popolare, sia perché l'ambiente nel quale le espressioni for
mali matuano è quello di artigiani, di gente comune, sia perché correnti 
sono i con enuti, sÌa perché alla portata di tutti, cioè popolare, è il lin
guaggio fi urativo, semplice, chiaro, diretto. 

C'è u contrasto, ma soloappàrente, tra forme architettoniche e forme 
plastiche: n contrasto di dimensione. Mentre l'architettura, specie quella 
militaree uella funeraria, si realizza con strutture imponenti, grandiose, 
tanto a voI e da creare una vera monumentalità architettonica, la plastica 
insiste sul ' iccolo, sul minuto, a volte sul miniaturistico. Così, esiste la 
grande fortlezza, la grande tomqa, ma non esiste la grande statua, cioè 
la grande si ultura ; in particolare non esiste la grande scultura antropo
morfa, poi hé singole parti di animali (.!e teste per esempio) vengono" 
talvolta, ra ,presentate al naturale, in pietra. Su questa divergenza influi
sce, credia ,o, la diversa funzione dell'architettura e della plastica nella 
civiltà nura ica. L'esigenza del« duraturo», sia agli effetti pratici della 
difesa sia r eternare .la memoria dei morti nel tempo, condizi'~na la 
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monum!entalità della torre e della tomba; all'origine della plastica (e in 
specie di quella in bronzo) è l'occasione transeunte dell'ex-voto alla divi
nità. C~se solide, fisse, le prime; effimere le seconde. A~che un diverso 
impegnr sta alla base delle diverse dimensioni delle due forme: un impe
gno, c1ie era poi un grande sforzo collettivo e organizzato, dava corpo 
alle architetture e sovrattuttQ, di esse, alle militari a carattere comunitario 
e pubblico; nella scultura, invece, agiva l'impegno individuale, libero, 
dell'artikta, sul piano strettamente artigianale e per atti - quelli di devo
zione -+ ristretti aHa sfera · del singolo. Non rappresentandosi poi la ' divi
nità in forme umane - cosa che diversifica totalmente questa civiltà sarda 
nuragicf da altre e grandi civiltà del mondo antico (egizia, hittita, assiio
babilon~se, greca, ecc.) - mancava pure alla scultura l'incentivo al grande. 
Mancava, infine, l'interesse dell'arte a sé stante in quanto molto giocava 
ancora bella psicologia l'irràzionalità che portava a concepire ·la figura 
come nkzzo «strumentale» (di magia, di religione, ecc.), e, del resto, la 
carenza dell'organizzazione urbana dettava quella misura di civiltà rurale, 
fatta di piccole cose, per cui non si poté mai arrivare alla conquista della 
scrittur e la stessa pittura (che è, in fondo, una grafia colorata) non fa 
che spOltadiche e disattese apparizioni. Rimane, però, anche in arte pla
stica, n~nostante i lim~ti accennati, la tendenza al monumentale, e le 
immagi~i, come insegnano alcuni bronzetti nuragici, vengono costruite in 
tal modé, con solidità e consistenza strutturale da gente a vocazione squisi
tamente architettonica, da non far rimpiangere la mancanza della grande 
scultura in pietra a tutto tondo. 

Un'I ltra strana caratteristica dell'arte protosarda, ben precisata nella 
piccola ~lastica in bronzo ma ovvia pure nelle poche figure scolpite nella 
pietra, èl la convcivenza dello stile geometrico col contenuto realistico. In 
genere fra geometria e realismo passa la frontiera di due mondi dello 
spirito: Bell'astratto e del coricreto, del simbolo e del naturale. Qui, nel
l'arte dekli antichi Sardi troviamo un accordo inatteso tra due antino
mie : c,et quel tanto di metafisico da giustificare il titolo d'arte (cioè di 
un'espre ione della spiritualità che ha bisogno di velare di poesia la nuda 
natura), c'è, inSieme,. quelI.'aderenza alle cose per cui rivive globalmente, 
nella su essenza reale, un piccolo mondo di uomini veri. 
, La geometria dei Nuragici ha un suo proprio sapore. Que1la dell'ar

chitettura (lo abbiamo dettò ripetutamente)è una geometria a cerchi; 
la geomel.ria scultorea o grafica (quest'ultima sulle ceramiche, bronzi, ecc.) 
predilige i motivi curvilinei e in quelli che attinge dalla civiltà figurativa 
geometri a greca (o itaIìca) mette quel tanto di « assimetrico ) e di « coo
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fuso» da rivelare abbastanza chiaramente il gusto di una stirpe la cui 
qualità etica risiede in una sorta di terrore religioso della perfettibilità, in 
una ru~e forza ancestrale che sembra imprimere in tutto il suggello del
l'essenz~ale senza contorni, in un'assenza di una sollecitazione amorosa 
verso il perfetto. Ne risultano una soddisfazione elementare per le piccole 
cose, sepza aspri tormenti, ed l,lna freschezza primordiale caratteristica di 
ogni mr ndo barbarico. 

a) L'ar~hitettura. 

. ~a I ~rincipa~e espressione fo.r!I1ale d~i Sardi fu certo ?'architett~ra; 
le ragIOpi >le abbiamo dette. Fra l prodotti prevalgono quelh dell'archItet
tura militare, ma anche nel campo dell'architettura funeraria e religiosa 
le genti! nuragiche rivelarono le loro particolari inclinazioni naturali a 
costruire e le esperienze che riuscirono ad acquisire attraverso un~ lunga 
e labori9sa pratica, convinte della bontà dei piopri modi d'arte ma non 
sordi nehImend-' del tutto alle suggestioni delle formule esterne. Qui sotto 
esponia~o brevemente i risultati del lavoro dei Sardi nelle varie branche 
dell'arc~itettura ; appunto dell'architettura militare, funeraria e religiosa 
o cuItu~le. ' . 

, 

a, 1) L'architettura militare. 

Dir~ architettura militare e dire nuraghi è la stessa cosa. E dire 
nuraghi b dire Sardegna è anche, entro certi limiti, la stessa cosa. . 

I duaghi, infatti, dànno figura e riolievo allo scenario fisico e umano 
del presente in Sardegna, come lo dettero al tempo in cui furono costruiti 

I 

a migliaia e furono usati e occupati, con alterne vicende, per lunghi s~coli. 
Li costr1!lssero, appunto, le popolazioni indigene, di stirpe mediterranea 
preindoepropea a coloritura occidentale, chiamate dagli scrittori classici 
Iolèi, Ba1ari e Corsi. 

Preipdoeuropeo, o di sustrato mediterraneo, è anche il nome del 
monume~to: nuraghe (anche nuràke, nuraxi, nuràcci, nuràgi, naràcu) 
che vorrFbbe significare . « mucchio cavo », «costruzione cava », «torre 
cava », dial vocabolo «nurra», che, nel dia,letto sardo montano (delNuo
rese) sign~fica « mucchio », «cavità ». Abbiamo visto che il monumento è 

I . . 

g. ià ricor~ato ne.·lle tradizioni le.tterarie, sia dai , Greci, col nome d. i « tho.. loi » 
e di « d daléi» (p. 117), sia dai Romani che li indicano coi termini di 
« castra» (castelli) e «spelonche» (pag. 182), gli uni guardando all'ar
chitettura e gli altri alla loro funzione 'originaria di fortezze. Gli antichi I . . 


i 
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ammirarJno i nuraghi, i Greci li spacciarono immodestamente come opera 
di loro e}oi, i Romani li temettero. 

Oggi se ne conservano circa settemila, dappertutto diffusi con una 
densità ~edia regionale di 0,27 per kmq. (in Trexenta, nel ~àrghine 
anche 0'1.0). Costruiti da schiavi.O semisc~iavi, i n~rag~i rapp~esen~ano 
un gran~e sforzO umano economICO e SOCIale e l'eSIto dI una SItuaZIOne 
storico_pot itica di non poca efficienza che abbiamo spiegato a suo luogo. 
Pur non potendosi, attraverso il loro numero, calcolare la popolazione 
sarda ch vi abitava e le variazioni demografiche conseguenti a>l lungo 
sviluppo, traiamo, però, dalla loro distribuzione l'indice evidente d'un 
caratteris ico fenomeno di popolamento disperso e ravvisiamo in essi un 
fatto geohntropico che ebbe, e ai tempi della civiltà nuragica e successi
vamente ..~.elI'età della soggezione, un'influenza notevole nel determinare 
il paesagi io economico sardo. 

Abbir mo detto che è molto discutibile la ,loro prima origine, per 
quanto siamo propensi a ritenere che la formula della « tholos » fosse ve
nuta dal~Oriente (e specie da Micene). DoVe sia la regione dei primi 
nuraghi è anch'esso problema discusso e di difficile soluzione (p. 128 s.). 
Di certo t ediamo che le torri .nuragiche si presentano in maggior numero 
nella parte centro-occidentale della Sardegna che è più idonea natural
mente . al~e due forme economiche della ' civiltà pfotosarda (la pastorIzia 
e l'agrico' tura) ed anche è più importante sotto l'aspetto strategico. Ma i 
nuraghi [[salgono fino sui dirupi montuosi del centro (Su Nurazze di To
nara) e si estendono sino alle coste inospitali della Sardegna Orientale 
(Ogliastr I, dove le forme perdurano semplici esi svolgono con pigro 
sviluppo. 

Per lp più le costruzioni sono poste su alture dal largo· dominio, in 
collegamepto visua1e e a catena fra torre e torre, in un sistema che si 
inserisce ~n una regione naturale definita: una valle, un profilo d'alto
piano, una serie di terrazzi in profondità. Ma vi sono nuraghi volutamente 
occultati, lo a sé stanti, in perfetta pianura, che rispondono a situazioni di 
difesa o di economia o di altra utilizzazione. Alcune costanti ne indicano 
il caratteJ1e di mo.numenti della società civile e la.ica: l'esposi:t;iQne del
l'ingresso fra i quadranti E/S/O, la situazione elevata sulle quote alti
metriche ~ra i m. 200 e 700, quote di massima abitabilità preferite ancor 
oggi, la rélazione con le zone di produttività varia, pascoliva cerealicola, 
pescherec+ a e .mineraria. .. . 

È po 'sibile che certi nuraghi formassero linee di confine fra «can
tone» e ~ , cantone », come sulle giare che sono dei vasti altipiani basal
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tici a r reti dirupate (es. Gèsturi,Campeda di Bonorva, ecc.). In altri 
nuraghi, ricchi architettonicamente e articolati in torri e cinte fortificate 
costruitJ a difesa del villaggio, si riconoscono le régge o castellì di piccole 
capitali, ad esempio a Brùmini, Losa di Abbasanta, Domu Bèccia di 
Uras, ec .. Queste ultime costituiscono il nucleo in cui si incentrano le pro
liferazio~i di minori semplici torri nuragiche, destinate a tutelare la vita 
delle tri~ù (civitates) e degli interessi economici e territoriali dei piccoli 
reami soggetti a mire di conquista interna ed esterna. 

Da ciò che si è detto si ricava che i nuraghi, nella massima parte, 
sono da ritenersi delle costruzioni di carattere e di uso militare fisso. Le 
torri se,plici costituiscono una specie di «limes» a batterie di fortini 
ospitanti luna cellula di soldati con funzioni di aggiramento o di copertura 
durante fIi assedi dei nuraghi plurimi o castelli. Questi ultimi formavano 
il nucleo Idella resistenza a oltranza e vi si spiegava tutta la forza di difesa 
attiva contro i nemici assedianti, per mezzo della milizia reale comandata 
dal prindipe nuragico che aveva sede e dimora entro il munito forte. A 
Barùmin~ operava u,na guarnigione di 300 - 200 uomini, variamente armati 
di archi, \lance, spade, fionde, ecc. I nuraghi proteggevano il borgo all'in
torno ed in essi, durante l'assalto, si .mettevano al sicuro, come nei castelli 
medievalir. donne vecchi bambini, e si poneva in salvo il bestiame che 
serviva a? alimentare soldati e popolazione civile. L'acqua potabile la si 
attingevaIda pozzi scavati dentro i cortili dei bastioni o nelle camere degli 
antemura[i (v. Barùmini, Losa, S. Antine, ecc.). 

Le g osse muratureresistevano all'urto degli arieti kriofòroi, macchina 
antica di sfondamento, che pare fosse stata inventata dai Cartaginesi e, 
co~un.qu~, da ~ssi lar~a~e~te usa~a, .anche contro i .Sar~i. ~on mancano 
pOI nel nuraghI espedIentI smgolan dI grande efficacIa dIfenSIva ed offen
siva, che he rivelano il carattere di fortilizio = feritoie, angoli morti, svolte 

, a zigzag delle cortine piombatoi, scale retrattili, passaggi angusti, botole, 

garett.e di'gUardi.a,ridot.te, eco, Si · aggiungano le armi di pietra (proiettili 
per fiond e palle per i piombatoi) e di, metallo (lance, spade, pugnali, ecc. 
di bronzo di ferro) ed 'oggetti vari che hanno attinenza con la vita e con 
l'organizz ione militare. 

Non è da escludersi la possibilità che dei nuraghi di forma semplice 
fossero sta~e abitazioni di pastori e contadini, dall'aspetto forte, dovuto 
al modo d:icostruire megalitico. 

Sostatlzialmente esistono due forme di nuraghi, le quali corrispondono 
a due filor i costruttivi, distinti fin dall'origine e di senso assolutamente 
diverso. Uno di essi ha sviluppo lungo e complesso e sfocia in opere colos
sali di gerlerale diffusione. t'altro è di svolgimento semplice e corto e 
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...1 .. , . 'dInSIste In espreSSIOnI povere e pnnutlve per aspetto e SI n uce a zone 
isolate, ~datte per la conservazione dei temi semplici ed elementari. 

La~prima forma è quella del nuraghe a tholos, cioè con la camera 
circolar ,coperta dalla falsa cu. pola. La seconda forma è quella del n, uraghe 
a corrid io ~dove il vano è costituito da un lungo e stretto andito a coper
tura pi . ta che attraversa, per tutta o parte della lunghezza o della lar
ghezza, ~l corpo costruttivo che è di figura rettangolare o subquadrango
lare o epittica, solo eccezionalmente circolare. Le due forme suggeriscono 

. due distinti e diversi strati storico~culturali originari. Nella forma del 
nuraghel a corridoio potrebbe vedersi la componente occidentale di gusto 
dolmenico-rettilineo o a « triIite» (presente pure nelle tombe megalitiche). 
Il nura~he a «tholos », che vorrei chiamare anche nuraghe classico in 
quanto ~ il tipo più diffuso e quello che ha avuto maggior forza di svolgi
mento e ha maturato esempi quasi armonici (ad esempio il Santu Antine), 

rivela u ' a componente or,,ie,ntale, anato.lico-,egea, ' che si eSP..rime nel gusto, 
della lin a circolare e della tecnica ad aggetto tradotta nell'ogiva. 

Og i non si può dire quale delle due forme abbia preceduto nel tempo 
'corne inr enzione. Come applicazione il nuraghe a corridoio si presenta 
aggiunt1 al nuraghe a « tholos »; o nello schema intero (Serra Cràstula A 
di Bonàr ado)o in soluzioni particolari di andito (Palmavera di Alghero). 

Vis~o nella sua espressione essenziale, quale si può pensare all'origine, 
il nurag~e a « tholos » presenta la figura di una torre rotonda, dal profilo 
verticaleIa tronco di cono. Le. torri, levate anche sino a più di venti metri, 
sono cOàruite al m'odo «ciclopico », cioè con grosse pietre disposte in file 
orizzont li più o meno regolari, Senza alcun cemento; i massi, portati in 
alto su iani inclinati di terra con l'aiuto di leve, si sostengono per il peso 
e il contrasto e per l'imponente spessore del muro. L'interno di queste 
torri è c~vo, essendo occupato dalla éamera voltata a « tholos », di sezione 
ogivale: I una sorta di arco acuto primitivo, un'architettura gotica 

, ante litt1ram. 
A q1aeste torri iniziali, conformate a terrazzo fin dall'origine per ragioni 

di avvistb.mento e di difesa, si saliva forse, in un primo tempo, con scale 
esterne r~trattili di legno o di corda. Poi, peté seguire la torre con ingresso 
esterno Jopraelevato accessibile con scala mobile, da cui una rampa di 
scala in Imuratura, scavata a chiocciola "nel muro superiore, portava in 
alto: si bonoscono esempi tardivi come il Peppe Gallu di Uri, simile a 
«talaiot » delle Baleari (Fontredones de Baix - Minorca). 

Da queste fo~e deriva la torre con ingresso basale,camere al pian
terreno ' al piani alti, scale interne' per l'intero elevato. Questa forma 
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subisce J na evoluzione graduale nel vano della « tholos », nell'andito, nella 
scala, ncll senso soprattutto dell'ampliamento dello spazio. Il vano della 
« tholos '~ passa dal contorno semplice al profilo segnato da una a quattrp 
nicchie ~usate come armadi o giacigli). Ai lati dell'andito si aggiungono 
la garett jl (piccolo spazio per il corpo di guardia) generalmente situata alla 
destra di chi entra in modo che il soldato che si inoltrasse nel nuraghe 
potessessere colpito dalla sentinella sul fianco non coperto dallo scudo, 
e l'apertr ra della scala. Nella scala poi; al tipo di scala di camera, che 
si apre, ad altezza dal pavimento, sul vano della « tholos », succede il tipo 
di scala k andito, con l'imbocèo a fior di pavimento: il primo tipo alterna 

• I l b·l· . .rampe I~ muratura a sca e mo I I e a maSSI muran con percorso spezzato, 
il secon10 tipo gira continuamente a elica dentro lo spessore murario, 
per tutt~ l'altezza della torre, servendo i diversi piani. 

Lo ~viluppo delle torri viene sottolineato anche dal mutare dei profili 
di seziode, di esterni e interni, dal variare dei rapporti di massa-spazio 
(spessori Imurari di m. 3,50 in media e diametro di camere sui 4 metri) 
e di altezza-diametro di base (elevate di « tholos » sino ai lO metri). Così si 
passerebBe via via da profili di torri obliqui a subverticali; da sezioni di 
« tholoi >1 strette ed alte a cupole sempre più appiattite; da tagli acuti e 
molto in«linati di anditi a coperture orizzontali piattabandate. 

Rec~nti scoperte hanno consentito di definire con sicurezza la forma 
superiore della torre nurag, ,ica, ,che finiva in un terrazzo, circondato da un 
parapett murario (nuraghe di Goni- Cagliari) o sospeso su mensole con 
fori sul ~avimento del ballatoio, fra me;nsola e mensola, per permettere 
il lancio ,f elle palle del pionibatoio (nuraghe di Barùmini, nuraghe Albùciu 
di Arzacnena). L'esistenza di balconi d'arme a sporto sull'alto dei nuraghi 
è conferrhata anche da modeIIini in pietra, e bronzo di torri semplici e 
plurime t arùmini' Ittireddu, Olmedo). Molto recente è pure l'osserva
zione di n raghi CONsolidati con un avv'olgimento murario anulare all'esterno 
{rifasci),i quali fanno pensar,,' a torri te,,"''''te, com' oerti « talaio"" delle 
Baleari ( es Palsses - Artà - Maiorca)e alcune specchie pugliesi (TaIene), 
e come aìIlche costruzioni moderne, di uso rurale, di Minorca (pont de 

Bestiar) e,pdena, P,en, isola sa,len,tina (trulli a,' gradoni), d,erivazio"ni da, l,ontani
archetipi editerranei diffusi dalla Spagna alla Dalmazia. Numerosi sono 
i nuraghi rifasciati : cito, ad esempio, quello di Serra Medau!\ - Villasalto, 
aggrappa sull'orlo d'un roccione calcareo che strapiomba a valle per 
una venti~a di metri, un nidod'aquile, in posizione imprendibile e paurosa,. 

Già ~ul finire del II millennio e, certamente, agli inizi e più ancQra 
con l'avahzare del I millennio a. C., alle antiche e semplici torri nura
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giche a « tholos » isolate si aggiungono, addossandosi variamente, altri corpi . 
di fabbri a i quali, pur non alterando sostanzialmente il fondamento della 
for.ma -arr hitettonica e struttiva, l'arricchiscono portando la a soluzioni ela
borate e configurandola, al culmine dello sviluppo, in esempi grandiosi 
ed organici di architettura militare superiore. Questa evoluzione si conclude 
nello spakio d'un mezzo millennio dal 1000 circa al 500 a. C., cioè dai 
tempi d~lle prime avvisaglie delle conquiste dei popoli storici (Fenici) a 
quando ~ Cartaginesi, alla fine del VI secolo, si impossessarono stabilmente 
di un temo dell'Isola, sospingendo gli Indigeni costruttori di nuraghi, nel 

I 	 . 

ridotto delle montagne (p. 181). 
L'a~dossamento dei nuovi corpi di fabbrica ai coni primitivi avviene, 

grosso modo, con tre forme di addizione: frontale, laterale e concentric.a. 
Element9 frequentissimo e importante, sebbene non strettamente indispen
sabile, come coordinatore e concentratore delle masse periferiche al nucleo 
centrale ~ principale è un cortile, talora d'aspetto monumentale. 

L'a~dizione frontale si effettua costruendo la parte moderna o sull'asse 
longitudit ale della torre primitiva o su una linea trasversale ad essa. 
Nell'addi ione fro. ntale longitudinale si hanno esempi di nuragh. i con torre 
precedut da cortile semicircolare (Giba e Skorka di Barisardo) o rettan
golare (Sf Nuraxi - Sìsini), o da cortile e altra torre, schema detto «a 
tancato »1 (Palmavera di Alghero) ; oppure -tre torri si dispongono sull' asse 
di lunghezza (Su Monte e s'Orku Tuèri - Perdasdefogu; Su Sensu - Pompu). 
Lo sche+ «a tancato» esiste già nell'VIII secolo a. C. (Palmavera). Nei 
nuraghi oon addizione frontale a sviluppo trasversale di elementi aggiunti, 
si osserva lo schema «a tancato» disposto sulla fronte della torre primi
tiva, con cortile di disimpegno (Sa Mura e Màzzala - Scanu Montiferru) 
o meno (Addèu 	- Gèsturi). 

L'ag~iunta dei membri costruttivi più reèenti ai lati della forma origi
naria (ad~' iZione. laterale) avviene per c.ontatto o tangenza delle to. rri minori 
alla torre maggiore la quale, in ogni caso, conserva un tratto più o meno 
esteso del perimetro in vista, ossia non coperto dalle opere secondarie. Al 
cono anti[O si addossano una (Pùliga - Loceri), due (Su Konkali " Tertenia) 
o tre torri (Noddule - Nuoro), unite o meno da cortine o cortili. 

Le f rme più vistose ed elaborate di nuraghi plurimi si ottennero 
l, ddl " . . l lcon a lZIone concentrzca, per CUI a torre pnmItIva sta ne mezzo, o 

quasi, di un fasciame murario (bastione) di varia figura, articolato in 
cuspidi ai margini, in corrispondenza aUe torri minori, le quali sono unite 
fra di lor0 con cortine, o rettilinee o ,curvilinee. Questi nuraghi vengono 
anche chi Imati polilobati, in quanto le torrette perimetrali flguranocorhe 
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tanti « L bi» in cui si espande la massa centrale dominata dal cono 
maggiork o mastio. A seconda del numero delle cuspidi turrite si distin
guono huraghi trilobati, dal corpo triangolare con torri ai tre apici; 
nuraghi \quadrilobati a cor-po quadrilatero turrito ai quattro angoli; nuraghi 
pentalo ati in cui cinque torri perimetrali muniscono le cuspidi d'un 
bastione pentagonoide. 

Fra i nuraghi trilobati si hanno esempi a profilo di contorno retto
curvilineo cioè con cortine rettiline.e e t'orri Cu.rvilinee, con cortile (Nu~, 
raddèo Suni) o senza (Pranu Nuracci - Siris); ed esempi a perimetro 
concavo onvesso, cioè con le cortine curvilinee rientrate, anche questi 
col cortile (Santu Antine - Torralba) o senza cortile con comunicazìone 
per corridoi (Losa - Abbasanta). Nei primi · si effettuava una difesa «a 
punti », r ei secondi una difesa spiègata su tutto il giro del /bastione. Pure 
nei nura~hi quadrilobati, si hanno bastioni a sequenza perimetrale sinuosa 
(Santa Bi rbara - Macomèr, con cortile) 'o con alternanza di torri rotonde 
e cortin dritte, tutti con la corte d'arme (Su Nuraxi - Barùmini). A 
sequenza retto-cur. vilinea con cortile sono i nuraghi pentalobati di cui 
ricordo, ,er la sua imponenza, l'Orrùbiu di Orròli. Trilobati e quadrilo

~~:;I ~i;:t::c~: :e~l v~ s::~~~o a~'C~' (Barùmini) · e si svilupparonO nel-

Una \ caratteristica di molti nuraghi polilobati è di avere una cerchia 
più esterna o avamposto davanti al bastione: l'antemurale o lizza. In tal 
modo il 6uraghe viene ad assumere la figura di una costruzione a tre 
linee difehsive terrazzate o a gradoni concentriche, aumentanti in altezza 
dall'esterrlo verso la torre principale o mastio. Nel Su Nuraxi di Barùmini 
la cerchiai stessa (antemurale) era alta, in origine, 10 metri, il bastione 15, 
il mastio (la centrale di tiro e di comando) circa 20. Fra gli antemurali 
se ne hanr o che c1rcondano tutto il bastione interno (lizza quadrangolare 
con torri 1cortine di Lugherras - Paulilàtino ; lizza eptagonale di Barùmini 
con torri le cortine a feritoie), e altri proteggono solo in parte le mura 
retrostanti lasciando scoperti tratti del bastione (Losa - Abbasanta, S'Orku 
- Domusnovas). In queste cerchie esterne si può osservare una molteplicità 
interessantie di ritrovati e di espedienti dell'arte architettonÌca dell'assediO: 
cortine rieptranti, angoli morti colpiti da feritoie a tiro incrociato, fra
staglio di kperoni tortuosi (Orrùbiu - Orròli), ridotte (Su Nuraxi - Baru
mini), ecc. Antemurali sono noti sin dal IX secolo (Barumini); altri furono 
costruiti p~ù tardi, ma anteriormente al VI secolo a. C. 

Al co+fronto con il . grado di evoluzione formale ~ tecnica raggiunto 
dal nuragHe a « tholos », risalta, per contrasto, il corso introverso e pigro 
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della forma del nuraghe a corridoio, il quale resta sostanzialmente allo sta- . 
dio elemeJ tare e, in ogni caso, dà l'idea di una costruzione povera e scaduta 
architettonlicamente. Si tratta di un ciclo abortivo d'una forma primitiva 
all'appareJ za (ma altrove, fuori della Sardegna effettivamente primitiva 
e arcaica) la cui elaborazione fu impedita da condizioni naturali e da 
particolari situazioni economiche e storiche di depressione della società 
che la pr<i>dusse. Due caratteristiche essenziali hanno queste costruzioni,. 
una trentiha in tutto, stando . alle c'onoscenze attuali possibili di svih.ippo:, 
concentra~. in zone montane (Montiferru, Marghine, Gallura) o d'alto
Pia, no (PI nargia, Parte usell,us., giara di Gèsturi, ecc.), talune « recesse ». 

La p ima caratteristica consiste nel contorno esterno che, salvo ecce..; 
zioni di 'ano circolare (Sant'Alvera di Ozièri, Peppe Gallu di Uri), si 
conforma in planimetrie ellittiche (esempio Siligogu - Silanus), subqua
drangolar' (per es. Budas - Tempio), rettangolari (Fronte e Mola - Thiesi). 
I pseudoJ uraghi circolari hanno diametri da m. 10,80 alO; gli ellittici 
vanno dJ m. 19,60 X 14 (Sèneghe - Suni) a 13 X 8)5 (Siligogu); i 
sUbquadr:, lngolari passano da m. 19 X 15 (Budas) a 16 X 12 (Tanca 
Manna - Tempio); il fronte e Mol~ misura ffi. 16 X 12. Le massime 
proporzioni si hannO nel Bnmku Màdili - Gèsturi (m. 28,30 X 16,50). 
L'elevato r i tutti quest( edifizi è da ·considerarsi piuttosto basso e massiccio 
anche all'r rigine, con un massimo di dieci metri o poco più, non avendosi, 
se non eC1ezionalmente, un primo piano, mentre in genere le t'orri finivano 
in un tet azzo talvolta sospeso su mensole (Albùciu - Arzachena). La 
seconda c ratteristica consiste nella sostituzione della camera a «tholos» 
con coper ura .ad aggetto, con uno (generalmente) o più corridoi dal tetto 
a sol~io .~rano .di "lastroni : ai Iati del corridoio ,Si dispong~no cellette più . · 
o meno I~lcornspondenza, o del tutto sfalsate, scale a fior dI suolo portano 
in alto alJterrazzo o al primo piano. I corridoi <Ì trayersano l'intera massa 
muraria er la lunghezza (Tùsari - Bortigali) o la larghezza (Sèneghe) 
ed allora ~resentano un ingresso e un'uscita alle estremità oppOste; oppure, 
avendo l~ sola porta d'entrata, si contengono entro la massa muraria 
(Lighedu tSuni, Fronte MoÌa; ecc.). Gli ingressi sono a piano di campagna 
tranne chy nel Peppe Gallu - Uri, dove si osservano due aperture sollevate 
da terra ed accessibili con scale mObili. Da ricordare, per la sua singo
larità, il ~seudonuraghe ' di Friorosu - Mogorella, costruzione di pianta 
ellittica dm tre corridoi normali a un lato lungo e che intrùdùcono cia
scuno a uba celletta tondeggiarite, con disposizione vicina a quella di certi 
« sesi» di Pantelleria. Quanto alle dimensioni dei vani interni; i corrid(i)i 
hanno mi ure medie in lunghezza di m. 15 circa, larghèzze di 1, altezze 
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di 2; le cellette stanno sulla media di m. 2,56 di profondità X 1,50 di 
larghezza X 1,90 di altezza; le luci della scal~ vanno da m. 1,30 (Sèneghe) 
a 1 (Tùkari) con altezza da 1,70 (Tùsari) a 2,30 (Sèneghe). Le porte 
d'ingress+, per lo più in parte interrate, presentano medie di larghezza 
di m. 1, 7 e altezza di 1,63; sono sorrriontateda architrave ma senza il 
finestrino di scarico che, ' in genere, si osserva sopra gli architravi delle 
torri a «tholos ». L'interno dei p.seudonuraghi era ·fiocamente illuminato 
dalla lucf che penetrava dagli usci e dall'aito del terrazzo attraverso le 
scale, e :f.che, ma eccezionalmente (Sèneghe), da feritoie scavate nel mmo 
delle cellette (particolare che si ripete in un pseudonuraghe della Corsica: 

I . 

Torre - Ifortovecchio). . 
Gio~a rilevare il carattere dell'opera muraria, che è d'aspetto per lo 

più rozz e trascurato. Domina l'uso della tecnica poliedrica,con massi 
adoprati al naturale o appena sbozzati con la mazza, di formato grande 
e talvolta grandissimo. Si fa eccezione nei vani di porte e finestre in cui, 
di frequepte, si osservano stipiti e architravi lavorati con una certa perizia. 

Riconosciamo i9 questo tipo di nuraghe una costruzione di carattere 
militare, r ei quale le cellette e i . corridoi servivano per attran;-e il nemico 
ed abbatferlo nell'angustia e nella semioscurità dei vani. Sono sorta di 
nuraghi-ttrappole o nmaghi-nascondigli nei quali l'offesa si affida all'agguato 
insidioso i piccole unità mobili abituate ai colpi di mano e alla lotta a 
corpo a corpO col nemico che attacca di sorpresa in rapide scorrerie. 
Sono nuraghi fatti non più per la guerra, come le torri a « tholos », ma per 
la guerri~lia. La guerriglia è, infatti, un modo . di combattere che rappre
senta l'esfrema risorsa per so.p.ravviv.ere di genti e culture in decadenza; 
la forma Idei nuraghe a corridoio è chiaramente una forma declassata, di 
involuziof e conseguente a una civiltà avviata verso lo sfacelo. 
. Mi p,are perciò ancora una volta prospettabile l'ipotesi, >altrove affac
ciata, di J edere nel pseudonuraghe il prodotto della civiltà nura:gica nel 
periodo li lotte cruente e feroci intervenute fra le popolazioni nuragiche 
dei monti e degli altopiani e i Cartaginesi dapprima e i Romani poi, a 
nOi note lattraverso la narrazione soltanto degli ultimi e decisivi episodi 
militari (p' 146). I termini di costruzioni sotte~ranee (oikèseis katàgheio~ 
e di grott (orùgamata), riportati da Diodoro (IV, 30; V, 15, 4) su infor

mazioni ]i Timeo (I. v- secolo a. C.), e quello di spelonc. he (spélaia) u. sato da 
Pausania (X, 17) e da Zonara (VIII, 18) con riferimento alle campagne 
consblari contro i Sardi Iolèi e Balari del 231 a. C., potrebbero trovare 
l'individu zione monumentale nei nostri nuraghi a corridoio. Questi 
sanno venamente di sotterraneo e di grotta e si adattano, nel loro aspetto 
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generale Ie per i particolari, all'us'O di rifugi'O che ne avrebber'O fatt'O i 
s'Oldati indigeni braccati dalle truppe r'Omane di 'Occupazi'One e dai cani di 
fiut'O fattl venire app'Ositamente dalla Capitale per snidare dai b'Oschi e dai 
nasc'Ondikli i guerriglieri nuragici. Tale ip'Otesi sembrerebbe c'Onfermata 
dalla recbntissima datazi'One di materiale 'organic'O del nuraghe a c'Orrid'Oi'O 
di pepPjl Gallu, 'Ottenuta :CDI met'Od'O del carb'Oni'O radi'Oattiv'O 14, per cui 
l'edifizi'O sarebbe stat'O c'Ostruit'O fra il VI e il IV sec'Ol'O a. C. N'On l'Ontana 
da quest tempi è anche la datazi'One del nuraghe Albùciu, del VII-VI se
c'Ol'O a. C (figurina di br'Onz'O; pugnalett'O tipic'O c'On elsa a gamma; vasett'O 
di bronzo c'On dec'Orazi'One 'Orientalizzante f'Orse imitata localmente data 
la sua rokzezza tecnica). 

In effetti il tip'O del nuraghe a c'Orrid'Oi'O, senza escludersi in ass'Olut'O 
una antiJa esperienza epis'Odica nata fu'Ori dana Sardegna, sembra rappre
sentare. IJIrisult~t'O finale d'un'O speciale elemento c'Ostruttiv'O, cioè del cor
ridoio c e disimpegna i vani, in s'Oluzi'Oni partic'Olari di ampliament'O di 
-nuraghi ella f'Orma a «th'OI'Os ». Premesse al tip'O del pseud'Onuraghe si 
osservan I in p'arti ~ggiunte (ingre~s'O sec'O~dari'O) d~l nuraghe Palma~er~ 
e del nu~aghe Gurti Aqua - Nurn dove SI. ha. un lllsert'O a tre quartI dI 
ellissi c'Omtenente c'Orrid'Oi, add'Ossat'O a una t'Orre primitiva a «th'OI'Os ». 
Anche i Juraghi Serra Cràstula A (B'Onàrcad'O) e Santu Perdu (Nurri) m'O
strane l'Jp-giunta di c'Orpi c'Ostruttivi ellittici e sub'Ovali all''Originaria t'Orre 
c'On cam~ra cup'Olata. Si tratta di nuraghi a c'Orrid'Oi'O embri'Onali il cui 
carattere di c'Orp'O d''Opera applicat'O n'On ha anc'Ora maturat'O l'ev'Oluzi'One 
c'Ompleta vers'O la f'Orma c'Ostruttiva individua, del tutt'O libera dall'antica 
funzi'One 'Omplementare della f'Orma del nuraghe a «th'Ol'Os ». Dicasi l'O 
stess'O del nuraghe Quau di B'Onàrcad'O. S'On'O costruzi'Oni che v'Orremm'O 
attribuirei al VII-VI sec'Ol'O a. C. All'O stess'O temp'O s'On'O f'Orse da riferirsi altri 
nuraghi come il Marasòrighes di Ottana e l'Izzana di Aggius, nei quali si 
sc'Org'On'O egni di compr'Omess'O tra f'Ormule del nuraghe a «th'OI'Os» e 
ritr'Ovatidel tip'O di nuraghe a c'Orrid'Oi'O. N'On è f'Orse casuale che anche 
questi edifizi militari si tr'Ovin'O entrambi in z'One m'Ontane, is'Olate, e adatte 
a far fer1 entare fen'omeni di segregazi'One e di ibridazi'One m'Orf'Ol'Ogica e 
culturale E'Onseguent a una civiltà in decadenza . 

. Si aplprezza me.gli~ il valere st'Oric~ d~lle c'Ostruzi'Oni n~ra~iche se le 
vedIam'O melle relazlOlll e nelle c'OnneSSlOlll c'On m'Onumenti pm D men'O 
similari dbl Mediterrane'O, 'Ossia di quell'area etnic'O-ge'ografica da cui la 
cultura s,b.da del Br'Onz'O è del Ferro assunse la ragi'One f'Ondamentale 
di vita e iJ cui tr'Ovò, principalmente, i m'Otivi dell'O svilupp'O e del pr'Ogresso 
sec'Olare ct e abbiam'O· tracciat'O nelle pagine addietrò. 
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An~e l'edifizio del nurnghe ;n re, ""n le me fonne ; ,,,oI tipi e le .ne 
strutture, testimonia l'effettiva presenza mediterranea sia perché ne con
tiene cor ponenti d! sustrato (gusto megalitico, « tholos », corridoio di stile 
dolmeni(w o a trilite ecc.), sia perché, per suo mezzo, si relaziona, per sO'mi
glianze faffinità, con monumenti di altre regioni della medesima vasta 
area cuI urale. Questi rapporti di natura architettonica si individuanO' 
soprattu o in due direzioni: da una parte verso il mondo insulare del 
Mediter neo occidentale (Corsica, Baleari), dall'altra verso iI Centro e 
l'Est dell[ stesso mare (Puglie, Pantelleria, Malta, Pelopùnneso, Creta, ecc.). 
A base tlelle relazioni stanno, in sostanza, due fondamenti. E cioè per 
primo influisce il determinismo di sustrato che nasce dalla comunità etnica 
antichissib a e dall'ambiente spiccatamente insulare (fondamento biogeo
graficO), IpO'i ha peso i~ movimento di idee e di pOPO'li ripetutamente 
verificatosi nel MediterraneO', nei due ver.si, nel corso dei secoli (fon
damento \storico). ' . 

Le' tfneriche affinità architettoniche rilevate da molto tempo fra tipi 
di monumenti megalitici della Sardegna (e della Gallura in particolare) 
e della ~cina Corsica, si precisano ora, a seguito di recentissimi scavi, 
nelle som~glianze fra nuraghi a « tholos » e a corridoio ed edifizi corsi in 
grandi e medie pietre a secco con alcune caratteristiche comuni. Le torri 
corse, a «ltholoS » del diametro' da m. 15,80/16,10 (Foce - Argiusta Moric
cio) a 15 (Balestra - Moca Croce), con camere da m. 5,60/4,30 (Foce) e 
5,30/5,00 \ (Balestra), trovano quasi perfetta rispondenza in nuraghi sardi 
a « tholos »: a esempio Foce col Murartu di Silanus (corridoi curvilinei a 
deambula orio, articolazione tricellulare della «tholos») ; Balestra col 
Sa Coa F"ligosa di Bolòtana (rifascio e « tholos» con due cellette). Nelle 
torri roto de della Corsica manca la scala che porta in alto, segno che 
non v'era piano superiore e forse nemmeno terrazzo, a differenza dei 
nuraghi sardi. Le torri stess esono ritenute tombe a incinetazione, e sono 
riferite cOf e cronologia al Bronzo finale (circa 1200 a. C.). È evidente che 
:a comp~1ente eg~o-~na~oli.ca della «tho~os» nei due a~bienti !solani. ~i 
e svolta In' due dlrezlOllIdlverse, funerana e subalterna ID CorSIca, mIlI
tare e a li~ello altissimo in . Sardegna. . 

Stupefacente è anche l'analogia fra il nuraghe a corridoio sardo e 
le torri COl se, come Torre e Filitosa, configurate allo stesso modo, vicine 
anche in gerti particolari (si ricordi il finestrino nelle celle a Torre e nel 
pseudonur~ghe Sèneghe - Suni). Se non si può escludere, all'origine e 
limitatame te allo spazio interno, l'influenza dell'architettura dolmenica o 
a trilite, la maturazione del tipo a forma individua trova fondamento in 
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cause sti riche recenti, comuni alle due isole. Anche se a Fili tosa resti 
'organici trattati col C 14 indicano età del tardo II millennio a. C. (non 
si esclu e qui che i campioni siano stati prelevati nello strato pre-torre, 
cioè nel deposito delle «stele» riusate queste nelle murature megalitiche 
del Bro zo finale), i materiali di Torre trovano corrispondenze in quelli 
del pseu~onuraghi di Peppe Gallu e Albuciu, il primo del VI-IV ed il 
secondo r eI VII-VI secolo a. C. Anche i pseudonuraghi della Corsica dovet
tero essere strumenti di guerriglia fra indigeni e popolazioni storiche di 

invasori ~Etrus~hi e Ro~ani). . ,. . . . 
Ogg\l pOSSIamo preCIsare meglIo dI pnma le somIglIanze fra nuraghi 

e « talaidts » di Maiorca e Minorca, nelle Baleari. Si hanno ovvie concor
danze di chemi di piano di nuraghi a « tholos » e di « talaiots » a « tholo »: 
nuraghe iMannu - Senis = talaiot Es Mestal - Mercadal; nuraghe Funtana 
Spidu - ' rròli = talaibt Torre Nova d'en Lozano - Ciutadela. Le somi
glianze si ripetono in nuraghi a corridoio e in « talaiots » a corridoio: rtura
ghedi K r ròngiu e Maria -Nurri- talaiot di Ses Paisses - Artà; nuraghe 
Cùnculu i Scanu = talaiot di Rafal Roig -Mercadal; nuraghe Aidu Arbu -
Bortigali ,- talaiot di S. Monica - Mercadal. Interessante anche il con
fronto frIiI Peppe Gallu e il « talaiot » di Frontdones de Baix - Mercadal, 
entrambi con ingressi esterni sopraelevati dal suolo e scaletta al terrazzo, 
internata nel muro. Nelle Baleari il « talaiot » a « tholos », come il nuraghe 
sardo, m ' ntiene il suo carattere militare tranne poche eccezioni in cui 
'-Sembra e+ ere una tomba; il « talaiot » a corridoio presenta due fasi: una 

più antiC~ (fine del II m, illenn,iO a. C.), data dal S"es Paisses, ed una, recente, 
esemplata nel S. Monica, a cui vorremmo adattare la denominazione di 
« òrugma ~ e di «upònomos» (grotta, via sotterranea) che Diodoro (IV, 
30; V, 15 4) ricorda per i rifugi fortificati dei Balearici in occasione delle 
guerriglier oi Romani, poco p:i~a della.con~uist~ de.lle Is~le (anche Floro; 
I, 42, aCfenna a «nascondIgh» deglI abItantI dI MalOrca, verso CUI 
questi fùg!girono al sopraggiungere dei Romani nel 122 a. C.). 

Note10li sono pure le risp'ondenze fra i nuraghi sardi a gradoni (con 
rifascio) e i consimili « tal, a,',iots », tipo Ses Paisses: nei «talaiots », però, i 
gradonis 'stengono la scala esterna, mentre i nuraghi mostrano soltanto 
scale inter , e. Il tipo di edifiziO" gradonato o a terrazze si riscontra simile 
nelle anti he specchie pugliesi dette «grandi specchie» (ad esempio in 
quella di alene), monumenti' della fine dell'età del Bronzo e dei primi 
tempi del Ferro. «Talaiots>>> gradonati e specchie a terrazze con scala 
esterna ha no ancora i loro diretti discendenti nei «pont de Bestiar» di 

/Minorca e nei truIIi puglieS{ 
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Infide un istruttivo rapporto vien fatto di istituire fra i villaggi nura
glCl cint41ti. con torri e cortine, dominate dal nuraghe al centro del 
recinto, li! ~ consimi1i schemi di villaggio talaiotico: basti ricordàre, per ' 
l'analoga ' del dispositivo topografico e urbanistico, gli agglomerati sardi di 
Scerì - Ilbono e Serbìssi - Osìni e i « poblados » talaiotici di Els Antigors -
Les Salines (Maiorca) e Alfurinet - Ciutadela (Minorca). Già gli antichi 
scrittori :lnettevano in evic}.enza i non pochi modi di vita e di costume 
comùni ali costruttori dei nuraghi e dei « talaiots ». Anche la lingua era la 
stessa: 1ar minore delle Baleari (Minorca) portava il nome di Nure, l~ 

parola t~nto diffusa in Sardegna, la parola del «nuraghe»; Balearici 
erano nel~e Baleari e Bàlari eranoin Sardegna. Non ci stupisce che queste 
parentele ' si rivelino anche nei monumenti. Esse derivavano da un sustrato 
etnico e QU1turale comune (sustrato « mediterraneo occidentale e insulare») 
ed anche I da contatti e influenze reciproche verificatesi ripetutamente (ma 
crediam'o I maggiormente dal IX secolo in giù), in modo, però, che non 
vennero *lterati gli svolgimenti specifici delle due culture, perché Sardi 
e Balearidi, per quanto lontani fratelli, seguirono cammini differenti, auto
nOJl1i, ne~ 'loro progresso storico. 

Menh espliciti sono i rapporti frllt nuraghi e «sesi» di Pantelleria, 
se non si IvuoI tener 'conto della generica presenza negli uni e negli altri 
della «thplos» ed anche dell'aspetto gradonato di qualche «sese ». Ab
biamo acCennato al nuraghe di Friorosu - Mogorella, il quale, nel sUo 
aspetto inferno, ricorda quello di certi « sesi». , I raffronti con Malta sono 
assolutamente generici; il megalitismoe la «tholos» che, a Malta, non 
giunge mli a concludersi con completezza. I richiami a Malta, che nell'età 
prenuragi<!:a abbiam visto non infrequenti, vengono a cessare ai tempi 
della civiltà dei nuraghi. 

Sul <1 timbro» miceneo, () protogreco, di «tholoi» e monumenti 
antichi sardi in genere, quale si rileva anche dai cenni fatti dalla tradi
zione lettelraria, è stato detto nelle pagine precedenti (p. 117 8S.). Ma la 
componente micenea si manifesta effettivamente sia pella forma essenziale 
sia in part1colari costruttiiv del nuraghe. Il ritmo della bella « tholos» del 
nuraghe Is Paras di Isili, la più vasta e armonica delle «tholoi» sarde, 
ripete, da vicino, il respiro ampiQ delle fastose e splendide « tholoi » achee, 
peloponnel'aChe della seconda metà del II millennio a. C. Le aperture di 
scarico sul 'architrave della porta al secondo piano del nuraghe Oes di ' 
Torralba ' sugli architravi ' dei nicchioni .nella torre principale del Santu 
Antine, ri~ rdano qu.elle deIl'àrchitrave dell'ingresso aJ[a cella laterale dei 
« Tesoro d jAtreo », e ii triangolo di scarico della porta dei Leoni a Micene. 

I ~ 
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Nella str~ttura,nella sezione, nel gioco alterno di luci ed ombre, i corridoi 
perimetra[i del nuraghe Santu Antine, rievocano, a molta distanza di tempo, 
la suggeshone, forse minore, delle gallerie orientale e meridionale della 
rocca di ~irinto. False gallerie con , scalette tortuose, come nel nuraghe 
Trex NUfaxis B di Siddi, camminamenti coperti, quali si presentano nel 
nuraghe f erra Medau di Villasalto e nella muraglia che recinge il san
tuario nuragicodi Santa Vittoria di Serri, riecheggiano espedienti difen-

I 
sivi di 1]irinto e di Micene, le cui cittadelle, erte e dominanti fra la 
protezionb di elevate mura, trovano riscontri tardivi nei citati villaggi con 
recinto di Serbissi e Scerì. 

Non mancano altre influenze micenee in costruzioni diverse dai nuraghi: 
schemad,ella casa pluricellulare di Barùmini che ric'orda Chamaezi Siteia; il'. 
« megaroh » di Domu de Orgìa - Esterzìli. Vi sono poi, nella civiltà 
nuragica~ elementi della vita spirituale e materiale (armi in bronzo, cera
miche, fr rmule stilistiche della plastica in bronzo, motivi ideologici-reli
giosi, ec .), i quali riflettono la cultura egea, con prestiti da varie regioni 
del suo lungo e fecondo sviluppo (Creta, Cipro, Grecia continentale, ecc.). 
In fondai la Sardegna dei nuraghi fu un ridotto di civiltà micenea, anche 
se in es~t la com?onente ori~nt~l.e finì pe~ .d.ive~tare il resi?uto ~emplifi
cato e Imbastardito delle pnmltIve acqmsIzlOlli del II mIllenmo a. C., 

fuon,' d'! 1 ni prospet,tiva. di, tempo culturale in un' area che aveva perduto 
il senso la dimensÌone dei valori originari. 

a, 2) L''rchitettura funeraria. , 

L'a hitettura funeraria nuragica si palesa nelle forme delle tombe 
megaliti<lhe che, come abbiam visto, partendo dal dolmen si conèludono 
nella « tomba di giganti» (pp. 123, 125, 137 S., 150 ss., 170 ss.). Di 
tombe ~ganti ne contiamo attualmente 321: 91 nella provincia di Ca
gliari, 1f 7 in quella di Nùoro, 43 nella provincia di Sassari, con una 
media r gionale di 0,013 per kmq. La caratteristica distintiva del tipo 
tombale cònsiste nella presenza d'una esedra, che ripete davanti al corpo 
costrutti o contenente il corridoio funerario, il mezzo giro dell'abside, in 
proporzi ni più volte maggiore. Lo schema generale di piano risulta, così, 
quello 'una testa bovina, col muso arrotondato costituito dal ,muro di 
fondo i curva e con le corna disegnate nell'ampia esedra a mezzaluna. 
È uno s hema simbolico, come lo è quello della chiesa cristiana che ripete 
il segno della croce, e suggerisce l'immagine del toro, la divinità. cioè che, 
insieme alla Gran Madre, _Proteggeva i morti. Si capisce che l'esedra, col 
vasto s zio a semicerèhio o, eccezionalniente (tomba di Porcu Abba 
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--YìlIagran~e), concluso nell'intero cerchio, serviva per gli atti della pietas; 
inoltre v niva a perfezionare quel gusto di architett~ra a cerchi, o curvi
linea, che si annunciava, in tono minore, nel giro absidale e nella stele 
ar.cuata ~!esente, in numerosi esempi, sopra. il piccolo portello all'estremità 
anterior~1 del corridoio. L'esedra è, dunque, un elemento architettonico 
simbolico funzionale che, nella tomba di giganti, è di rito. Le ali ricurve 
limitano la quasi totalità delle centinaia di esemplari di tombe del tipo, 
e soltanT per eccezione si stendono in una fronte di muro rettilineo 
(tomba <1i S'Omue Nànnisi - Esterzlli). 

Possiamo distinguere due disegni di tombe di giganti, a seconda del 
come le r li dell'esedra si uniscono alla mUratura del corpo allungato del 
corridoio. In un disegno, il profilo di contorno del corpo e delle ali è 
continua] o, e descrive una lunga e leggera concavità dal fianco del giro 
absidale all'apice delle ali stesse, risultandone una costruzione unitaria, 
compatt , di perfetta curvilinearità; nelle tombe di questo disegno non 
manca :rhai la stele centinata, a completare la . geometria «circolare» 
deH'inSie[1 e. Cito alcuni esempi, di varie zone: le due ricordate tombe di 
Gorònna - Paulilàtino, Sa Ucca e is Canis - Esterzìli, Castigadu s'Altare -
Bòrore, . cc. È, questo, un disegno a sequenza concavo-convessa che, stili
sticamen~e, si lega' al gusto dei nuraghi trilobi e quadrilobi a perimetro 
curvilin~ di 'torri e cortine (p. 199). Forse appartiene a un momento più 
antico Ila civiltà nuragicaapogeica: al Nuragico medio I, stando ai 
material · di GorÒnna. Nell'altro disegno, col quale sono espresse la maggior 
parte d~)le tombe di giganti, i due eleÌnenti architettonici, corpo e ali, 
sono be~ distinti in duplice articolazione, e si uniscono formando un angolo, 
arrotondr to o meno, nel quale il muro del corpo murario mostra profi lo 
rettilineo e la muratura delle ali, invece, mantiene il garbo curvilineo. 
Lo schefna risulta bipartito, non del tutto coerente stilisticamente, con 
una geob etria retto-curvilinea che ricorda quella dei nuraghi polilobati 
a perim~tro spezzato di torri rotonde e di cortine diritte con incontro 
angolare (p. 199). In queste tombe non mancano le stele, ma si hanno 
anche e empi nei quali, sopra il portello, si continua la struttura a filari 

. presente nel resto del paramento, sicché l'esedra assume l'aspetto di quelle 
dei tem li di Malta (J. D. Evans, Segreti dell'antica Malta, 1961, p. 113, 
fig. 20). 1Di questI? ,disegno abbiamo esempi a costruzione molto tozza 
(S'Elighe Ona' o 'Crasta - SantulussUrgiu), e altri a corpo svelto e allun
gato (Isr.rus - Gonnesa). Alcuni di tali sepolcri presentavano, sopra il 
muro dell'esedra, una cornice costituita da blocchi con ornato dident~lli, 
derivato dalla decorazione classica (greca o etrusca) : tombe di Oragiana 
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Cùglieri, Nela - Sindìa, Su Baratteddu - Bonorva. Riteniamo questo di
segno di sepolcro più recente dell'altro, senza escludere che i primi 
esempi p<jlssano risalire al Nuragico medio I; la diffusione maggiore cadde 
nel Nura~ico medio II, come si può ricavare dal grande numero delle 
costruzioJ i generalizzate in tutta l'Isola, mentre gli esemplari del disegno 
più anticb sono pochi relativamente e di dislocazione limitata.1 Si aggiunga, 
a riprovJ dell'anteriorità cronologica che, in questi ultimi, le stele sono 
l'imitaziohe a tutto tondo del consimile spartito scolpito nella: roccia sopra 
le porte ~elle domus de janas che abbiamo riferito alla cultura nuragica 
arcaica cl[ Bunnànnaro (p, 123 ss.). A conferma, invece, della posteriorità 
degli eserhplari a disegno articolato, ha valore notevole anche l'esser alcuni 
con l'esedra scorniciata a cònci dentellati di modello classico. 

Quarto alla forma dei corridoi si nota una varietà sia nelle strutture 
sia nelle rezioni, non priva, se non in tutto in parte, di significato crono
logico. Nelle strutture si hanno tipi dolmenicj cioè spalle murarie costituite 
da pietreImesse a coltello sormontate ,da lastroni di piattabanda (Goronna), 
tipi a filari, come nei nuraghi, con copertura ad architravi (Bruncu Espis -
Arbus), tf i in opera isodoma in cui le file di pietra sporgono l'una sull'altra 
non più con l'aggetto orizzontale ma per mezzo del taglio obliquo dei 

• conci (O 	atanda - Cùglieri). Quest'ultimo tipo è più recente degli altri. 
Anche le sezioni dei corridoi mostrano uno sviluppo progressivo. A tagli 
dolmenicl (sezioni rettangolari), succedono sezioni trapezoidali (Bruncu 
Espis), P4ligonali (Biristeddi ~. Dorgàli, Furrighesu - Suni),ogivali (Oratanda 
e Sas Prpsones - Cùglieri), angolari (Motrox'e Bois - Usellus), le ultime 
prevalenti in tombe in opera isodoma, cioè del periC!do della civiltà nura
gica ape~to ad influenze · architettoniche esterne. In tombe di tecnica iso

doma si anno pure COrrid.O~. c.. on. tetto. a.d. archi mo.nolitici (Pedras Doladas -
Scanu; a Sedda esa Cadrèa - Sindìa). 

Se a determinare gli elementi architettonici e strutturali della tomba 
di giganl i hanno concorso monumenti vari: dolmen, domu de janas, 
nuraghe, la sua forma in integro e specie in quella del corpo allungato 
e absida o, ripete quella della casa rettangolare con estradosso convesso 
e con m~ro di fondo arcuato. I tetti a chiglia rovesciata di nave delle 
tombe megalitiche di Domu s'Orku - Siddi, di Puttu Oes - Macomèr, 

q~elli, s~,' posti della. .a !o dei ,Sep,Olcri di Sas pr.igiona~ , B.U. • I:ei,J , stess, ,.rma, 	 , dI Mura uadu - Bauladu, dIpendono da capannecòl tetto a seZIOne CIlIn
drica, q ali ancor oggi si conservano, passate da un tipo di dimora fiiisa 
a sedi , te p'oranee ' di persone o a ricovero di animali, in regioni divetse 
della Sardegna: Planàrgia, Guspinese, Quirra, Sàrrabus, «giara» ,di 
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Gè,turi. bu,"" dimo,. ",no c"'atteri,t,che dell'amb,ente etnologico t,.di· 
zionale 9fortemente conservativo dei pastori, segnando la ripetizione d'un 
tipo staBile e cristallizzato di abitazione e di riparo antichissimo, della 
civiltà p~eistorica e p~otostoriCa locale. Forme consimili di case erano 
comuni ~nche in altri paesi del Mediterraneo,dove, come in Sardegna, 
furono ikitati, in forme monumentali, nelle tombe. Così, nelle Baleari, 
e in particolare a Min0rca, la« naveta» (riCordo fra le tante que"na di 
Es Tud9ns), ricalca il modello della casa rettangolare absidata, ripeten
done anahe la partizione in navatelle con pilastri allargati in alto (men
ziono, a t itOlO di esemplificazione, la casa n. 6 da me recentemente sca
vata nel villaggio talaiotico di Ses Paisses, ad Artà - Minorca). Uguale 
forma aVdvano, nella Numidia, le capanne degli . indigeni, dette « mapalia » 
(Sallusti . Iug" 18, 8). 

Questo tipo di abitazione, su cui èesemplata la tomba di giganti, 
lo conos{iamo, in Sardegna, oltre che . dalle derivazioni .dell'architettura 
rurale odernJl sopra indjcate, anche da archetipi genuini ed autentici 
di piena civiltà nuragica. N~l territorio di Paulilàtino - Cagliari, in un 
ambiente tipicamente pastorale oggi cOme in tempi antichi, si osservano 
parecchi esempi di costruzioni del genere che .ci interessa. Esse fanno 
parte di agglomerati capannicoli nuragici e sono commiste, nell'ordito 
urbanisti<w, al tipo prevalente della capanna ' circolare (Santa Cristina, 
Onnella, ICarducca); oppure sono . isolate, in relazione però con nur~ghi, 
da cui d~stano dai 30 ai lO metri (Mura Olìa, Galla, Angrona). Questi 
edifizi i quali, per la loro postura dentro l'abitato e per i particolari son'o 
da consiaerarsi delle dimore di persone o, al più, ricoveri di animali 
(agnelli + ezzati, maiali, ecc. . ) .che si te~evano. presso le case per maggior 
custodia, l_mostrano una lunga pianta 'rettangolare a giro fondale (lun
ghezza ~aSSima 16,50: Angromi, minima 13,80: Santa Cristina). Presen
tano una piccola f.acciata ristretta in alto, con base maggiore di m. 2,70 
(Mura O ìa) a 1 (Santa Cristina); in essa si apre l'ingresso, esposto preva
lentemen e a Sud-est, con altezza da m 1,55 (Mura.Ona) a 1,41 (Santa 
Cristina) te larghezza da 1,lDa 0,75 (l'tessi edifizi). L'interno si presenta 
con un h~ngo corridoio rettangolare con la parte terminale a linea curva 
e <loncav~, coperto da lastre orizzontali col sistema architravato (lungh. 
da 15,50 Angrona a 12,80 : Mura Olìa; larghezza da 2,lD: Galla a 1,60: 
Angrona; altezza da 2,lD :S~nta Cristina a 1,60: Mura OIìa). Nella spaI1a 
destra de muro racchiudente il corridoio, raramente riella sinistra, si aprono' 
uno o d finestrini,a /p9ca altezza dal suolo, che servivano a illuminare 
il vano e a dargli aria. Vopera muraria è grézza, in pietre basaltiche di 
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medie e piccole dimensioni disposte in file orizzontali con poca cura; la . 
tecnica d!i costruzione e l'aspetto in genere ripetono quelli delle capanne 
circolari a cui si trovano vicine e a cui sono da ritenersi contemporanee 

I .
anche per lo stile. . 

Pian~a generale del corpo costruttivo, soffitto piattabandato del cor
ridoio, djmensioni in lunghezza di quest'ultimo e del blocco di fabbrica 
che lo cI.mtiene sono comuni atnostri edifizi absidati e alle tombe di 
giganti: basta, più precisamente, confrontare la media lunghezza del corpo 
costrutti'[o dei primi, in 15,10, con quella delle tombe di giganti, in 15,14, 
e la mepia lunghezza del corridoio delle case rettangolari (m. 14) che 
trova la ;misura vicina in corridoi di qualche tomba di giganti (Castigàdu -
Bòrore: fll. 15). Case e tombe divergono soltanto nell'ampiezza dei corridoL 
e nella luce degli ingressi, . maggiori nelle prime per evidenti ragioni di 
abitabili~à, e nell'opera muraria che, per la monumentalità richiesta da 
una tOIlfba collettiva, nelle sepolture dei giganti si traduce in grandi 
proporzioni e in perfezione tecnica che una dimora rustica non pretendeva. 

In conclusione anche la tomba di giganti, come la domu de janas,. 
imitava . un tipo della dimora del vivo, per quel concetto tradizionale 
di ritenere che l'al di là non fosse che un prolungamento della vita dome
stica; u~ tipo, però, che consentisse di conservarvi, se non tutti, almeno' 
parte d~gli elementi architettonici delle tombe prenuragiche: principal" 
mente il corridoio che era una componente di sustrato dell'architettura 
tombale mediterranea, già ' applicato nel dolmen e nella domu .de janas:. 
È una c9ncessione reverenteche fa l'architettura funeraria nuragica a quella 
prenuragica, dell'età dei metalli, riservandosi di aggiungervi il proprio 
gusto e le proprie esperienze (soprattutto la circolarità e la disposizione 
a filari) j , maturate in loco o suggerite dal di fuori. L'impulso religioso' 
che fin p ai tempi delle culture anteriori ai nuraghi aveva spinto l'uomo 
a rendete eterna la memoria dei morti con forme architettoniche durature 
scavate Inella pietra 'o costruite, lO' incalza ancor di più, nell'età nuragica, 
e lo porta ad espressioni sempre più monumentali e raffinate tecnicamente, 
in dipendenza anche del progresso civile e del passare dei secoli e delle' 
aument~te relazioni umane: 

LO I stesso nome di «tomba di giganti» invita, seguendo un certo 
istinto fopolare di comparazione generic:i, ad avvicinare il ~t)numento 
sardo monumenti megalitici funebri di tutta Europa che hanno lo 
stesso 10me (dolmens e «alléescouvertes» francesi, «long barrows ». 
inglesi, Ila « Gigantja» di Malta ecc.). Non mancano pur~ largherispon
denze fi rmali, già notate dagli studiosi, fra la tomba di giganti della Sar-
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degna tombe deI NO tedesco e della Scandinavia, in forma di barca, 
Esedre ~ stele dei sepolcri megalitici sardi sono state anche avvicinate a 
esedre J stele di sepolture · nordafricane, derivandone persino connessioni 
etniche Iafro-sarde. Certo alla base di queste innegabili affinità formali, 
del restp limitate ad elementi singoli accanto ,ai fenomeni sp'ontanei di 
convergf nza prodotti da comuni ed elementari impulsi materiali e spiri
tuali, sta il fondamento « niegalitico » di tutti gli edifizi funerari fra i quali 
si scorg~ una misura di relazione. Il megalitismo, all'origine, dettava certe 
forme el imponeva certe tecniche che si ripetono necessariamente. All'ori
gine vi ?ovette essere un sustrato largamente unitario, formale e tecnico ; ed 
è questp che conduce alle convergenze. Ma, in seguito, il megalitismo 
funerarip prese cammini diversi e distinti, in paesi e regioni varie dal
l'AtlantIco al Mediterraneo. 

uJ cammino diverso prese anche in Sardegna, per cui la « tomba di 
giganti tdeve considerarsi una manifestazione autonoma nel suo insieme e 
nella sUfl evoluzione anche se contiene motivi comuni al megalitismo eu
ropeo. Questa autonomia non soltanto obbediva al fenomeno generale 
dell'artif olazione regiona~ed:l, megalitismo . f~?er~rio atl.antic?-med.iter: 
raneo, 4onnessocon la dIVersita e la moltephcIta dI popoh e dI ambientI 
culturali, ma era soprattutto la conseguenza del suggello isolano e della 
sardemla in particolare che imprime una nota e uno svolgimento specifico 
ad ogni fenomeno di civiltà e ad ogni fatto di vita. Soltanto c'on la « nau » 
delle B eari, la « tomba di giganti» sarda presenta una relazione che è non 
di affinità generica, ma sta_ in una vera e propria parentela. Il disegno 
di pianJ e dell'elevato, l'aspetto strutturale a grandi pietre e con regolare 
allineanfento difil;ui, la . destinazione si rispondonO quasi perfettamente 
nella « ~au» e nella «tomba di giganti », tanto da far credere, in certi 
esempi, a comuni costruttari, se non a civiltà con uno stesso gusto e 
una ste a etica. La spiegazione di questa rilevante concordanza fra i due 
tipi ?i ro~umenti t?~baIid~:d~e aree insulari e med~terranee. a sust~ato 
archItettomco megahtIco qualI sòno Sardegna e Balean, la troViamo . nan
dando JUe pagine precedenti dove sono stati chiariti gli stringenti rapporti 
fra i d*! ambient.i in fatto .. di ·costruzion. i militari (nuraghi e talaiots) e di 
villaggi fortificati, oltre ·le rispondenze ulteriori di lingua e di costumi. 
Nella g ande famiglia mediterranea Sardi e Balearici rappresentavano i 
gruppi tnici più vicini fra di loro; erano quasi fratelli e le onde del mare 
S'ardo, 'occando le sponde della grande isola dei nuraghi e la piccola 
Nure ( inorca), recavano il ricordo del vincolo e invitavano a conservarlo 
~ol mez o delle fragili barche. 
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a, 3) Lt"hit"'U'" "UgiMa. . .II'onumenti di maggior rilievo dell'arcbitettura religiosa dell'età ' 
nuragic , sono i templi a pozzo, 'o pozzi sacri; minore l'incidenza di altri 
tipi arc ,itettonici di sede di culto, quale il tempio a megaron. Ne abbiamo 
fatto parola in relazione con lo svolgersi dei vari periodi della civiltà 
nuragic" di cui riproducono l'aspetto esterno dei culti (p. 152, 163 s., 
172 s.), ne abbiamo anche nominati alcuni. Ci fermiamo, ora, un istante 
a darne uno sguardo d'insieme con speciale riguard6 allo sviluppo e alla 
varietà delle loro forme costruttive e ornamentali, giacché i templi (quelli 
a pozzo Is'interÌde), a differenza dei nuraghi privi di qualsiasi inutile deco
razione e delle tombe megalitiche in cui si fanno .poche ' concessioni aIla 
grazia d~ll'ornato (stele ~ modanature di cornice a dentelli), presentano 
invece f~cciate segnate di sculture a tutto tondo e variate di intagli geo
metrici, astratti, conv~nienti al carattere del luogo destinato alla venera
zione di entità del mondo irreale, soprannaturale (la divinità). 

Si cpnoscono poco più, di una trentina di templi a pozzo, diffusi in 
tutta 1'lSpla, dentro (Santa Cristina - Paulilàtino) o nelle vicinanze (Lasa ~ 
Abbasanta) di villaggi nuragici ancora visibili nei loro resti o completa
mente di~trutti (Sant'Anastasia - Sàrdara), a volte facenti parte di santuari 
(Santa '1ittoria- Serri), in qualche caso apparentemente isolati (Su Tem
piesu - ~rùne). Tutti gli esempi sono modellati su uno schema articolato 
in tre parti: un vestibolo di varia figura a fior di suolo, una scala a rampa 
unica rettilinea coperta da un solaio di architravi che seguono la linea di
scendentEf dei gradini, unà camera a « tholos » che fa da pozio oche ricopre 
un pozzol sottostante. Il pozzo costituisce il centro materiale e ideale del
l'insieme 'I archit~tonico, in quanto contiene l'acqua di vena ritenuta sede 
dellosPiti\· to 'o degli sP",ir,iti ìd,rO,logici; nel vestibolo si svolge la funzione 
religiosa riservata al sacerdote o alla sacerdotessa e si depongono le 
offerte; la scala, consentendo di attingere l'acqua che è insieme d'uso e 
sacra, fa lanche da tramite ira il mondo esterno, degli uomini, e il pozzo, 
regno s~~ter~ane'o del diO' Q d:~li dei delle Fo~ti. Dove esi~te (pòZZ! dr 
Santa Vl~tonal Su Pùtzu ~ Orroli, Sa Testa ~ OlbIa, Su Templesu - Orune, 
Abini - T eti), un'esedra o un cortile raccoglieva i pellegrini venuti da 
fuori o i Ifedeli del villaggiQ,~ per assistere al servizio religioso, da profani 
come usava nel mondo antico, senza cioè entrare nel « sancta sanctorum » 
del «fan1 m », del tempio. 

Una distinzione dei templi a pozzo si può fare tenendo conto della 
diversità elI'opera muraria,. Un gruppo di essi che sembra essere più 
antico al \ eno nella maggior parte degli esempi, è costituito di edifizi di 
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tecnica r uragica, cioè con file di pietre non squadrate ma o lasciate ;quasi 
al natuf le (<< o.' pera poligonale») o sbozzate in parallelepipedi irregolari 
(<< operai,subquadrata »); le camere dei pozzi sono vere e proprie camere 
di nurat he interrate. L'altro gruppo si distingue perché le murature al
l'esterno e all'interno sono in pietre a taglio ,di scalpello (<< opera qua
drata » « isodoma »), le ca~ere ogivali si restringono a profilo parabo
lico ~e:1 effetto dei con~i sézion~ti obliquamente nella faccia a vis~a. 
EsammI~mo quattro pOZZI del prImo gruppo (Su Putzu, Sant'AnastasIa, 
Funtana!Coberta -Ballào, Kùkkuru Nuraxi - Settimo) e tre del secondo 
(Santa I ittoria, Predio Cal}opolo - Perfugas, Su Tempiesu). 

Il pozzo di Su Putzu si differenzia, fra gli esempi del primo gruppo, 
perché 1 zzo e vestibolo hanno il muro sulla stessa linea, ' risultandone un 
corpo cOstruttivo allùngato, di piano rettilineo con giro absidale, simile, 
tanto da !potersi confoIldere, allo schema d'una tomba di giganti; la somi
glianza ~ accresciuta d,allaptesenza di un'esedra, ad. ali . rientrate sulla 
fronte d11 vestibolo, ad attacco angolare al corpo wstruttivo come nelle 
tombe di' giganti a profilo retto-curvilineo (con esedra articolata). La 
costruzio e è lunga IIi. 11,10, larga 4,44, l'ogiva del pozzo si conserva per 
l'altezza . i m. 4 (originariamente 4,70) con diametro basale di m.2,40; 
l'esedra hla una corda di m. 12,87. Le parti superiori della costruzione erano 
i~ opera Iisodoma, parti ·medie e basali in opera poliedrica-subquadrata 
di basalto. 

Stess~ struttura presenta ' il pozzo di S. Anastasia, senza esedra, col 
muro della scala e del vestibolo rientrato rispetto al tamburo esterno del-

I . , 

l'ogiva. Lf'edifizio .è lung.o m.' ,12, circ,a, .'' ,l'atri,o rettangolare è dI' m. 3,50 X 
2,20; la " ala, di 12 gradini, mette, conyn salto di m. 1,10, dentro la 
«tholos » , completa, di m. 5,05 d'altezza X 3,55 di diametro alla base; 
l'acqua d~ vena derivava, per un canaletto in muratura a fior di pavi
mento, di fronte all'apertutfldella scala di m. 2,20 d'altezza. In seguito 
di tempo al pozzQfu aggiu:nta . una facciata decorata. Presso al pozzo 
sacr.o, det o « Funtana de .isdoIUS» (fonte,' dei dOlori. reumatic.i, gia.cché 
l'acqua è itenuta salutare), .sta un p'ozzo votivo, in parte in muratura e 
in parte ~ roccia, che fu trovato colmo di doni, sp~cie di ceramiche di' 
cui alcun elegantemente ornate (VIII-VII secolo a. C.). 

In st ,tture ~ubquadrate dicalcare è il pozzo di BaUào, lungo m. 10,60. 
Dal vestibr lo , rettangolare, selciato, di m. 1,90 di larghezza, la sca!a di 

12 gradint int,ro.duC"e,,; .,l.egg.erm. e, nte ,sOlle.vata . sul. piancito, all'.ogiv,a, alta 
m. 5,50 e rarga al fondo 3,50, pavimentato con lastroni messi a raggera. 
Sotto il piano della« tholos » si sprofonda la canna del pozzo, rivestito di 
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34 cors~ di pietre medie, per m. 5,20, con bocca di 1,35, ristretto al fondo 
dato dallla roccia viva a m. 0,90. 

Sinl.ile a quello di /Ballào, il pozzo di Kùkkuru Nuraxi - Settimo, 
mostra buratura in arenaria, con pezzame medio e piccolo, con disposi
zione ~bno curat.a degli esem.Pi. precedenti, con uso di malta. Dalla scala 
di 17 adini, .stretta e ripida, con un salto di m. 1,76 si entra nella 
camera a ogiva, alta m. 5,30 e con diametro basale di m.2,50. Sotto il 
pavimei to della «tholos », scende il pozzo per 22 metri di profondità e 
larghezza media di 1,50, che alla bocca circondata da una ghiera rotonda 
scolpita Icon una sagoma a cornice, si restringe a profilo parabolico a 
m. 1,02. La p~1"te a giorno dell'edifizio presentava una facciata con un 
coron~nto di pietre conce di tufo calcare, dipinte in rosso; nel lato a 
valle u finestrino aperto fra enormi pietre dipuddinga appartenenti ,alla 
cortina d'un nuraghe a cui si innestò tardivamente la costruzione del 
pozzo, I etteva luce ed aria alla scala. Di fronte al pozzo sacro, nello 
spazio che forse corrisponde a quello del cortile del nuraghe (da supporsi 
plurimo~ si osserva un pozzetto votivo, di m. 3 di profondità X 1,30/1,12 
di diamFtro alla bocca circolare, rivestito da filaretti di piccole pietre, 
ritrovatd\ ripieno di frammenti di ceramiche medionuragiche (o tardo
nuragicHe ?), da ceneri e da resti di pasto fra cui conchiglie ed ossa di 

. l· b .amma l I rucmte. . 
Il FOZZO di Orròli vorrei riferirlo al Nuragico medio I, allo stesso 

periodo lo ai primi tempi del Nuragico medio II tardivo o meglio del 
Nuragic0 recente o finale (magari dei primi tempi:, v secolo a. C.), sia 
perché ~ adattato fra i ruderi di un nuraghe distrutto, sia per la picco
lezza de~e pietre e per l'uso della malta di fango (ricorda la teenicadei 
muri de' Nuragico finale . di Barùrrìini), sia, infine, per l'uso di colorare i 
conci de paramento per ravvivarli, a imitaziOne di edifizi templari greci 
epunici del bel tempo (vr-v secolo a. C.). 

Fra i templi a pozzo del secondo gruppo in opera isodoma, quello 
(di Santa Vittoria di Serri era uno dei più importanti, in sé e per essere 

""$ituato el luogo del grande santuario federale già descritto (p. 162 ss.). 
Di m. 1 circa di lunghezza, contornato da un recinto ellittico che sul 
davanti i i apre a mezzaluna, consta, al solito, dell'atrio di m. 2 X 2, 
lastricat in calcare, con banchine per l'offerta degli ex-voto, con una 
pietra i ' rilievo sul piancito, forata, ritenuta mensa per sacrifizi cruenti 
di anim li il cui sangue defluiva per un canaletto sottostante al foro, e 
con una bacinella circolare su basamento a disco contenente l'acqua per 
le abluzi ,; ni; della scala di 13 gradini di lava basaltica; della « tholos » di 
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m. 2 di ldi~etro X 3 d.i altezza attual.e. (circa 5 !n o.ri~ìne), ~odera~a di 
20 file d~ pIetre conce disposte cO,n sqmsIta armonra dI lmee circolan, cel 
paramento interrotto di tanto in tanto da fori di drenaggio. Le parti 

emerg,enti' sul piano di cam,pa,gna (t,amburo della, «tholos » ed ali del vesti
bolo) fin 'vano in alto con pietre squadrate alterne di calcare e lava, che 
facevano un bell'effetto di dicromia. La facciata si nobilitava con fram
menti di trabeazione, particolàri decorativi, figurazioni scultoree. 

Con i di calcare candido di Laerru costituiscono le strutture del pozzo 
di Perfut as, un piccolo gioiello di arte architettonica nuragica, dal para
mento t~[SO, elegantemente scandito nei conci d, i taglio perf,etto. È lungo 
m. 7,40. ~'atrio di m. 2,70 X 1,88, con sedile alla base delle ali, con una 
mensa s'4crificale al centro,con foro di 'scolo gel sangue delle vittime o 
per le libagioni e abluzioni, precede la scala di 8 gradini, e questa 
discende lalla «tholos» del diametro basale di m. 1,10, alta oggi m. 2,73 
(in orligiJ e da 4 a 4,50). 

Fini~mo questi cenni con il più rifinito dei pozzi, distinto per lo stato 
di consertvazione e per la singolarità delle linee architettoniche; il tem
pietto di Su Tempiesu - Orùne. Preceduto da due cortili, in opera rozza, 
aggiunti 'n un secondo tempo (Nuragico finale) al posto d'un più antico 
recinto ~estinato ai fedeli e per la deposizion~ deg.li ex-voto, mostra lo 
schema qonsueto, per una lunghezza compleSSIva dI m. 7,70 X una lar
ghezza, alla facciata, di m. 3,55, e l'altezza di 6,65 (alla cuspide del 
timpano ~riangOlare). Il vestibolo, di m. 1,55 X 1,07/1,30 con altezza 
di m. 3,2 , ha spalle convergenti verso il soffitto costituito da archi m'ono
litici simi i a quelli delle «tombe di giganti» (p. 208); presenta sedili ai 
lati, un cf naletto per il de~usso dell'acqua proveniente dal pozzo lungo il 
pavimentp coperto a ,lastre ,di trachite unite con saldature di piombo, 
stipetti alle pareti. Per la scaletta, strombata (m. 0,45/0,87 di larghezza), 
con apr$a 4 gradini di lava, perfettamente congiunti con grappe di 
piombo, Ji entra nella piccola « tholos », di m. 0,60 di diametro basale e 
alta 2 mcl1tri, integralmente conservata m~i suoi Il anelli di pietre conce di 
basalto. li'elemento più interessante dell'edificio è la facciata, l'unica che 
ancora si !mantenga e di cui si conosca la precisa figura tra i prospetti dei 
pozzi sac~. della Sardegna. La facciata, che veniva a coprire l'estradosso 

del c'arpo çostruttivo ,Che, racChiu, de il Vestibolo e la cann,, a d'acqua c,on
formato sezione cilindrica o di mezza botte, consta di parti sovrapposte 
in altezza: la parte inferiore, alta m. 3,consiste in un masso murario con 
muri a strapiombo di m.3,35 X 3, con al centro l'ingresso a sezione 
trapezia s vrastato da architrave c'on spiraglio di scarico; la parte supe
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riore si innalza per m. 3,65 in un timpano o frontoncino in forma di trian
golo equilatero, con spigoli smussati e addolciti da leggere curve, all'esterno 
e all'i~lterno (misure del frontone: all'esterno della cornice sagomata,. 
m. 3,6 d'altezza X 3,60 di larghezza basale, all'interno m. 3,45 X 3,15;. 
elevazi ne del timpano sulla copertura convessa del pozzo m. 2,25). Den

tro il filontone, ai la.ti de.l..l'a. rchitrav.e dell'ingresso, erano collocate, nella 
fila più alta del paramento, due pietre, una per parte, segnate da due 
bozze i rilievo; un'altra pietra uguale sormontava lo spiraglio di scarico. 
Il timpkno, poi, terminava· in fastigio costituito da un concio troncopira
midale al quale si levavano,fissate in incavi con piombo fuso, 20 spade 
di bronzo costituenti un singolare acroterio, ben intonato, tuttavia, al 
caratter guerriero della civiltà nuragica. 

Fa~ciate architettoniche ed ornamentali presentavano pure i templi di 
Sàrdaral e Serri, ambedue appartenenti come quella di Oru,ne, al periodo 
apogeic<i> dell'età dei nuraghi: VII-VI secolo a. C., le prime forse anche VIII. 

Però dei prospetti dei pozzi di Sant'Anastasia e Santa Vittoria non pos
siamo aftendibilmente ricostruire l'aspetto particolare e le restituzioni ten
tatene ~on hanno possibilità di sostenersi nel complesso. Certo esse non 
culminat ano in un aetòs come la fronte del pozzo di Orune, di ovvia 
derivazif ne dell'architettura greca (o etrusc'o-italica, o greco-punica sice
liota); infatti non si presentano i conci a scorniciatura obliqua trovati nel 
tempiettp di Su Tempiesu, i quali formavano la linea ascendente delle. 
ali del timpano. Tanto a Sàrdara quanto a Serri sono venuti in luce, 
invece, Bei pezzi di trabeazione scolpiti con rilievi trapezoidali alternati 
a incavi supposti un'imitazione locàle,di artigiani nuragici, di spartiti 
greci (comici baccellate delle sime arcaiche greco-italiche del VII-VI secolo 
a. C.) o punici egittizzanti (modinatura di serpenti urei); questi elementi 
potevan chiudere la cornice orizzontale del prospetto. Al centro della 
trabeazidn() di coronamento· delle facciate possiamo immaginare collocate 
le teste ~ovine, scolpite neY ba.salto e nel calcare, rinvenute fra i materia.li 
di crolloIdei templi di Sàrdara e Serri. A Sàrdara, poi, il paramento di 
conci ai b ti della porta del vestibolo, alternava, in bell'ordine geometrico 
e simmeric'o, alle pietre lisce quelle ornate in rilievo con bozze e inta

gliate COf mo.tivi l.inear. i. (c..er.c.h.ielli ..c.oncentrici, zigzag, spina di pesce), e 
di simili elementi ornamentali si abbelliva la porta stessa sui montanti e 
nell'arch·trave. Dall'insieme di questi prospetti, a causa della molteplicità 
e varietà degli ornati di estrazione diversa, nasce un effetto decorativo 
che è u misto di greco-geometrico e di punico-egittizzante largamente 
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alteratt e trasformato nella versione fattane dal gusto locale, con i suoi 
stilism~ severi ed essenziali. 

v~:vel).ti in un'età che non crede al mito ' tradizionale, pur avendo 
creato il nuovo mito delle cose concrete, noi non crediamo al raccònto 
dell'er e Iolào che fa costruire in Sardegna « tholoi » ed altri edifizi di tipo 
squisitamente greco. Questo mito spiegherebbe in parte gli echi di grecità 
che noh possiamo non rilevare nei tempietti del nostro secondo gruppo e 
che ab~iamo indicato anchein alcune delle « tombe di giganti» dell'ultimo 
periodcl dell'apogeo nuragico. Templi e tombe non furono certo costruiti 
da Gre i: né da stirpi, né da un eroe, nemmeno da maestri d'arte greci. 
Sono o~era autentica e genuina di maestranze indigene del periodo evo
luto del medio-nuragico. Eppure, sebbene sia evidente la presenza spiri
tuale eImateriale sarda, in tutta la sua forza creativa e conservativa, in 
questi drodotti nuragici della protòstoria pÌù recente il segno di un leggero 
alito grbco è palese. . 

GI~ è che la civiltà , nuragica, nei tempi anteriori alla sua caduta, per 
necessità e per volontà di sviluppo storico, aveva allentato le maglie della 
sua ret~ di protezione culturale (di razzismo cult~rale) e non escludeva una 
certa forma dialogica con gli ambienti forestieri di cultura, fossero questi i 
Greci (fbrse non direttamente), gli Etruschi, i Cartaginesi. Pozzi a « tholoi » 
di tagli~ identico e con paramenti rifiniti come quelli sardi in opera iso
doma; j el VI-V secolo a. C., si costruivano nel Lazio, nella stessa Roma, 
a cuma:t terrifori largamente e"truschi,zzat,i "e grecizzati. Sezioni di vani a 
rastrem zione, con profili di muri convergenti in alto per effetto del taglio 
obliquo ei conci, dal VII secolo in giù facevan parte del formulario tecnico
costruttil o di maestranze operanti in tombe, templi, fortezze dell'Etruria, 
della c~mpania, della Sicilia greca e punica. Quanto alla decorazione, la 

?recia~ometri:a, sin dall'V,~I s,ecolo~. , C, ., .a,veva. ~omincia~o a diffon~ere, 
m tutto Il MedIterraneo OCCIdentale, I SUOI motIVI astrattI, frutto di un 
nuovo s ntire e di una nuova etica. Paesi civili e barbari dell'Occidente li 
avevano Iaccolti; adattati al loro gusto, rielab'orati sempre con una ten
denza alla semplificazione e all'irrigidimento, come avviene, in genere, di 
forme d'ti rte colta passate al ' vaglio di civiltà subalterne. 

La ardegna non ,poteva restare, né restò difatti, estranea a questo 
mercato di idee e di impulsi artistici circolanti nel mare di cui faceva 
parte. Si capisce 'che, çome altre regioni, anche nell'accettare le esperienze 
esterne, on tradì l'essenza dei suoi principi estetici che erano c'onnaturati 
al fonda ento sp~rituale e morale delle sue genti antiche. 
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Allo ltesso modo si spiega la presenza nell'Isola di un'altra forma di 
monumento · protogreca, 'durata a lungo nella grecità nel tipo del tempio: 
voglio difb del mégaron che rivediamo anche nella civiltà nuragica, in 
funzione . ' edifizio del culto. .. , 

A Se . ra OrrÌos - Dorgali, due costruzioni del genere sono annesse al 
villaggio p. 174). Nel tempio grande, su un blocco di b~alto della fronte, 
è una bot.za scolpita in rilievo: bozze simili si hanno in templi greci della 
Sicilia ne~ VI-V secolo a. C. La pianta dei due tempietti richiama, inoltre, 
quella di Itempli greci a mégaron, doppiamente in antis, di Selinunte e 
Agrigentor . 

I.mpepente, per la postura, le dimensioni e le strutture, il mégaron 
di Estarz~i, in località Cuccureddì, detto «Domu òe Orgìa» (casa di 
Orgìa: urla maga o gigantessa della favola sarda). Il tempio non è distante 
da un pibcolo borgo montano sul Monte Santa Vittoria, con capanne 
rotonde, Jm grande recinto ellittico, una fonte costruita ad arte che serba 
acque fr~1 chissime, e, tutto all'intorno, pascoli verdi, freschi, profum. ati 
di timo, he erano cari ai Nuragici. Il mégaron sta giù del monte, a 
m. 978 di quota, presso una via antica di razziatori·: la Gran Madre Orgìa 
- signàra del tempio - perdonava volentieri gli abigeatari. Il tempio, 
ra?ch.iuso l entro un'ar~a ellittica di m. 48,50 X 2~, pres.enta la fig~ra ~'un 
edIfizIO rF,ua.ngOI. are dI m. 22,50 X 7,79 con mUrI speSSI m. 1,32, m pIetre 
calcari a rdinamento regolare continuo. La costruzione si compone d'un 
vestibolo m. 5,15 X 5), d'una stanza maggiore (m. 8 X 5,15), d'una-stanza 
minore rktrostante, una specie di Sancta Sanctorum (m. 3,55 X 5,15). 
Nella par e tergale il tempio rientra in una sorta di abside rettangolare 
aperta v9rso l'esterno (m. 2 X 5,15). Porte, a sezione trapezia, mettono 
da un va,o all'altro. La copertura, ora mancante, era o a carena con lastre 
sempre p~ù sporgenti e ravvicinate dalle suespalle,murarie (come in certi 
anditi di lIluraghi o, fuori dell'Isola, in dromoi di tombe a « tholos » : per es. 
in quella etrusca di La Montagnola - Quinto, del VII secolo a. C.), oppure 
a doppia falda di legname e frasche, in questo caso con fronte a timpano. 

Il te pio èdi evidente derivazione dalmégaron (si veda quello I B 
di Troia) ma crediamo che il tramite ne siano stati i tempietti siculo-greci 
in antis, del VII-VI secolo . a. C. Comunque, l'edifizio è il travestimento 
barbarico d'una fonna greca. L'antico schema della civiltà asiatica-egea 
trovava i Sardegna il terreno naturale e la forma civile congeniale in 
ogni dov, ma specialmente nella zona appartata dei monti, pervasa di 
arcaIsmo e, come tale, disposta ad accettare e conservare, meglio che 
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altrove, lementi d'un pa.trimonio remotissimo di cultura di cui, per 
istinto e per tradizione, le genti sarde indigene si sentivano ancOra parte, 
a distan .a di millenni. 

b) L'artl 
. L'Is la dei nuraghici ha lasciato, come espressione d'arte, le statuette 

d· b Il ronzo. 
I brbnzetti sardi sono doppiamente interessanti. Sono riflessi concreti 

della viti di genti lontane che scrissero, senza che sia stata più ripetuta, 
una pagrna merav. igliosa dell'arte dell'antico Mediterraneo; e rivelano 
prodotti F,mani il cui valore ha trasceso il tempo ed è diventato qualità 
attiva, si bbene limitata, della psicologia del Sardo moderno. 
, . In queste illustrazioni sincere di vita della Sardegna protostoricll;, si 
percepisdfno le rivelazioni d'una esperienza culturale non comune, i docu
menti d~n piccolo mondo ., lontapo, con un ritmo poetico segreto ' tanto 
diverso all'attuale. 

Dei cir~~ 400 bronzetti protosardi,. ve~u~, i~ luce in o~ parte del
l'Isola ma plU frequentemente nelle reglODl plU ' mterne, non SI occupano, 
oggi, corlte sino a poco tempo fa, soltanto gli archeologi, ma storici del
l'arte e yomini di gusto ne apprezzano le 'qualità estetiche, sia pure nei 
limiti d'?na produzione artigianale. Le recenti Mostre europee hanno 
introdotto i bronzetti nel sentire attua.le, nel circolo della spiritualità 
modernaJ certo per quel tanto di presenza vitale che li rende familiari, ' in 
una certJ misura, per quanto siano vecchi di secoli. Ma si deve pur 'osser
vare che IiI contenuto e le formule stilistiche delle figurine nuragicge sono 
irripetibil~ e che, nei modi d'ar~e del~a .cultura contemporanea, esse non 
trovano ehe vaghe ed apparentI somIglIanze. 

unatterra, come la sardeg..na, che gli antichi scrittori ricordano soprat~ 
tutto per la sua favolosa ricchezza in metalli, dovèva esprimere dal suo 
seno arte ci e tesori, anche se .non abbia trasfigurato gli artefici col mit~, 
come quJllo del deforme Vulcano sposo della bellissima Afrodite, e fra i 
tes~r! noi .a~bia fafto r.ifU. 1ge.~e . né 'ori .né argenti, contentandosi dene più 
umIlI alcf Imle del rame e del bronzo. 

I Pl'mi maghi dèl bronzo furono ' ifigurinai nuragici. Alcuni di essi 
avevano ottega presso 'le sedideUepiccole monarchie nei villaggi di 
capanne . ifesÌ da nuraghi, e presso i grandi santuari federali dove conve
nivano i ellegrini a festa ed a mercato. Altri, forse i più, giravano di 
borgo in orgo per vendere Ii merce,c'oni propri segreti ed il propriò 
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gergo d1;'estiere, di C.Ui gl. i attuali calderai di Isili - un villaggio del 
Ce~tro conservano la tradizione millenaria, 

Gli u i e gli altri dettero vita a una produzione abbondante e mera
vigliosa. Ile statuette affollavano gli atri . dei templi, o riempivano i depo- · 
siti dei sal rari. Altre eran tenute nelle case d'abitazione c'ome ornamento 
pregiato, ltre ancora, appese in segno di scaramanzia, proteggevano il 
sonno dei morti nelle grandi tombe di giganti o degli orchi. Qualche 
statuina l si ritrova nella custodia ·· del nura~he; numerose, le figurine, 
dopo l'us _I sacro, tornavano al lu'ogo d'origine per essere rifuse, conceden
dolo i saf rdoti che le rivendevano. In conclusione, i bronzetti vengono 
da dimore civili di notabili, da sepolture regali, da botteghe, ma soprat
tutto dant sedi di veneraZIone religiosa-dove venivano offerti in ex-voto 
dai fedeli. 

Le s~atuine rappresentano l'intera dimensione della cultura e della 
società del tempo, con vena felice e s.enso «religioso» di verità. 

Le fif urine di capotribù, regali e dignitose nella torma e nell'atteg
giament~, segn~n~ i.l pote,re politico. In quelle dei mi~ita:i è espresso il 
ceto ansllocratIco-ohgarchlco, mentre altre statuette mdicano .la casta 
sacerdotat , a cui erano forse affidati anche i misteri della magia e della 
medicina. Il linguaggio degli umili, dei soggetti, dei declassati, scorre nelle 
libere e stomposte movenze dei pupazzetti di pastori, contadini, mestie
ranti, spot tivi, ecc.: la plebe, ché si cela i lombi con un semplice panno, 
mentre l'élite si copre tutta di manti o sfavilla di armature, dura e sdegnosa, 

Al sir bolismo oscuro e astratto di alcuni schemi figurati è consegnata 
la rappresentazione del mito e del trascendente. Sono esseri misti fra umani 
e animalekchi, in cui fremono gli istinti selvaggi propri d'una civiltà con 
residui toj emistici e p~storale. Sono personaggi eroici portati nella sfe:ra 
del super omo, col raddoppiare a fini magici . occhi e braccia (soldati con 
quattro o chi, quattro braccia, . due scudi e due spade). Altre figure arcane· 
evoc. anoi~ ricordo di deità : gruppi di ma.dre col figlio (la kourotrophos?), 
figurine ti tte nude, pervase d'una ostentata sessualità (suonatore di flauto, 
itifallico, r a Ittiri). 

Un rrpertorio numeroso e vario è costituito da statuette di animali, 
c~lti nell~ realtà ,delle pose o delle ~'ovenze,con, nat~ralezza di~~res
SlOne. Questa denva dalla consuetudmee dalla dimestIchezza quotIdiana 
delle gen,tt ,n~ragi~he con le bestie, ~roprie d'una socie~ agreste di pastori 
e contadur'l, m CUI l'uomo trovava Il senso della sua VIta morale e mate
riale, fresca ed ingenua come il respiro immacolato della natura. Vi tro-
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vava pur~ il ricordo -d'una fede i~ una comunanza d'origine e di sangue 
con l'anirhale-totem (animale antenato) che l'uomo antico intendeva cattu
rare e pJ..sedere in concreto e con la «fattura» figurativa. 

I br~nzetti 'sono stati classificati in due stili ben distinti: uno «geo
metrico »t detto di Uta-Abìni, e l'altro libero, detto «barbaricino-medi
terr~neiz nte »: Il. primo è. di f. ormazione ~ di.' contenuto .cortigiano-aris.~o
cratlco, . sceglIe l soggettI nella classe dI governo e dI culto, nel mIto 
'e nel tras endente. Il secondo è di tono subalterno e proletario e lo carat
terizzano forme di umorismo agreste fra l'umano e il bestiale, impulsi 
erotici, s<'jillinudità o nudità complete in pe:sonaggi «~a ~omm~dia» ? 
da «kenness », che tanto contrastano con l personaggl« m umforme» 

dell'altroJstile. . 
I du . gruppi si diversificano anche per la tecnica: in particolare per 

la patina del bronzo, . cht1 è nerastÌ'a in quello «libero» e verdina in 
quello« eometrico ». Si divçrsificano pure per gli elementi formativi del 

'contenutJ e del gusto. Nel gruppo geometrico o di élite confluiscono, 
sebbene J assorbiti e rivissutì in senso talvolta elevatamente personale, i 
temi dell~ correnti figurative di moda: della corrente « geometrica storica» 
e di quella «orientalizzante ». Invece, nei bronzetti di stile «libero» o 
« popolart », operano gli esiti locali di culture elementari diffuse larga
mente nel Mediterraneo. 

Com1 avviene per molte espressioni dell'arte antica, anche la crono
logia dell1 sculture nuragiche non si lascia fissare con precisione. L'incer
tezza dipende soprattutto dal carattere fortemente personale e singolare 
della pro uzione che sfugge a concreti e definiti -rapporti stilistici. Il .gran 
numero gli esemplari ed iL divario stilisticodei gruppi hanno suggerito 
ad alcuni studiosi l'idea d'una lunghissima durata di fabbricazione, mentre 
in altri st diosi v'è la persuasione che le statuine siano state modellate in 
ùn. perio di tempo relativamente ristretto: fra · l'VIII e il VI secoloa. C. 
secondo l storico E. Pais, dal 1500 al 600 secondo l'archeologo orientalista 
W, Von r issing. . . . ' . . . . ' 

I pi recenti studi . sull'ar g!>mento; basati anche sulla scoperta di 
bronzetti ardi in tombe di sicùra cronologia delle città etrusche di Vetu
lonia e d Vulci, ' c:òns~ntOri6ài datare le figurine tra la metà circa del 
secolo vn a. C. ed il III ' ~~colo. La produzioneèjoè si estende d~ì.t' primi 
tempi del Nuragico medio lalNuragicofi:nale6 ' della decadenza. Le figu
rine, mod llat~ su bozzetti di cera o di legno, sono da gìudicarsi 'c·oeti'é; allo 
sviluppo "à avanzato dell'arte greca ed etrusca., con le quali (specie con 

226 



l'ultima) Inon mancarono i rapporti dovuti, come abbiam visto, alle rela
zioni co~merciali e a certe affini situazioni di economia. Sulle montagne 
del CenJ.o - la Barbàgia ___ i ramai nuragici continuarono a fabbricare 
pupazzetb di bronzo sino a che la civiltà ellenistica-romana non riuscì 
a far e~rare nel gusto dei «ribelli» i prodotti artigianali dei figurinai 
greco-italid, frutto d'~ nuovo sentire e d'una spiritualità assolutamente 

diverGsa. Id' '1 f' h d' . . dII' . h" d Ilran e e l ascIno c e . enva In nOI a antlc lta e a a «perso
nalità » kielle statuette. Ma la suggestione resta al di qua di quei rudi 
tempi, J quelJ'atmosfera che ricorda l'età mitica degli eroi. I bronzetti 
annùnziJno una presenza tramontata che è, per noi, indicibilmente stra
niera ml è pure, in pari tempo, infinitamente familiare. Le statuine, a 
metà str~da fra ragione e sentimento, ricche d'un'armonia intima, fresca 
e intuitif a, facili a comprendersi, vive e reali, non sono del tutto fuori di 
noi. Anzi, esse riflettono in noi, soprattl.l,tto in noi Sardi che siamo i più 
prOSSimil discendenti, una presenza storica perenne, una realtà comune, 
un'esiste za fervida e totale in cui l'uomo modemocama riconoscersi, ° a 
cui bra11 a acutamente aspirare per natu. rale · evasione. . 

2 - Religione e moralità. 
T 

a) Religione.
I 

Paukania (IX, 17), scrive che i «Barbari abitanti all'Occidente della 
Sardegnf » avevano mandato una statua in bronzO del dio Sardus, a 
Delfi, f'Tendone dono al celebre santuario dov'era fatta vedere ai visi
tatori (SI ricordi che laPeriéghesis tes Ellàdos da cui si cita il passo, è 
una spe~ie di «Guides Bleus» dell'antichità). Quel simulacro riproduceva 
l'original: conservato nel tempio del Dio, il Sardopàtorosieròn (SardoP.àtoris 
fanum) · lcordato da 'folomeonella sua «Geografia» (III, 3; 2) e SItuato 
alle foc l del «FiUme Sacro» (Rivus Sacer), non lontano da Neapolis 
(Santa aria de Nàbuz), presso lQ stagno di Marceddl (golfo di Oristano). 
Dello st sso simulacro noi conoscianiouna piccola copia in bronzo, da 
Gèsturio Genoni:, con, l'intera figurà del nume, mentre la sola testa è 

. disegnat Su un centinaio di monete, di zecca locale (forse in Sulcis), 
rinvenut per lo più al Sud e all'Ovest dell'Is'ola, in territorio di dominio · 
cartagin se ed abitatb· dasardo-pullici. Punica è anche l'iconografia del 
Sardus fa:er, sia nella .copia di Genoni eh: lo rappresenta stante, co~ 
lunga tJ mca, corona · di penne e scettro, sia nelle monete nelle quah 
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appare i capo con la tiara e la punta dello scettro: del VI secolo la sta
tuina, djgIi anni fra il 39 e il 15 a. C. la moneta. 

Sar us dalla tradizione letteraria (Sall., Hist., II, 1, fr. 4, p. 60 
MaurenHrecher; Paus., X; 17, 2; SiI. ItaI., Punic., XII, 359 ss.; Solin., 
IV, 1, ~ommsen; Isid., Etymol., XIV, 39), è fatto venire in Sardegna 
dalla Lilllia, con uno stuolo di coloni, e gli si fa occupare, per primo fra 
gli invas~ri, l'Isola che ne prende il nome. Stando ai testi antichi, dunque, 
Sardus s rebbe un eroe: « libico », diventato l'eponimo dei Sardi, il lor'o 
Pater, o Dio. Se l'iconografia sopracitata non lo indicasse chiaramente 
come una diviintà con vesti semitiche, e il nome stesso di Pater non tra
ducesse ~uello cartaginese d~ Baal (Signore, Dio), verrebbe fatt,o di consiI '
derare il Sardus Pater una divinità dei Sardi indigeni, dei Sardi nuragici 
(e, difat " come tale fu interpretata in passato da R. Pettazzoni). Oggi, 
preferiaclo togliere Sardus daI pantheonprotostorico, e farne uno dei 
ta~ti I?e~ ~ naz~on~, region.ì, luoghi, .città che i Cartaginesi solevano fa~
bncarsi Ijlei paeSI dI conqUIsta, solletIcando con la parvenza del nome Il 
favore dei popoli locali assoggettati. Sardus Pater era il Baal dei Sardi, 
e dei Sar~i dell'Ovest dell'Isola, cioè dei Sardo-punici, un nume di sostanza 

d. I .. . 
e l aspetto stran~eroj slro-cartagmese. 

Gli ~crittori greco-romani (Diod., IV, 29, V, 15; Ps. Arist., ,de miro 
ausc., 10@; Paus., X, 17, 5; Solin., I, 61, IV, 2; SiI. Ita!., Pun., XII, 364), 
fanno m~nzione anche dell'eroe greco Iolào, l'amico fedele di Herakles, 

I ' 
che avrer be guidato in Sardegna altri coloni (Thespiesi e Ateniesi), e 
avrebbe i1ntrodotto la grande civiltà architettonica di stile ellenico e benes
sere e pr~sperità nelle felici pianure dette da lui Iolaée come lt;1:aéi furono 
denomigJti i popoli che vi si stabilirono. Tolào è venerato già in vita 
dagli abiianti dell'Isola e, alla sua morte, la sua tomba divenne un tempio 
(sepulchrb eius templum addiderunt, Solin., I, 61). 

Siarrlo in presenza d'un altro eroe divinizzato, d'un'altra figura che, 
a seguire1 le fonti 'antiche, dovrebbe essere uri nume del pantheon indi
geno (gli Ioléi furono uno dei popoli nuragici più forti e combattivi). 
Difficilm nte potremo accedere a questa ipotesi, però, a differenza del 
mito di ardus, vediamo in questo del dio sardo Iolào, una contàmina
zione co~ elementi della religione nuragica. Intanto il particolare della 
tomba d~ Iolao che si trasforma in tempio rIca1ca quello della tomba
tempio del «Vanax» Minosse a Càmico (Sicjlia) di cui in Diod., IV, 79, 
3-4, e deàa «Temple-Tomb» di Cnosso a Creta. Individuiamo residui di 
cultura Jea in Sardegna, ciò che si adatta a perfezione a quanto abbiamo 
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detto della componente cretese-micenea nella civiltà nuragica. Ma cre
diamo anbhe di poter scorgere l'origine del culto di Tolào, che è eviden
temente, ktando alla narrazione, un culto divino sorto dalcuIto di un 
eroe-ante~ato morto. . 

Tert111iano (de anima, 49), riferisce una notizia di Aristotile su un 
~roe della I S~rd~gna che gi.tafiv~ le .oss.e~si'o?i aco~oro che dormiv~no presso 
tI suo tempIO (mcubatòres fanz sut utstonzbus prwantem: dove SI accenna 
a un rito di «incubazione », tipICO di civiltà primitive). Ma Aristotile, 
phis., IV, 11, 1, e altri suoi commentatori (Philoponus, Simplicio) par
lano di e l' i, nominatamente dei Tespiadi (che son'o i coloni greci venuti 
nell'Isola ton Iolàos e quivi defunti come il loro capo), i quali riposavano 
nelle loro \tombe, col corpo inco'rrotto, e quasi parevano dormire; aggiun
gono che presso queste tombe degli eroi, i Sardi convenivano e giacevano, 
sino a cidque giorni, immersi nel sonno, privi di coscienza per curarsi 
dalle visiobi e per altre necessità. Siamo chiaramente di fronte ad una 
pratica inhubatoria a sfondo magico-terapeutico dei Sardi antichi, loca
lizzata prJsso le sepolture degli antenati, ritenuti eroi e, infine, dèi, a 

d' l ...causa d l e Ipotere ei oro spIntI. .' 

a, 1) Il J 'to dei morti e la religione animistica. 

Cond~idiamo l'ip'otesi, che già studiosi dell'BOO hanno proposto, di 
riconoscerJ le tombe degli eroi guaritori, nelle « tombe dei giganti ». L'im
magine di \ eroi dormienti (si noti la pluralità del numero, indicata dalle 
fonti) era~vocata dal carattere delle tombe, a deposizione collettiva, con 
numerosi efunti. In ogni sep'oltura megalitica dormiva una piccolacomu.. 
nità, un p' colo popolo, un pugno di Tespiadi nella trasfigurazione mito
logica. Si ggiunga la presenza dell'esedra, spazio reale e simbolico (si 
osservi la Jlla forma lunata o a corna di bue) adatto al rito dell'incuba-

I 
zione: in alcune esedre (80s Ozzastros - Abbasanta) si trovano le banchine 
su cui gl'ihfermi giacevano, in sonno terapeutico, per giorni, facendo 
precedere 9seguire la cura da Iibagioni entro fossette o conèhe per propi
ziarsi o remder grazie ai morti eroi-antenati (t. di giganti di Bòpitos -
Laerru; D9mu s'Orku - Siddi). Di più, l'aspetto grandioso, monumentale 
della tomba e il suo schema assomigliavano a quello di un tempio, tanto 
che il disetl o si ripete nel Su Putzu di Orròli: un' tempio delle acque. 
Infi.ne, non si p.uò escludere completamente l'ipotesi che la favola pop.0

lare con le denominazioni ancora in uso ma certo antiche, di «giganti » 
(gigantis, ~igantes), di «orchi» (orkus, orkos: geni chtonii funerari), 
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« paladini» (sos paladinos) riecheggi il mito degli eroi, personaggi gigan
teschi ne' fisico e nello spirito, potenze infernali nascoste nelle ciclopiche 
costruzioni a cui danno il nome. 

In 4efinitiva, letteratura e archeologia c~ parlano di un culto dei 
morti, nel significato di antenati, di «grandi» (is mannus del racconto 
popolare)l di esseri con 'qualità superiori ed eroiche, tali da essere assi
milati, in l periodo più Tecente, a figure di divinità, come lolàos, custod, ifo 
e veneratr dai Sardi , nella sLla tomba-temp~o. È la continuazìone, lo svi
luppo, di motivi della religione - degli spiriti, della religiqne animistica 
'Sorta, nej terreno dell'astrazione e delI'econqmia della civiltà agricola, 
nell'età ptenuragica. 

Ques~i spiriti trovano ora, in età nuragica, anche una rappresenta
zione obbiettiva, sia pure nella specie del simbolo e della trascendenza figu
rativa, o ~che veramente si .esprimano come geni della morte (cioè nel
l'ipostasi del defunto) o che ne riassuma l'essenza chtonia e vegetativa la 
divinità, ~sprimendosi essa come «doppio» dei morti: altro passaggio 
dal concefto dell'uomo defunto all'allegoria dell'uomo-dio . 

. , È q~rnto ci suggeriscono le p~etre c?nich~ o troncoconiche, ~er lo 
pm SCOl.p~e nel ba~alto, con perfeZIO?e di tagho, che son~ presen~I, per, ', 
la maSSI a parte zn gruppo, davantI all'esedra o lungo l fianchI delle 
tombe di iganti: dico dei bètili. Queste pietre sono alte poco più di un 
metro, cori diametro basale di m. 0,80 ristretto, nella varietà a tronco di 
cono, a o,to al colmò. Dove si levano aggruppate, si presentano in numero 
vario: di, p (tombe di Tamuli - Macomèr, Cuvas - Dualchi), di 5 (Ora
giana - C~glieri, nuraghe Corbos - Silanus, nuraghe Giolve -Bonorva), 
di 4 (tomba forse di Santu Antine - Sèdilo), di 3 (PerduPes - Paulilà
tino), di 2 (Su Nuraxi - Barumini); altrove stanno isolate, almeno in \, 
apparenza t tombe di Goronna - Paulilàtinò, Sas Pedras Dolàdas e S'Ab
baìa - Sil$us. Si distinguono, come abbiam detto, in coniche e in tronco
coniche, li~ce o segnate da elementi anatomici del corpo umano, dividen
dosi, così, I in due tipi: aniconico, cioè con espressiòneassolutamente 
simbolica della figura, o semianiconico (o semi antropomorfo). 

Fra i Ibètili conici (Macomèr, Dualchi, Bonorva, Silanus: nuraghe 
Corbos e ~'Abbaìa, Barumini) prevalgono i lisci, e i pochi provvisti di 
attributi ~bstrano o due rilievi indicanti le mammelle (trebètili di Ta
muli) o, heb segnato al sommo del cippo con un taglio profondo, l'orifizio 
del glande i: esprimono, cioè, sessualme:nte il princIpI0 femminile e ma
schile. Il s'q]o principio maschile ci sembra, invece, espresso dai coni beti
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lici lisci, i quali suggeriscono, con la loro forma essenziale, l'immagine del 
«fallo ». \Alternati, come appaiono a Tamuli, tre coni lisci (tre «falli ») 
e tre coJi mammellati (tre elementi femminili), potrebbero significare la 
« coppia I sessuale», con iterazione triplice: magia del numero dispari, 
comune relle religioni orientali (si vedano, ad esempio, le «terne betili
che» nepe steli puniche sarde, sicule e nordafricane). Il C0no, per rap
presentare l'organo sessùale maschile e, con questo, simbolizzare la forza. 
attiva e fecondatrice della divinità (sole, toro, ecc.), è figu]'a nota e divul
gata fin pa remota età,ne1 Mediterraneo (Vicino Oriente, Egitto, Malta, 
ecc.). In Sardegna è una tradizÌone prenuragica (si ricordi l'amuleto 
« fallico >* di Puistèris -Mògoto), ma il culto fallico sembra prendere più 
consisten:ta in età nuragica, come ci dimostrano i bètili conici delle tombe 
di gigantt e di luoghi del culto divino. Dietro il simbolo del «fallo»' si 
cela, nat i ralmente, la p'otenza dell'essere superiore, trascendente: il dio 
maschio. I 

I bètm di -Cùglieri, Silanus: Sas l?edras Doladas, Sèdilo, Paulilàtino: 
Perdu Pe$, sono in formà di cono tronco in alto; in essi, per cosÌ dire, la 
punta (il principio «penetrante» maschile) è stato mozzato, o meglio, 
hon esist~ affatto. La parte stiperìore della pietra si presenta piana op
pure leg&ermente concava, come nei bètili di Sèdilo, e, in quest'ultimo 
caso, la «:oncavità , dovrà essere interpretata o, razionalmente, carne una 
piccola cpnca alla sommità della pietra fatta per ricevere libagioni in 
onore dello spirito contenuto nel cippo, oppure, simbolicamente, come il 
rendimento del «grembo» femminile. Si tratta, comunque, di bètili fem
minili. C~Ò è provato dalla loro somiglianza con i cippi troncoconicÌ di 
marmo, dipinti in rosso, i quali si son'o rinvenuti collocati nei vestiboli 
delle tombe megalitiche a corridoio di Los Millares - Spagna, proprio 
come i ~tili sardi che sono situati nell'atrio, (l'esedra) delle tombe di 
giganti, apch'esse tombe a ;corridoio, del pari che le iberiche del primo 
perÌodo dFI Bronzo (2000-1600 a. C.). Queste pietre di Los M11lares sono 
il comPlerento delle altre varietà di idoli restituiti da quella interessant,e 
necropoli, e riferiti tutti a una divinità femminile (la Dea ,degli occhi o 
la Dea m dre, che protegge i morti). Il legame coniI principio femmi
nile dei , brti1i . troncoconici sardi delle tombe nuragiche, è confermato dà 
quelli proyvisti di attributi. I cinque cippÌ di Oragiàna" i tre di Perdu Pes, 
poco sotfo l'estremità superiore presentano degli incavi, equidistanti fra 
di loro, inlnumero di 6-5, tutto all'ingiro della stele. Un bètilo, della stessa 
forma, di ISèdilo, custodito nel sagrato della chiesa rurale di San Costan-
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I 
tino e u1 tempo usato forse per farvi girare a cerchi ripetuti ritualmente 
la sfrenata cavalcata dell'àr,dià (carosello di cavalieri, detto àrdia = guar-

I 
dia, in 1 cordo della guardia dell'imperatore Costantino venerato come 
Santo in ISardegna), mostra, nella medesima posizione dei citati bètili con 
incavi, una bozza e un incavo, situati a pari altezza. In questo bètilo 
l'incavo kegna, con rilievo negativo, ciò che esprime la bozza, cioè una 
mammelr ; rappresenta cioè uno schema femminile con le due poppe. 
Per analr gia supponiamo che siano mammelle anche gli incavi, iterati 
magicamente, delle pietre di Oragiàna e di Perdu Pes (altri vi hanno 
voluto ribonoscere la rappresentazione di occhi). L'ipotesi è suffragata dal 
modo cotne abbiam visto espresse le mammelle 'nei menhirs prenuragici 
(p. 98 sSf : con incavi ripetuti per indicare, allegoricamente, la natura e 
l'immagine della Dea Madre polimazone, ipostasi della fertilità agricola 
e umana Questa medesima Dea dell'età neolitica e dei primi metalli, è 
presente r ei nostri CiPPi , tronc,oconici, come ' in quelli conici con rilievi, 
dell'età J~i nuraghi. II sustrato prenuragico persiste tanto nella forma 
quanto nel contenuto dei bètili. Persiste, dunque, il fondamento della 
religione Inaturalistica" applicato al , mon,do dei morti, di quei témpi" 
lontanissir i. ' 

Infatti, siamo " propensi a credere che le pietre che contornano le 
'tOlI).be dit iganti, riassume, ndo il, potere riconosciuto àllo spirito d, ei morti 
(e in par ·c'olare dei morti antenati-eroi deposti nei sepolcri-templi), siano 
dei rendi enti astratti della coppia divina che conosciamo già dall'età 
della Pietra e del Rame in Sardegna: cioè il Dio-toro, che incarna il prin
cipio mas~hile, e la Dea-ma,' d,' re che sintetizza il principio femminile., Non 
soltanto ~ermane l'essenza di questo dualismo teistico, ma vengono ripe
tuti anche le immagini e gli attributi e i modi di renderli. 

, GIielementi di questa religione «sessuale », dal significato profondo 
' "~legato aII'~sigenza spirituale , della sopravvivenza globale della natura di 

cui l'uom~ fa parte in una concezione larvatamente immanentistica del 
cosmo, SI riproducono anche nell'edifizio della «tomba di giganti ». In 
quella cit ta di Sos Ozzàstros - Abbasanta, segni discoidi in rilievo, che 
esprimono mammelle, sono scolpiti su due lastre dell'esedra; nella tomba di 
Perdu Cossu - Norbello, dentro il corridoio, due blocchi mostravano, in 
evidente 4 sociazione di luogo ,e di concetto, uno un rilievo mammiIIare e 
l'altro la ljigura riIevatadi un «fallo ». Ripetiamo, infine, chela figura 
planimetrita della «tomba di giganti» , è modellata sullo schema della 
testa tauri~a. Si ripresenta, ancora una volta, la coppia divina naturali
stica : la .deità madre e il Dio-toro, suo «partner» necessario. 

25~ 

http:tOlI).be


\ 
Q~leste divinità, nel caso specifico funerarie e chtonie, proteggevano· 

i defunti e ne assicuravan'o quella continuità oltre la vita terrena, quella 
immordlità che traspare anche dal mito degli eroi iricorrotti, che dor
mono. ia morte era consideratacome un transito per la vita dell'al di là, 
dove l'Jomo si sublimava in uno stato contemplativo dell'essere metafisico. 
Una la ~ra~steledella «tomba ~j giganti» di Creminalana - S. Giovanni 
Suergiu (Sulcis), mostra incisa una rappresentazione, nello stile «disso
ciato » e anorganico di graffiti ' su pietra della prima età del Ferro europea. 
A destrl si vede la figura d'un CjUTO a due ruote radiate, can cassone a 
parapet lo traforato come nelle navicelle di bronzo nuragiche dell'vIII-vII 
secolo a C.; a sinistra una suouette umana, stante, avvolta in una lunga 
tunica, stende ambedue le braccia/ nel gesto dell'orante. Vien fatto di 
riconosc~re nella schematica . ma chiara rappresentazione, l'immagine del 
carro fJnebre che ha portato nell'al di là il defunto, il quale, sceso dal 
mezzo, Ji offre alla contemplazione del divino. Consimili figure di carri 
della m~rte non mancano in coeve steli della civiltà protoetrusca (stele 
arcaica Iii BQlo~, del VII-\2 secQlo a. C.). . 

a, 2) Il culto degli dèi e la religione naturalistica. 

Gli dèi della Sanlegna ' nuragica noi Ii vediamo anche staccati dal 
mondo EerariQ, come espressioni della religiQne naturalistica, in quanto 
tutta e i [singoli, .elementi della natura eranQ cQnsiderati pervasi dagli spiriti. 

CQn:tinuava certamente il culto dello spirito delle pietre, che ebbe 
tanta diffusione, come dicemmo, nell'età prenuragica. M enhirs e fQrse 
pietre nJ turaIi erano anCQra fatte oggetto di venerazi'one e, intQrnQ ad esse, 
si 'SiVplgdvanQ i riti primitivi, magico-religiQsi, che sono stati supposti desu
'mendòli pure dai residui conservatisi nelle tradiziQni p'QPQlari dei Sardi 
·,{lP.,: 105.). Si diffonde, ora, maggiormente il culto bètilicQ, già visto nelle 
to:ttlbe e che rivedremo nei pozzi sacri; ma «beth-el » cioè «pietre, case 
del Signr re, del Dio », si custodiscQno nelle abitaz.ioni e nelle sedi pub
bliche. t suo luogo si è fattQ cenn'Q del «dQPpiQ bètilo », nel recinto 
omonimo, nel santuario di Serri (p. 167 ss.).Nel medesimo santuario, 
un bètil1 faceva parte dell'insieme di Qggetti liturgici conservati dentro 
il «Parlì mento federale» (p. 168); si dica 100 stesso del «bètilo» della 
« Curia ~1 di Barùmini, che, in forma di torre nuragica, simbolizzava ~< lo 
spirito della fortezza» (p. 162). 

Dur l va il culto degli alberi e dei pali totemici presso i quali, come 
presso le pietre, si svolgevano", forse, cerimonie di iniziazione e di propi
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ziazione sessuale d( fanciulli ·· e vergini. Da supporsi, benché non se ne 
abbiamOj prove, culti .astrali (sole e luna) e del fuoco. Il Dio-toro nuragico, 
di cui vr lentieri discorriamo, in più del contenuto chtonio, poteva assu~ 
mere, in una larga fisionomia uranica, _motivi astrali: solari e lunari. 
Infatti, la simbologia delle corna bovine, quale appare nelle tombe e nei 
pozzi nu!ragici (e ~nche nelle figurine di bronzo e nell'oggetto portato dal 
pupazze~10 del vaso di Sàrdara, p. 174), fa pensare al simbolismo taur~ 
morfo c~e, in altri paesi diciyiltà antica, si rapporta alla divinità del 
cielo, dt!I sole e della luna. Per esempio, nel Subartu (Mesopotamia), 
Techou~ dio del cielo della triade dei Su~arèi, è rappr~entato .con, l~ 
testa () qon tutta la figura del toro; nell'EgItto, Re o ApIS che SIa, e Il 
toro; elantico~mesopotamiCO Sin (sumerico Nannar), dio della luna (il 
g:~ere , ancora oggi fra gli indoeu~opei. gerIIìa~a~chile della. luna resta . 
mCI e sI VI) appare In~ figura antropomorfa con quattro paIa dI corna. . 
L'associa ione toro-luna si ha, in Creta, nel mito di Pasifae, che dà 
l'osceno frutto del Minotauro a cui si avvicina, in Sardegna, come sinìb~ 

I . 

logia, il pronzetto di Nule, figurante un essere mezzo uomo (con la testa 
fornita di corna) e .mezzo bestia. 

Ma '1 culto centrale e principale dei protosardi dell'età dei nuraghi 
e~a quellf delle acque; .e ~'a.dora~ione più frequ~nte si rivolgeva. ~gli dèi 
dI quest1 elemento prezIOSIssImo In un'Isola che e stata sempre Slubonda. 
Il culto 'drologico si rivolgeva all'acqua del cielo, come eredità d'una 
religio.ne della ~ìoggia prop.ria delle genti a civiltà ~gricola dell'età pre~ 
nuragIca ~_ ma rIguardava, In prevalenza, l'acqua dI vena: quella delle 
fonti, deil pozzi, delle sorgive a cui si abbeveravano ·i pastori ed i loro 
greggi. :Qominava, èioè, la forma tellurica, chtonia del culto dell'acqua, 
propria dei pastori costituenti la struttura sociale patriarcale delle genti 
nuragichJ pur non essendo cessato il vecchio costume della forma celeste
pluviale delle plebi contadine dell'età del Rame e del primo Bronzo. 

Del bulto dell'acqua di cielo non abbiamo tracce autentiche e origi
narie, m1' lo indiziano elementi conservatisi nel folklore ·sardo. È ancora 
vivo, nel folklore, il ricordo d'una deità pluviale, diventata poi dèmone 
o genio ;elI'acqua. Un essere demoniaco delle acque è Maimone, che 

viene inv~ato c. ome «.fac.i.tore. di PiOggia .» in. processioni magico-rituali 
del paese ~i Ghilarza - Cagliari e_che, in Iglesias, era lo spirito d'un pozzo, 
ora distr tto, detto «Su Mainlone ». Alla credenza in geni idrologici si 
riferisce che la pratica dèi pastori di Teti - Nuoro, i quali ad Abini 
(località ove trovasi il pozzo sacro nuragico), solevano percuoter le rocce 
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con lungllli bastoni e, in tal modo, evocando le frotte di dèmoni ivi aggi
rantisi, sJ scitar pioggia e ' tempesta: pratica comune a quella dei « facitori 
di piogg~ » di pàesi dell'Oceania è dell'America e che ricorda quella 
degli indl'geni delle Canarie i quali battono il mare con verghe. 

Ma I culto dell'acqua di vena è largamente provato con documenti 
antichi e da esso nacque la parte più importante, raffinata e significativa 
dell'arch~tettura religiosa nuragica: l'architettura d, elle fonti e dei pozzi 
sacri, su rcui rimandiamo alle pagine precedenti (p. 212 ss.). Qui notiamo 
i segni dai quali si può ricostruire la natura degli dèi che, sotto il simbolo 
dell'Ond~OrgiVa, venivano adorati dai primitivi. 

. Il t pio a pozzo di Su Putzu - Orròli, presenta, come le « tombe di 
giganti» ' lo schema della protome taurina stilizzata. Al centro delle facoiate 
dei pozzi di Sàrdara e Serri, campeggiavano' teste di bue, scolpite con cura 
nella piefra. Riemerge la figur~ del Dio-toro: la suggeriva il filo corrente 
della vena assimilato al « seme» fecondante del toro. Il Dio-maschio fàllico 
è rievoc1 0 dai betili conici, lisci, dei pozzi di Serri e di Funtana Padenti 
de BaccalÌ - Lanusei: torna la figura del «pilastro », del toro. ~orgenti 

e ,fiumi ~che in altre mentalità (la greca per esempio) sono legati all'id, eaI 
del toro, dio delle vene. 

D'al ra parte, i pozzi di Serri, Sàrdara, Su Tempiesu, forse un pozzo 
in localiw. Nieddìu - Nurrallào, avevano i prospetti architettonici variati 
da conci 01 segno in rilievo delle mammelle femminili: indicano, dunque, 
uh essere femminile nascosto sotto i vèli dell'acqua. Quest'acqua dei pozzi 

.	tol suo ritmo ascendente-discendente induce, nel primitivo, la suggestione 
del ritmd del ciclo vitale che si compie nel segreto del grembo materno. 
Nasce l~figura della dea-madre. Questa concezione primordiale della 
Gran M re perdura nei r,e" cessi a sfondo animistico-spiritistico, del !OikiOr, e 

I, 	

sardo. L gata all'acqua ~i pozzi, si scorge nell'allegoria della «madre 
della fon lana » (sa Jmamma e vuntana), essere pauroso che la favola, per 
incuter timore ai bambini perché non si sporgano dentro i pozzi, indica 
al fondo Idi essi. Una dea dell'acqua, madre anch',essa, potrebbe essere 
identificata pure in una figura molto. divulga:ta nella leggenda popolare 
sarda (e ~ollegata per giunta con luoghi sacri nuragici: il tempio a mégaron 
di Esterzili, p. 175): quella 'di Orgìa o Giorgìa (anche ' Giolzìa, Gorgìa, 
JO,rgìa, z e,rza e Luxia", Lughìa, Lucia) Rabbiosa (e pure Raggosa, Rajos, a,. 
Radiosa, IIarosa, Laiosa). Il nome di Orgìa, una maga o gigantessa,infu
riatasi e rietrificatasi per il dolore di aver visto uccisi i figli a causa d'una 
incauta maledizione (una Niobe protQsarda), può avvicinarsi alla parola, 



indigena Ipreromana «orgosa» che a Orgòsolo (il patetico villaggio dei 
banditi), 1designa un,« terren,o umid,' o », acquitrinoso (v. pure Badu Orghe, 
dove ba~u significa «guado », cioè luogo sull'acqua). Si aggiunga che a 
Cagliari, la voce popolare fa costruire a Orgìa - questa volta considerata 
una fata ' benefica -, l'acquedotto di Ucca e rutta. Orgì~, dunque, è On 
essere mftic'o «materno ~'. legato con ~'ac9ua: una maga o dea-madre 
dell'acqu~, e dell'acqua di vena, chtoma. 

Si conclude che gli dèi del culto nuragico delle acque sotterranee, 
erano c~tituiti dalla solita coppia donna-toro, dalla divinità taurifonne 
e dalla Gran madre: la potente coppia divina del pantheon protosardo. 

Un<li divinità madre era, per quanto pare, l'oggetto di culto nei templi 
a mégarqn. Il maggoire di questi edifizi, a Serra Orrios - Dorgali, mostra 
una pietva dtilla fronte, segnata da una bozza mammillare: un tratto femmi
nile, materno. Il mégaron di Cuccureddì - Esterzili, è la« casa di Orgìa » 
(Sa domh e Orgìa), un~ dea madre, sia che la si intenda, come abbiam 
detto, le'rata all'acqua, sia che il suo nome equivalga (come è stato sup
posto) a IGhiorghis = «che feconda»: termine greco bizanti!l0 accostato 
al sardo-Iogudorese giòsi, giòrdzi, dal significato di « membro femminile ». 
Dal che $i ricava che Orgìa sarebbe stata, in ogni caso, una dea materna, 
della na~ura e della fecondità. 

Vi SODO indizi per supporre che la Dea Madre continuasse ad avere 
culto nelle caverne, come in passato. Una figurina in bronzo di Madre 
col figliol adulto mprto in grembo, rinvenuta nella grotta naturale di Sa 
Domu e s'Orku - Urzulèi, farebbe pensare a una sorta di «Madonna 

, nuragica l»' Ma altri preferisce vedervi una «Madre dell'Uccisci», umi' 
-nguraziOl!le tragica della vendetta sarda, il codice dei pastori della montagna. 

Resi(lui di queste , due divinità preistoriche potrebbero cogliersi nelle 
attuali tradizioni popolari sarde. Nella mascherata dei mèrdules di Ottana -
Nùoro, due delle maschere sono di boe, di bue. La mascherata è selvaggia 
e triste ir sieme, cupa: il colore nuragico, sia pure con vernice moderna. 
A Ozieri !- Sassari, il Comparatico di San Giovanni, una cerimonia di fecon
dazione ~ di rigenerazione agricola, si chiude con la rottura dei vasi del 
nè:nniri !cespo di grano 'o leguminose): su questi, nel secolo scorso, si 
poneva « anco una statuetta, o fantoccio di tela in abito muliebre» (Bre
sciani). I rito, I?trtanto, comportava con la rottura dei vasi fioriti (ritenuti 
sopravvi.Jenza d~gli Adònidos Képoi delle feste orientali greco-romane di 
Adone - lAstarte), anche la rottura dell'immagine della divinità la quale, 
per esser IiI fantoccio « muliebre» e per riferirsi l'usanza alla ierogamia di 
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Adone ~ Astarte, si può ben identifi(larecon la stessa Astarte, doè in~ 
definitiva con l'ideologii..' antichissima della Dea Madre. 

b) Moralità. 
I 

Molta parte del patrimonio morale dell'età prenuragica dovette ser
barsi in~tto nei periodi successivi di civiltà. Vi era un sustrato inaliena

"bile di cf stume che faceva parte della stirpe e che sarebbe morto soltanto , 
. con essa!. Possiamo, dunque.lcredere che il più delle cerimonie, delle' 

pratiche, dei riti magici e , superstiziosi che abbiamo riassunto nel para
,grafo rlativ~ alla , moralità delle genti an~eriori alretà de~ ~uraghi ' 

(p. 106 ss.), SI fosse mantenuto nel quadro etIco delle popOlazIOni nura
giche deIi'età del Bronzo e <J.el Ferro. . 

NatJ ralniente questo quadro diventò sempre più ricco e, fino a un 
certo purlto, si ingentilì rispetto al passato, aderendo a un' tipo di società 
- quelld patriarcale e pastorale - con nuove concezioni ed esigenze, 
con una etica commisurata a una drcolazione maggiore di idee e sensibile, 
in parte, fil progresso dei tempi nei limiti consentiti dall~« affectio» tradi
zionale d;luna terra spedale. 

Via r ia che abbiamo proceduto nello studiare le tappe della civiltà 
nuragica, lnoi noI1 abbiamo omesso di accennare, forse anche talvolta colo
rendo le immagini oltre il debito, a particolari di vita e di costume dei' 
popoli coStruttori delle torri megalitiche. I capitoli sui villaggi, sul san
tuario di ISerri, sulla religione, oecc., contengono numerosi motivi di uno 
« charme ~ popolare, d'un clima umano, ricostruito su uno sfondo di 
costume, 41 volte pittoresco, sempre caratteristico. Ciò esime dà un lungo 
discorso in questo paragrafetto,che aggiunge alcuni dati specifici non 
ancora co~siderati, e degni, tuttavi~, di attenzione per il loro significato · 

sociolo~ic9· . . , ' . . . 
DI mInore Importanza per Il fine propostocI, ma sempre mteressante, 

è un dettaglio di costume che si ricava dall'esame d'un cranio, trovato con 
altro materiale scheletrico e con cocci detti «nuragici », in una grotta di 
Seùlo, pae~e della Barbàgia. La calotta cranica presenta tre fori ellissoidali 
ad asse tr~sverso: uno anteriore a metà del frontale; uno intermedio neI 
terzo antemore dèl parietale, a circa 30 mm. dalla sutura coronaria; ed 
uno posterl0re a ridosso clelIa sutura sagittale,a circa 20 mm. dal lambda . . 
I fori vanno da un l1lassimo di mm. 23 X 20 a un minimo di IO X 8, 
misuratial~'esterno. Si esclude che i forami siano dovuti a lesioni trauma
tiche 'o a processi patologici. L'individuo, ' invece un eIIiss.oide pelasgico 
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lunghiss' o con l'Indice cranico più basso della serie protosarda (64, 03), 
fu assog~ettatoalla trapanazione slncipitale in vita, con tre perforazioni 
di cui d~e guarite, fatte qualche mese prima dell'exitus, e la terza operata 
poco prima della morte e nonrimarginatasi. 

Sia~oin presenza di un caso (il primo ,e l'unico finora nella Sardegna 
nuragica ~ numerosi peraltro in Europa e in altre 'parti del mondo antico 
preistori4>. e pr~i~ivo ~ttuale) di u~ in~e:vento di chi~rgia c.r~ica,. f~t~. ' 
non conImtenu ntuall '(per manglarsl il cervello del nemlCl UCClSl m 
guerra), ma con un fine terapeutico.Ciò dimostra che nel quadr:o dell'atti
vità soci~e delle popolazioni dell' età dei nuraghi, non mancavano principi 
di medicina, anche se conditi malamente di pratiche magiché e supersti
ziose, in ui gli stregoni dovevano avere una larga parte. Plinio (nat. hist., 
VII, 16, 18) e Solino (I, 101, Mommsen) accennano all'esistenza, in Sar
degna, di femmine ammttliatrici, dette «Bithire»: avevano due pupille 
per occh~o e uccidevano con lo sguardo le persone, se in preda all'ira. 
Plinio e Solino parlano di donne dei loro tempi, cioè di tempi romani, 

I " 
ma forse 'e « Bithire » sarde (sorelle di altre« Bithire » della Scizia),saranno 
state le discendenti di guaritrici nuragiche (in una figurina di bronzo, dal 
pozzo sacro di Funtana Padenti de Baccài - Lanusèi, rappresentante una 
donna co~ uno stran'o berretto conico, gli occhi sOno enormemente dilatati, 
quasi ipnotici). . . 

Magfiore ' è il significato di 'COstume di alcuni passi di autori classici 
relativi aìPotere di c, erte acque nell'I.Ìì.ola; il riferimento, anche se no,n 
esplicito i , quegli scritti, è· alla struttura etico-sociale dei protosardi; 

Ques e notizie risalenti,con tutta probabilità a Sallustio, ci ,sono 
pervenute attraverso scrittori più recenti (Solino, lsidoro, PrisciaÌlo). Le 
fontioonerigono un nucleo di consuetudini! degli antichi Sardi, nella 
forma spebifica denJordalia delle acque e di certe proprietà loro interne 
magico-m dicinali. . . 

Il P so del tardo,« polyhistoF » Sòlino (IV, 6), confermato da Isidoro 
(Etym., XI V, 6, 40) e Prisclano (Perieg., 466 ss.), riferisce sull'esistenza, ' 
in Sardeg , a di acque termominerali terapeutiche, acque presso le quali 
e con le q <lli si svolgeva una strana procedura giudiziaria dj diritt'o penale 
primitivo, sottratta al dominio delle cause private. Questa ordalìa , (o 
giudizio d Dio) delle acque, le fonti ce la ricordano al proposito dei 
delitti cont ro la proprietà, nella forma, forse, dell'abigeato, ' piaga non 
ancora de tutto risanata nella società sarda contemporanea e che, ha 
ancor oggi nell'Isola una legislazione tutta particolare che indica il feno-
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meno co e radicato ~ella stl1,lttura etico-sociale. degli isolani, '~pecie nella 
parte interna piùconsetvativa, e,dunque, di origine primitiva, del\ patri
monio m~rale di una comuni~àarcaica, di carattere tribale e pastorale; 
qual'era ~t nuragica. ' 

Per. l'~ntervento del .mo~vo religioso (o meg , ioso) alla. ..lio magico-relig
base del processo giudiziario, la divinità comunicava alle acque termali 
ed effervefcenti la virtù di a'Ssolvere l'innocente dall'accusa di furto in 
seguito al igiuramento-incantesimo ·· (altro mezzo procedurale legato all'or
dalia) ed inoltre poteri di .sanzione penale.. . 

ogg~to dell'ordalia protosarda era, dunque, iI colpevole su cui gravava 
il so.spetto di furto; mezzo er ..an.o..le acque alle'quali le proprietà leggerIl,lente 
caustiche d il mistero .di questo fenomeno comunicavano un carattere 
magico-e tivo; organo beneficato o meno, a seconda del superamento 
o no dellai pr.ova, era la vista, l"orgànopiù delicato e prezioso delle fun
zioni sensifive, animali: l'occhio del presunto colpevole, dopo essere stato 
toccato co1 lIquido, riceveva incremento (ubi periurium non est, cerni.t 
clarius), o lera condannato allacecità 'per ·effetto dell'acqua magica,dietro 
cui si nast ondeva il Dio .punitore (si perfidia abnuit, detegitur facinus 
c(JJcitate, e~ captus ()culis admissus fatetur) , 

Le n~ie sopradette, ,secondo il loro preciso contenuto, si dovrebbero 
applicare lIle sorgenti medicinali calde, ricche di sali minerali che danno 

,'l''e..ff. e.rvesce[1za (fontes ca. tid.ie..t.,.salubres aliq..uot locis efferv.escunt) distri
buite negli strati isolani dove insorgono dei fenomeni endogeni, in genere 

n..ei tercito .·.. ~ di natura plutoniC,a.o di transizione. TuttaVia.. .si è creduto di 
~fender1e nche alle ,acque non calde con lieve acidulità e poco frizzanti 
(Funta,na ,ansa - Bonorva), ea quelle dei pozzi sacri nuragici, talvolta 
cOn proprietà mediche (S. Anastasia - Sàrdara), più spesso comUnI 
acque pod bili. 

Questi estensione del potere miracoloso delle acque della Sardegna 
preistorica appare come moltQprobaqile, anche se le fonti romane -:-" 
monche ed alterate - nonnefaccÌanO espressa menzione, sebbene ripugni! 
alla prova ordalica la mancanza del carattere emotivo e pericoloso del 
mezzo su ~ui si fonda il «giudizio di Dio» (altrove il fuoco, il veleno, 
l'olio bollef te, ecc.). ' . . . ' 

Del r~to, si Isono. messe .i.n.•rilievo,.. PiÙ.. v. olte, .le singolari cOincidenze 
della prov~ magica delle acque della Sardegna (di questo judicium aqu(JJ 
descritto dt Solino, e che appartiene già ad una fase superiore dell'evQlu
zione orda ica poiché contiene il giuramento ordalico), con le 'ordalie 

\ ' 

/ 



. siciliane. Per queste 1(: Jontidassiche · (MacrQ'bio, Saturn., V, 19, 20 s.; 
Polemon ap. Macr., V, 19, 26 ss.jPs. Arist., ,de miro ausc., 57; Diod., 
XI, 89, 5rparlano chiaramente della .sanzionereligiosa da parte della divi
ni1;à (i dèmoni Paliki) residenti .nei laghetti sulfurei (crateras) nella regione 
tra Minf' e Pelagonia; .adun · « teIIlen·os» . dove si svolgeva il giudizio 
pubblico (ciò che ricorda il recinto sardo di Funtana Sansa, p. 176); alla 
forma de Ia pena consistente nella perdita della vista tra le acque mefitiche 
e le ema azioni di vulcanesirno secOIidario a base di cido solforoso (Diod., 
cit., « tins gar tés oràseossterethéntes tén ek tu teménus àfodon poiùntai »), 
oppure nJÙa morte in mezzo al gorgo di quei 'piccoli « Campi Flegrèi » sici
liani (Ma~r., cit.: «mox in lacu amittebat vitam falsus jurator>~).l 

Feno eni sociali dove leistituzioI)i giuridiche. sono regolate da etiche 
a sfondo . agico-rel~g~o~o, dove il diritt~ ?: <~ affattura~ », .~i hanno un po' 
dappertutto . nelle clVIltà meno progredlte nelle qualI lo JUS non ha rag
giunto un~ norma oggettiva e l'istituto artificiale della società non ' ha ancora 
ingentilit costumi e tradizioni rozze e selvagge. SI trovano preSso i Ger
mani, nel mondo greco, nelle istitllZioni babilonesi nella forma della prova 
dell'acqu~ che Hamurabi ordinava come mezzo di purificazione'contro i 
l!ospetti, Bersistono nei giudizi di, Dio medievali, in cui sono presenti le 
ordalie deU'acqua e del fuoco per le streghe, conservando in pieno il remo
tissimo si ificato magico. , 

Non sono infine da trascurarsi, percornpletare questi cenni sulla 
moralità l rgamente pervasa di elementi irrazionali dei Protosardi, Ie,virtù 
specifiche curative che gli antiChi attribuivano alle acque termali, senza 
Confini tr superstizione e scienza, sulla base del culto naturalistico assai 
sentito e non mai del tutto sradicato. Le proprietà terapeutiche dei fontes 
calidi et sblubres di cui sopra, secondo il passo citato di Solino (IV, 6), 
riguardavJno la cura delle lussazioni e dei dolori reumatici articolari 
(solidlwt +s~ fracta) e le «ocu.l~rire regritudines» (dove ~orre~mno vedere 
~oprattuttd il tracoma), ma, In genere, recavano sollIevo a tutte le 
malattie (I edelas adferunt). Le stesse acque poi (e siamo ., nuovamente 
nel Camp del minlcolosò e dell'incantesimo) neutralizzavano il potere 
venefico d lla «herba sardonia» (Sol., IV, 4) e quello del morSo delle 
« solifughe » (abolent a solifugis insertum venenum: Sol., IV, 6): un ragno 

del sole, parente dell'arza (o àrgia), per il cui morso i Sardi d'oggi, 
come altre popolazioni a livello di culture di base per il morso della taran
tola (taran olismo), praticano un complicatò e minuzioso cerimoniale ma
gico-teraper tico, fatto di canti," qanze, trenodie e persino diletaine. 
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Mol~ di queste virtù curative che gli autori classici riferiscono alle , 
sorgenti termominerali, dove~ano es~end~i alle acq~e dei p~zi. saéJri: 
Per quanto esse, tranne che In alCunI caSI (la fonte dI 80s MalavI.çlos: l 

malati "j orani; Funtana de is ' dolus: fonte per i dolori reumatici - , 
Sàrdara), non abbiano reali proprietà medicamentose, dalla psicologia 
istintiva ' eg1i strati pOpolari , nuragici venivano considerate un «medium » 
degli dèi iuaritori che si celavàno entro il prezioso elemento naturale. I più 
di questi Ipozzi recano, oggi, denominazione di Santi del culto cattolico: 
una devo~ione popolare continuatasi, in forme di religione superiore, sul 
fondo deil riti in onòre degli Escu\apii nuragici. Acque miracolose, acque 
« incantatf », erano un po' i rimedi e gli specifici universali, per le genti 
le quali cIfdevano, in una visione religiosa biocosmica, che i mali venivano 
dagli dèi ~ che gli dèi soltanto, attraverso gli elementi visibili della natura, 
potevano levarli agli uomini, con la cattura magica o con l'invocazione 
della pre~iera e la propiziazione del dono votivo. Passa in tutto ciò, 
iI segno di una fede enorme, globale, del primitivo nel trascendente, ma 
si coglie arche la nota patetica di un antiCo dòlore, del dramma eterno 
degli uomini di fronte al mistero di se stessi. 

\ . 

3) La soci~tà. 

C'è uh duplice ordine di scritti dell'antichità, da cui si trae gualche , 
cenno sull, struttura sociale dei Sardi ai tempi dei nuraghi. 

Alcunf scrittori greci ricordano i protosardi come un popolo dì agri
coltori evoluti e di grandi costruttori, con una civiltà e un'organizzazione, 
urbana di ~ipo ellenico. Gli scrittori romani ne ricordano, invece, le con
suetudini I1astorali e il mod~ di vivere conseguente, in' grotte e capanne , 
disperse sui monti e fra i boschi. Indizi" questi ultimi, di civiltà da vii· · 

I ' 
Iaggio, rozza ed appartata. 

Nelle hotizie si scorge l'anim'o della stirpe degli scrittori e, solo in 
una certa fuisura, la realtà degli ' stati sociali dei popoli descritti i quali, < 

furono sì ' ,gric~tori e pastori, ma in regioni e ill tempi diversi dello 
sviluppo cu~turale dell'Isola antica. Fuori di questi riferimenti della' tradi. 
zione classiF,a, iI grado della struttura della società sarda nuragica, si 
'chiarisce c1 suggerimenti offerti dalla interpretazione dei dati arche'01o
gici: monurenti e manufatti, artistici o meno . 

. Non v',f dubbio che i nuragici erano pastori stabili, proprietari di 
',greggi e di terre. In vaste tanche private o comunitarie pascolavano nume
rosi capi di bestiame bovino, ovino, suino; e i loro custodi, cantando alle , 
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stelle nel e nottilumkose, ne',invocavano 'prosperità e ,incremento. Greggi ' 

e terre fJrono la costante preoccupazione di difesa dei Sardi antichi. L'orga

nizzazion~ d,ei .nuraghi na~que anche da ~uest~eSig~nze ed. urgenze~ì 

possesso p dI SIcurezza terrIera, ed' .armentarla di .grosSI paston. I paston, 

poi, divebtarono naturalmente!guerrieri. Il c'oltelloche si affonda nel cuore 

della besUa si tramlita. facilinente in arma omicida. La storia insegna che 

i grandi ~opoli guerrieri furono schiatte di pastori. Così i Sardi. L'altra 

natura ~ella società nuragica, oltre la pastorale, è quella guerriera e 

militare. [l nuraghe è anche, e soprattutto, uno strumento potente e temi

bile di gJerra, in cui i Sardi esprimono le più sottili arti della loro inte!

ligeqza e \del.' loro animo bellico.. so. Le sezioni preistoriche dei musei sardi. 


'sono veri e propri arsenali di, armi di ogni specie; e un enorme .deposito 

segreto dii ;inni sOno gli strati archeologici non ancora dissepolti del 

sottosuold nuragico della nos,tra terra. Ogni genere di contesa per i Prote

sardi fu guerra; lo è ancora per il sardo moderno. La lotta dei nostri 

ragazzi tlf i nostri, villaggi è «gherra» (guerra) e .i ragazzi che l<;>ttano 

f< gherrant », cioè fanno alla guerra. Lo sport non ~ lJ{n gioco,è un 

ìmpegno hulitare in potenza e in atto. L'anima nuragica seorre ancora 

. . I l' . 'IIn nOI ' per cana I sotterraneI. 

Dai~astOri-guerrieri nacque una forma patriarcale eli società, in cui 

il capo e a il pater: cioè il padre di sangue e di diritto. Ai tempi dei 

nuraghi ade - sebbene non muoia - la società matriarcale della prima 

età dei atalli. E il totem - rantenato animale - passa a suggèstione 

di simbolo e non incide, come una volta, nella struttura sociale e psicologica. 

La società patriarcale rÌuragica si articola nella tribù, e dentro la tribù ·del 

èlan e d' tro il clan nella fam.iglia. 


Fami~lìa, clqn, tribù sono governati dal patriarca. Quellìdelle tribù 

sono i gr~ndi patriarchi, o re;, Ei re sono re-pastori, come Priamo
ì o 

Agamenn e o gli altri di cui ,canta Omero. I re nuragici vivono con 

le famig~ dentro i nu~ag?i i quali,. negli. e~empi di su~eriore ~rchitet: 

tura e dI [-aste proporzIOnI, possono ben dIrsI regge, ed 11 loro potere SI 


, eS~rt;i.ta s~i s~dd. ..h.i-pastori.a.nch'essi e servi, che.'hann? dimora.nelle capanne 
·dei vdlagg , IDtomo al ,nuraghe. Il re-pastore.nuraglcoè un capo assoluto 

, con il co 'iglio di Anziani: ' ri,assume i{i sé il potere _politico;miltiare,1religl. 'uriSdiZi.on.ate,. in,!n ..r go.v ..o.monarchi.ca-t~ra·OSO, .. . f .forma. d .....em . . .. .. tica 
;modellata ,u quella dellegrandl, monarchleonentah del II mIllenmo a. ç. 

. . La co na e lo stato .....-. piccoli stati _territoriali - s'ono difesi da rego
lari milizie - riservateforse a speciali caste di patrizio tI resto del popolo _ 

( 
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~ servi ~astori, servi della gleba, artigiani, ecc. - è plebe. Contenta di 
un po' di pane d'orzo, di una ciotola di latte e , di un pezzo di carne 
di p.ecor1a o dicingh. iale cacciato con re frecce o con le tagliole nelle 
notti lucnti d'estate, quei>ta plebe vive e muore per il re, riferimento 
e termine di ogni atto perché dal re emana lo spirito del Dio. 

In q esta società di maschi - nel corpo e nell'anima - la donna 
porta unJ nota .di gentilezza e di grazia, ma anche di dignitosa e severa 

I I I d' I .. , . . lcomposteq;>:a, ta vo ta l so enne e muta traglclta: come ancora OggI a 
donnasarBa. Gli odi feroci della società pai>torale rimbalzano di necessità 
nel cuoref delle madri, private così spesso dei loro figli, uccisi dalla reli
gione dell vendetta, il codice. segreto della montagna, la « legge ombra» 
cQe regol il diritto «barbaricino» anche ai nostri tempi. Una statuetta 
del .Muse9 d~ Ca~lia:i, già citatJa,.de~ta la ~~dredell'Ucciso, rievoca forse 
quel drammI antIchI èon accenti dI alto lmsmo. In grembo alla madre 
sta il figli~ morto, ucciso in uno scontro rusticano fra i boschi di quercia 
con specil li riti di sangue; la madre avvolge il figlio entro il suo manto 
che divenfa un sudario. Neglì occhi fermi, nel viso impassibile, c'è la 
fissità di ~iobe. Non mai gruppo di «Pietà» ebbe tanto vigore istintivo . 
e . tanta af.renz~ poetica alla re~tà. La distribuzione ~ei n.uraghi c?~sent: 
dI formarp un'Idea, come abbIamo detto, dell'orgamz4azlOne pohtIca di 
questa soc~età di pastori-guerrieri. I nuraghi spesso costituiscono dei rag
gruppameb.ti e segnano un'unità territoriale, abbastanza precisa, nella natura 
e nell'eco~. mia. Pare, dunque, di poter riconoscere, per lo più la relazionel 
fra la co . nità della tribù e una regione s-eografica definita. A ogni tribù 

" cioè corris ' ondeva un posses~o territoriale definito. Potremmo stabilire una 
equazione Itribù (o civitas come i Romani chiamavano la tribù barbara) 
e « canton~ ». Il sistema politico-territoriale nuragico era largamente « can
tonale ». Ogni cantone aveva la sua piccòla città capitale col nuraghe più 
grandioso r sede del re - ed altre mI.' nori prolificazioni di nuraghi e di 
cer:itri abitf ti sotto il governo ed il dominio assoluto del re. 

Questa divisione distrettuale, sottolineata dalla divisione naturale di 

· ) 
linee del ~erreno che opponevano talvolta delle vere e proprie barriere 
invalicabilt'l sfociava da sé in una divisione politico-etnica. La divisione 

.1 era acuita al caratte.re di gr.uppo. della società e dal' sentimento individua
listico del primitiv'o. Così ogni cantone era un popolo; e la Sardegna 
divenne te. ra di numerosi «popoli ». E tale restò almeno nel concetto 
dei suoi st+rici se il Siotto Pintor, accingendosi nel secolo XIX a scrivere la 
Storia civile dei Sardi, la riferisce ai «Popoli sardi» e non al «Popolo 

l ' 
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sardo», ~ua.lìi che, l'Isola fosse,' com, e il Con,tinente africa?<, o com,e l'Asia, 
patrie di I:terminate razze, schiatte e genti diverse. 

La àivisione distrettualè-politica portava, spesso, le , tribù çantonali 
a scontri e a guerre locali, a cui e~+1 movente lo spirito aggressivo delle 
comunità pastorali, desiderose di estendere il proprio territorio a dan,no 
altrui. Nyl pastore stabile nuragko non si era spenta del tutto l'antica 
fiamma gel pastore nomade portato dalla sua natura avventurosa e irre
quieta, l l'aggreSSiOne, alla violenza, al possesso delle altrui cose e al 
dominio ul ricco e pacifico v,icino. ,Le origini della bardana o razzia, ,delle 
faide o v ndette - costl.lmi di gran gala neWOttocento - e dell'abigeato 
o furto di bestiame - tuttora coltivato con sottile arte «spartana» dai 
nOstri p~tori - sono nel senò della civiltà deL pastori nuragici, divisi 
ed in lotta fra di loro. ' , 

Qualbhe scrittore moderno, che si è occupato del nostro argomento, 
ha credutf di poter riconoscere una civiltà e una società dei Nuraghi di 
tipo fede Ti\alistico. Il Padre Alberto Maria Centurione, gesuita che , pere
grinò qui da noi verso la fine dell'BOO, chiamò in causa la «Confedera
zione Elvetica ». Non si accorse, il buon Padre; che la ' Confederazione 
è una, pJr essendo diversa per lingua, religione, etnos e costume; e che 
la sarde~a nuragica, pur avendo tutti questi elementi in comune, non 
fu una fu divisa, fu una somma contraddittoria di tante Sàrdegne. 
E questa , isunione e questa divisione, seppure in misura ridotta, continua 
ancora ne~la nostra terra, dove accanto alla civiltà europea del piano e 
della collina persiste e resiste , la civiltà preistorica della montagna. 

f.a nJn raggiunta unità politica della Sardegna nuragica, la divisione 
conseguente alla società pastorale, l'individualismo caratteristico dei gruppi 
umani me~iterranei, e del sardo in specie, ostaco, lar6no la formaz,ione di 
una coscitza e di uno stato nazionale. La Sardegna non diventò mai 
una nazione, pur avendone in sostanza le premesse e le componenti 
fisiche e J orali. E, pertanto, non assurse mai, a vera grandezza e a forma 
propulsiva e determinante sul piano storico. Fu invece sempre terra di 
piccoli uo ini e di piccole cose e fu, quasi in ogni tempo, determinata 
e compres dalle vicende e dagli interessi dei popoli stranieri. 

I fasti dell'Ichnusa dei Greci si ritrovano in quella società di pastori 
che matur? la sua storia da circa la metà del secondo millennio a. C . 
all'età romana, storia che noi abbiamo cercato di ricostruire in questo 
libro che siIchiude. Ma in quella società furono anche i lìm~tidell'òri~zonte 
storico sardo e le origini di mali non ancora cessati. ' 
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Qgli alla Sardegna, in fase di' « rifiorimento », sembrano aprirsi spe
. ranze e l prospettive fruttuose. Il suo fondo pastorale . non dovrà ripetere 
gli anti€hi errori. Il suo innato ribellism.o, il suo radicato e pigroindivi
'duaIism dovrà diventare acceso, ma ordinato, desiderio di progresso col
lettivo, f olontà di tradurlo in atto. · . ' 

Il y cchio male della divisione dovrà cedere il passo all'unità. 

I 

I 
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STORIOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA PALETNOLOGICA SARDA · 
I 

a) Storio+ afia 

L'interesse per le antichità del mondo prmutlvo della Sardegna nasce nel 
secolo xvt. Sono i nuraghi, in particolare, che destano l'attenzione fugace di 
s. Arquer\ (ISSO) e di G. F. Fara (1580). Cenn'i ai nuraghi si trovano anche in 
autori del secolo XVII: D. Serpi (1600), M.Carillo (1612), S. Vidal (1639), F. De 
Vico (1639), G. Pintus (1644) e del XVIII: G. P.Nurra (1708), S. Stefanini (1773), 
Cetti (l77k) e M . Madao (1792). ' 

Ma ~ nel secolo XIX che si apre la vera conoscenza ' della preistoria e 'della 
protostorit sarda, con ricerche, scavi e stUdi.. V. Ang.. ius {1838-183.9, 1843.)." C.i . dà 
un primo quadro classificatorio dei nuraghi e, nei numerosi~ticoli sui Comuni 
dell'Isola ubblicati nel Dizionario di G. Casalis, non manca di offrire elenchi e 

,< 

b~e~ des~~izioni di mo~umenti vari prero~ani (caver~e, nuraghi, p~etre fit.te, tomh.e 
dl 'gIgantI,! domus de }anas ecc.). Questl monumenti trovano, pOI, ampIa descn~ 
zione e illustrazione nel Voyage en Sardaigne di A. Della Marmora (1840), 
il quale già proponendosi Jo. studio comparativo ne rileva i nessi col megalitismo 
europeo e ~editerraneo (spec . te balearico), e . ca . accreditarne la. p . te . . ialme.n, cer dI· . aten
etnico-stori a fenicia, allora in voga, giovandosi anche dello studio delle figurine 
di bronzo uragiche (sia di quelle vere sia di un ,gran numero di statuine che 
venivano ~n quel tempo falsificate). Lamarmora sostituiva col suo megalitismo 
« fenicio» I(a cui contribuiva anche il nome del nuraghe proclamato «fenicio» da 
G. A. Arri: 1835, su un'antica ipotesi di G. P. Nurra: (1708), il megalitismo 
«pelasgico f> di L. C. F. Petit Radel (1826); accoglieva anche le suggestioni di una 
religione nr ragica, di matrice cananea, basata sul culto del fuoco ed altri culti 
orientali, proposte da Miinter (1821) e da Arri {1825, 1835). ' 

Nel ifls4 è in pieno sviluppo l'attività scientifica dI G. Spano, il maggiore 
archeologo lsardo dell'800 : di quell'anno' è la sua Mùrwria. sopra i Nuraghi della 
S.arde gnf}-, 1ttima sintesi nella qual~ accantoall~ .soli~e «fenic~rìe.» e alla, d?~a
bea «bIl;>h~a» pane del secolo, SI trovano ongmah osservazlOlll sulla POSIZlOlle, 
distribuzione, aggruppamento dei nuraghi e sulla struttura economica, sociale dellè 
genti che li produssero, ritenute sempre «cananee». 'Ma 17 anni dopo (1871), 
nell'opuscolb Paleoetnologia sarda ossia l'età preistorica segnata nei monumenti 
che si trov4no in Sardegna, lo SPano accoglie la nomenclatura e la, classificazion~ 
paletnologica delle «età materialf» (della pietra, del bronzo e del ferro), applican
dola all'archeologia preistorica isoIana. È il frutto i{!el Congresso internazionale di 
Preistoria t9~utosi a Bologna, nel 1871, a cui lo Spano aveva parteciPat.o. rischiando 
i pericoli dr l mare e le sottili . accuse ereticali dei «clans» codini locali avversi 
a quel con esso in. cui si osava discutere delle origini dell'uomo. Più tardi ' (1874) 
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lo Spano eseguirà i primi scavi stratigrafici in nuraghi (Attentu e Don Michele -
Ploaghe), rivelando la sua attitudine scientifica. Si devono pure a G. Spano i~por
tanti sco~erte d,i materi, ali archeologici come quelle dei lingotti egei (Nuragus, 
Assemini) I e dei ripostigli di bronzi figurati ,di età nuragica di Abini - Teti e 
M. Arcos/l - Uta, pubblicati quest'ultimi con un tentativo di inquadramento etno
grafico, religioso, sociale e storico culturale. Infine, sono di fondamentale ' impor
tanza, co~e raccolta di notizie paletnologiche ed archeologiche, le Riviste fondate 
da quel Dotto e mandate avanti per molti anni: il Bullettino archeologico sardo e le 
Scoperte 'archeologiche in Sardegna. 

Int01100 al 1880, un outsider, F. Orsoni, ll,mplia, con ricerche di superficie" 
la conoscenza delle stazioni litiche all'aperto del Cagliaritano, di cui una - quella 
di M. U t pinu - era stata già segnalata nel 1870, nelle Scoperte dello Spano. 
Ma l'impbrtanza maggiore dell'opera ~ allora denigrata - dell'Orsoni sta nello 
scavo dell1r grotte del Capo S. Elia di Cagliari (di S. Bartolomeo e dì S. Elia), nelle 
quali egl~ distinse parecchi livelli sovrapposti ed estesi dal neolitico all'età del 
ferro. QUf ste scoperte si collegavano ad altre, di qualche anno precedenti, fatte 
dal Melos ad Alghero~ (1873) e da P. Mantovani (1873) e D. Lovisato (1875) in 
centri del territorio di Osilo - Sassari, della prima età dei metalli. I geologi hanno 
gran parte in queste esplorazioni, condotte alle due estremità dell'Isola in luoghi 
rivelanti J na stessa cultura. 

È importante per l'archeologia preistorica sarda la data del 1881, anno in 
cui uscì la memoria Là Sardegna prima del dominio romano di E. Pais, il grande 
storico di ~oma e di Grecia. Il contenuto archeologico di questo scritto è in gran 
parte un r assunto molto elaborato delle ricerche e degli studi di ,Lamarmora e 
Spano, ma, per la prima volta, i dati monumentali e del terreno vengono assog
gettati a ~n rigoroso inquadrain~nto storico e vagliati criticamente anche in rela
zione con~la tradizione degl,i sC,r,',it,tori antichi sulle co, se sarde. Il risultato fonda
mentale d I libro consiste nella distruzione del mito «fenicio» dei popoli ' e delle 
civiltà pr osardi che vengono, ora, riferiti al mondo culturale occidentale e, in 
particolare, al sustrato etnico ibero-ligure. Il Pais, cioè, identifica e individua una . 
civiltà paleosarda autonoma, indipendente e contrastante con quella « cananea»: 
una tesi, dunque, nuova e rivoluzionaria, che stabiliva un punto storico fermo e 
con", ,s"en,tivaì una direzione chiara di studio nel progresso delle indagini archeolo, giche. 
A queste . ntribuì lo stesso Pais, con la collaborazione di un gruppo di ricercatori 
locali già lievi di G. Spano (F. Nissardi, V. Crespi), raccolti intorno al rinnovato 
Bul~ettino 'frcheologico' sardo (1884). È del Pais, fra gli altri, il lavoro sul ripostiglio 
di 'bronzi ~i Abini - T eti, specie sulle figurine aggiuntesi nel 1878 (coli. Vivanet) 
è nel 1882 (coli. Gouin) a quelle trovate nel 1865 (colI. Timon) e già edite da 
G. Spano. 1 Queste figurine sono decisamente ascritte alla cultura indigena dei 
nuraghi e Batate, con una " cronologia ancor oggi seguita, dall'VIII al v secolo a. C. 
Sugli studi di E. Pais è fondato iI contenuto del IV volume della Histoire de l'Art 
dans l'Antzguité del Perrot-Ohipie:z (1887). 

Dell'ul~.mo ventennio del secolo XIX, accanto all'opera dell'équipe del Pais, . 
vanno rico, r a ti anche altri minoi iricercatori. Furono utili i dati. raccolti e pubbli
cati da L . I ouin e A. Baux su caverne, nuraghi, tombe di giganti e bronzi della 
Sardegna centrale e sudoccidentale (Abini - ,Teti, Abbasanta, Sulcis - Igle
siente: 188~) . Non privo di osservazioni intelligenti topografiche e tecniche sui 
nuraghi, urlo studio di A. M. Centurione (1888). Del 1890 è il primo grande 
scavo di uni nuraghe (il Losa di. Abbasanta) effettuato da F. Vivanet e F. Nissardi,. 
mentre nel 1898-1899 T. Zanardelli, percorrendo minuziosamente i terreni della 
piana di .Oristano, vi tròvava ben 25 stazioni litiche prenuragiche seguite, in alcune,. 
da insediamenti di età nuragica. 
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In spstanza 1'800 aveva gxa prodotto una quantità tale ,di materiale di 
Ticerca, di scavo e di studio s~lIe antichità locali prepuniehe e preromane, che la 
fondamentale opez;a di sintesi di- G. Pinza Monumenti primitivi della Sa:roegna, 
pubblicatl\. nel 1901 (in apertufa del secolo xx), ne è la conseguenza naturale. 
L'acuto ed estroso divulgatore delle civiltà/) toscane-Iaziali dei primi tempi del 
ferro, conbscitore della preistoria peninsplare italiana e largamente informato sulla 
paletnplogia europea e mediterranea, nel ' grosso volume, riccamente illustrato, edito 
nei Monumenti dei Lincei (XI), offre una classificazione nello schema ormai classico 
delle età Ilitiche, del bronzo e del ferro, delle culture protosarde, studia le classi 
di monu~enti, i prodotti industriali, in ampi quadri comparativi (fra c~i ' nuClVo 
quello , de ,le relazioni con le civiltà del ferro , italiane), affronta i problemi etnici 
e cronolo ici, in definitiva presenta una visione d'insieme della preistoria e della 
protostoria delIa Sardegna che, in quel momento, non poteva essere migliore. Yalore 
e~senziale ldel libro del Pinza è pure q~ello di aver tolto la' mat~ria. sarda da un 
plano regionale e d'averla posta nel cIrcolo della letteratura sCIentlficapaletno
logica nazionale e internazionale; GOn gli schemi, le vedute, i limiti (evidente il 
« tipologisÌno ») allora in voga, ma anche con: quel metodo positivo di concepire 
lo sviluppb delle civiltà - 'il metddo storico culturale - che dà una nota di' intel
ligente personalità a tutti. gli studi del Pinza. Con la base storica del volume del 
Pais, que~ta base paletnologica della monografia di G. Pinza, avendo tracciato 
una linea Idi sviluppo della civiltà protosarda, invitava ad approfondirne il quadro 
di vita in generale e a chiaril{le i risulati dell'attività umana nelle varie esperienze 
e nelle tarpe successive del suo progredire. 

'È qu~l che fece, in una vasta, prodigiosa e feconda opera durata oltre un 
trentennio l (1903-1935), A. Taramelli, iI maggiore archeologo sardo di questo primo 
cinquantennio di secolo, nel quale la passione· allo studio delle antichità sarde si 
associò a ~n amore sconfinato per l'Isola, da lui considerata una seconda patria. 
Il Taramltllì è il grande rivelatore della Sardegna preistorica" cosÌ come lo è, 
sebbene ill minor .misura, della Sardegna punica, romij.na e bizantina. Con attività 
instancabilJb, p~ovvedu.to ~'.tma duplice esperie~za, quella d~lla scuola roman~ 
paletnologica dI L. Plgonm e quella aecheologlca «egea» , dI F. Halbherr, eglI 
continua e~ accentua, giovandosi sulle prime della collaborazione di F. Nissardi e 
R. Loddo, l'esplorazione del territorio della Sardegna e lo scavo dei principali 
centri paletnologici. , 

Particblarmente intensa è l'attività del settennio 1903 (anno in cui il Tara
melIi succ~dette a G. Patron.i nella Direzione dell'Ufficio delle Antichità in 'Sar
degna) - 19110. Si ricordano le ricognizioni e gli scavi ' nelle stazioni litiche e nelle 
grotte del ICagliaritano (capoS.Elia, Monte Claro); ricerche e scavi nelle domus 
de janas prenuragiche di Alghero (Anghelu Ruj.u e , Cuguttu), di Busachi (Campu
maiore); scavi nei nuraghi Santa Barbara di Villanovatruschedu, Palmavera' e Sa 
Lattara dii Alghero, Lugherras , di PauIilàtin.o; inizio 'della grande esplorazion.e 
del santuaJ(io nuragico di Santa Vittoria - Serri; le indagini topografiche condotte 
con F. Ni~sardi, sui monumenti dell'altopiano della Giara di Gèsturi. 

Specialmente gli scavi di Alghero e di Serri aprono ' orizzonti nuovi alla 
conoscenza 1 e allo studio della preistoria e della protostoria sarda. I materiali delle 
grotticelle funerarie artificiali di Anghelu Ruju e Cuguttu rivelano , relazioni, prima 
insospettat~, fra la Sardegna dell'età dei primi metalli e aspetti culturali del mondo 
orientale (ftgeo minoico) da una parte e del mondo occidentale (culture iberiche 
e provenzali) dall'altra. Lo scavo del santuario di Serri, della prima età del ferro, 
squarcia uri lembo del mistero della religione e del costume delle genti protosarde 
nei tempifu.a il 1000 e il 500 a. C. Si confermano i rapporti con l'Etruria geome
trica acutaIllente intuiti dal Pinza. È tale 131 ;messe degli oggetti raccolti che al vecchio 
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Museo cagliaritano, fondato da Carlo Felice nel 1806,e allogato sino al 1904, 
dopo yarie ,ltraslazioni, in un palazzo privato, se ne , deve sostituire uno nuovo, 
costruito, pelr costante impulso del Taramelli, presso la torre pisana di San, Pan
crazio, in dagliarL 

Fervidal anche l'azione , del Thramelli nel decennio 1910-1920, nonostante 
la coinciden~a parziale di questo spazio di tempo con la prima grande guerra 
mondiale del '15-18. Menzioniamo lo scavo della grotta sepolcrale di San Michele 
d'Ozieri; ric~rche e scavi nelle domus de janas di Zuffinu, Cadreas e S. Andrea Priu -
Bonorva, valrie dell'altopiano di Abbasanta, Martì - Tonara, Fanne Mas~a
Cùglieri, Lubgosanto - Laerru ecc.; scavi nei pozzi sacri di S. Anastasia - Sàrdara, 
Santu Millah'U - Nuragus, Funtana Coberta - Ballao; rilievi di fonti sacre o 
meno a Lurrlarzu - Rebeccu, Santa Lulla e Lorana - Orune, Sos Muros - Buddusò; 
altre campa~edi scavO nel santuario di Serri; esplorazioni di monumenti (dolmens, 
tombe di gilfanti,nuraghi, ipogei, recinti megalitici ecc.) nei territori della Cam
peda e della IConca di Bonorva e nell'altopiano di Abbasanta (qui, in collaborazione 
con G. G. ~orro). Sono pure di questo decennio le numerose relazioni del Tara
melli su Piccili ripostigli e su figurine di bronzo (Doliànova, Nuragus, Paulilàtino, 
Serri, Sàrda ecc.). 

Dal 192 , al 1935 si hanno altri scavi in nuraghi (Domu s'Orku - Sarròk, Santu 
Antine - TJ.ralba), in villaggi nuragici (Abini e s'Urbale - Teti, Calagonone -
Dorgali), in p ozzi sacri (Predio Canopolo - Perfugas, 'Camposanto - Olmedo); le 
ultime camp<j,gne , di scavo a Serri; illustrazioni di ripostigli e bronzetti (M. Idda -
Decimoputzu I M., Arrubiu - Sarròk, Chilivani, Serri, Abini Chiaramonti, Alà, 
Senorbì, Uri~lei, Sàrdara, Olmedo, Perfugas, Nùle ecc.). Nel 1926 il Taramelli,' in 
occasione di un convegno archeologico internazionale tenutosi in Sardegna, nel 
giugno, offre anche una ,rapida ma ottima sintesi sulla ricerca paletnologica nel
l'Isola (edit in Il Cònvegno archeologico in Sardegna, Reggio Emilia 1926, 
pp. 9-80).f: l'unico, lavoro d'insieme che fu permesso al Taramelli dalla vastità 
d.el còmpito,,-<ili scavatore. ~ di tut?re delle g~andi ric~hezze di un territorio abbrac
CIante 1'111teill Isola, e CIOe 24 mIla kmq. , dI superficIe. 

Il teritp~1 dal 1935 alla sua morte fu pdssato dal Taramelli nel dar compi
m~to"" a",g,li s, udi. sulle ultime riCerChe, ,e scav! e nel.PUbblicare, i diec! fogli. dell~ 
Carta .Arche logIca della Sardegna, lavoro nmasto mcompleto, ma ncco dI datI 
e di notizie. 

, La incOlflparabile attività di A. Taramelli oscura la minore azione di ricerca 
e di studio rfvolta alle antichità sarde preromane da altri studiosi nei primi sette 
lustri del sec310. Nondimeno si ebbem" fra questi, contributi pregevoli e importando 
Per primo V~riCOrdato G. Patroni, 'che eseguì scavi neIle grotte prenuragiche del 
Capo S. Elia (1901) e che, ripetutamente (1916, 1919), ebbe ad interessarsi di pro
blemi riguard nti la civiltà prenuragica e quella dei nura:ghi della Sardegna. f: del 
Patroni la tesl d'una « talassocrazia sarda» nell'età, eneolitica che egli vede formarsi 
molto precoc~ente e in anticipo su altre culture del Mediterrano occidentale; sua 
la tesi dell'origine del nuraghe sardo ,dall'Orie,nte (Mesopotamia) per il tramite cre
tese-peloponnesiaco; sua la teoria di una civiltà nuragica marinara e guerriera a 
struttura poli~ca accentrata, di base federale e regionale. Il Patroni dà anche una 
sintesi della *eist6ria sarda nella Preistoria~ Vallardi, 1937. Si ricordano pure le 
ricerche dell'imglese D. Mackenzie sui nuraghi e specie sulle tombe di giganti (1907
1908), del fr~ncese F. Préchac sull'architettura dei nuraghi (1908); l'importante 
studio sulla sCfiologia nuragicà di K Pais (1909); le' brevi sintesi di F. Von Duhn 
sulle costruzioni funerarie prenuragiche e nuragiche (1924) e suinuraghi (1927); gli 
studi monografici sui bronzetti sardi di V. Spinazzola (1903), di W. Von Bissing 
(1928) e di C . Albizzati (1928, 1930); le sottili argomC'\ntazioni di B. R. Motzo sul 
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nome dei nUl aghi e le fonti classiche (1926): le osservazioni tecn~che dì F. Giarrizzo 

sui rapporti Imetrici nei nuraghi (1923), la scoperta dei «falsi nuraghi» fatta qa 

C. Dessi (19P); gli studi sulla religione nuragica di L.A. Milani (1910, 1912) e di 
R. PettazzOlll (1912). ' 

Il settenrio dal 1935 al 1942 vede succedersi in Sardegna studiosi oggi di primo \ 
pia~o nel ~l4llPo dell'arc~eologia nazionale. D. ~evi ~ipr~nd: gli scavi nelle. domus 
de Janas ghelu RUJu, e fa luogo a estese esplorazIOnI nel nuraghe di CabudIfa;l A. 

Abbas - 01 a, nel villaggio nuragico di Serra Orrios - Dorgali, nell'agglomerato 

tardonuragic di Punta Casteddu - Lula (1936-1937). Pubblica impOrtanti figurine 

di bronzo d i Nule e da Dorgali (1937, 1949), e ci dà un quadro ricostruttivo del

l'eneolitico i Sardegna (1952). S. Pug1lsi . scopre la «cultura dei cirwli » in Gallura 

e la fa conosere, nel 1941-1~42, con opportune comparazioni con la Penisola)berica 

e con la Cor·l;ica. P. Mingazzini, nel 1947, con una tesi rivolùzionaria di cronologia 

ribassata, corlcentra l'attenzione degli studiosi su questo interessantissimo problema, 

e studia il nr raghe S. Antine ed altri nuraghi con acutissime osservazioni. Infine, 

M. Pallottinop il grande etruscologo italiano, dopo aver effettuato una serie di ricer

che da campf nell'Isola, . nel 1950. ci ha regalato il preziosissimo voi umetto La S ar

degna nuragtfa, Roma, ed. Gremio, che rappresenta il migliore contributo generale 

e la guida i~dispens~b~leal!a conosce~za della preis~oria e della protostoria della 

Sardegna. L'approfondito dlscorsostonco-culturale SI accompagna alla penetrante 

ricerca dei fJ tti linguistici e all'interpretazione critica della tradizione letteraria; i 

documenti ddIla cultura materiale, della religione, dell'arte, della vita sono riassunti 

e presentati ih un quadro limpido e vivace. 


A tomin!ciare dal 1943, si svilupa, dopo ricerche e studi personali avviati sino 

dal 1937 e daturati, sotto la guida di U. Rellini in Roma, l'attività scientifica uffi

ciale in sardI na, dì chi scrive questo libro. Condotta dal 1943 al 1949 nella Soprin

tendenza alle Antichità della Sardegna sotto la guida di R. Delogu e dal 1949 al 

1955 in colla orazione con G, Pesce,a,-quest'azione di ricerca edi scavo paletno
logico lo scrif ente ha accompignato una ricerca d'équipe universitaria, prima nel

l'Istituto di lfaletnologia e poi (dal 1955 ad oggi) nell'Istituto di Antichità Sarde 

dell'UniversitÀ di Cagliari. 


Il lettorel vorrà comprendere l'i~barazzo della p~rsona che .sc~ive nel p~rlare ~i 

se stesso e VOrl1rà peroonarlo se, ad ·evltarne uno magglOre, ',non SI dlffondera In parti 

colari, anche perché la bibliografia sui singoli capitoli dè! volume indicherà i vari 

settori e le vflrie tappe delle indagini e dello studio. Qui mi si consenta un solo 

cenno ai vasti scavi oper~ti dallo . sctivente dal 1951 al 1956 nel grande e fonda" 

mentale Icomp~esso archeologico nuragicodi S\j. Nuraxi a BarùminÌ - Cagliari. Mi si 

permetterà a~che che nomini i giovani che, sinora, hanno fatto parte dell'équipe 

della scuola upiversitaria di Pa:letnologia e di Antichità Sarde di Oagliari, gio. vani 


'. \~che col loro lavoro del Catalogo archeologico della Sardegna, svolto in un organico 
p.rogramma d~ rilevamento topografico e di schedatura con illustrazione grafico-. foto

grafico dei m1numenti e delle tracce ' di antichità di circa un terzo della Sardegna, 

hanno raccolt~ un repertorio documentale di notevole interesse e di concreta impor

tanza scientifih: A. Atzori (1944-45), M. Figus (1944-45), S. Ghiani (1944-45), 

G. M. PintuS~(1945-46), O. Stocchino (1945-46), L. Congiu (1946-47), C. Porru 

, (1946-47), E. Contu (1947-48), M. V. Del Rio (1947-48), F. Manconi(1948-49), 
E. Sale (1949 O), G. G. Davoli (1949-50), F. Pillia (1950-51), D. Masia (1950-51), 
O. Ferreli (19~1-52), G. Chelo (1951-52), A. Pi'r!ts (1952-53), T. Raccis (1952-53), 
G. Cherchi (l 952-53), P. Pes (1953-54), A. P. Piludu (1953-54), C. Puxeddu 

(1954-55), F. Carta (1954-55), A. Diana (1955-56), V. 'I1etti (1956-57), A. Cor
rias (1960-61). \ 


Alcuni di questi giovani si segnalano di più per aver proseguito~ dopo il lavoro 
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di rilevam~nto del Catalogo, svolto come , argomento di tesi di laUrea, e in relazione ' 

con parti più significative del lavoro stesso,nella ricerca e nello studio delle anti 

chità sarde. Cito G. Chelo per un articolo sulle ,domus de janas del Sassarese 

(1955), A. :Diana per uno studio s\lll'archeologia preistorica di una parte del Campi

dano di Cagliari (1958), C. Puxeddu per le ricerche sull'ossidiana e la sua diffusione' 

(1958), e per là scoperta e la pubblicazione dell'importante stazione liti ca di Pui

steris - Mògoro (1961) e, piil attivo degli altri, E. Contu che, ora, svolge la sua 

opera presfo la Soprintendenza delle Antichità delle Provincie di Sassari e Nuoro, 

sotto la guida di G.Maetzke. A parte piccoli saggi di minore impegno (tempio e 

mégaron dt Cuccureddì - Esterzili: 1948; nuraghe Orrubiu - Orroli: 1952) si distin

guono, per:: l'interesse, le ricerche / e gli studi di Contu su alcune domus de janas 

del Sassar~se (1955), su tombemegaliticlre di Ossi e Usellus (1958), sul nuraghlf a 

corridoio di Peppe Gallu - Ud,(1960). Si attende ancora la pubblicazione di estesi 

e importanti scavi effettuati da qJ:!esto giovane intorno all'altare premiragico di 

M. D'Acc9ddi (1951-59). Fra i r,icer,caw, ri che operano presso l'Istituto di A,ntichità 

Sarde, L. ' IFerrarese Cerutti ha eseguito scavi del nuraghe Albuciu - Arzachena 

(1960-61), led E. Atzeni, a cui ,si devono i disegni di questo volume, dal 1957 ad 

oggi ha svolto e svolge una serie di importanti ricerche e scavi attinenti soprattutto 

à centri a~itati e tombe di cultura S. Michele e Monte Claro nel Campidano di 

Cagliari e Inell'Oristanese. Degne di nota, l'attenta indagine sulle stazioni prenura

giche di S' IGemiliano di Sestu e M. Olladiri - Monastir, segnalate all'inizio del secolo 

da Loddo e Mannai, l'esplorazione del nuraghe Sa Korona - Villagreca e dell'attiguo 

agglomeratp a cultura Monte Cla,ro. Suo anche l'accurato scavo di tombe a cultura 

Bunnànnarp e del pozzo sacro medionuragico di Kùkkuru Nuraxi - Settimo, e quello 


, di domus1e janas, a cultura S. Michele, ' di S. Benedetto - Iglesias. 
Fuori dell'attività degli organi delle Soprintendenze e dell'Istituto universitario 

di Antichi~à Sarde, si ricordano' le campagne di sca,vo, dirette da S. Puglisi, nel. 
territorio di Arzachèna - Gallura (1959) ; e le esplorazioni di grotte effettuate dal 
1956 a q~esta parte da geologi e antropologi, nell'Algherese, nella Baronia di 
Orosei, nelJ'Iglesiente (A. C. BIanc, C. Maxia, A. Segre ecc.). 

Quest~ diffuso interesse per il campo di ricerche e di studi paletnologici sardì, 
che coincidf con un periodo in cui la Sardegna sembra avviata ad acquistare un'in
sospettata notorietà esterna dopo una lunga stagione di silenzio e di oblio, non può 
non portarè frutti sempre 'più abbondanti e migliori. L'Isola è archeologicamente 
un'immensa miniera in gran parte inesplorata. C'è lavoro per generazioni di studiosi 
e per un'devata competizione di metodi e di indirizzi di indagine. C'è anche la 
materia urrlana e ci sono gli «apparati» per la ricerca. Occorrono soltanto mezzi 
più adegU~i e interventi più pronti e mas~icci, anche ad evitare che,. col dilettanti 
smo dilagte, e con la speculazione antiquaria, il patrimonio archeologico vada 
disperso, o ; comunque, sottratto allo studio scientifico e alla seria divulgazione 
culturale. ' 

A que , 'ultimo proposito, si esprime il ' desiderio, perché se ne avverta la neces

sità, che a , uest'opera di divulgazione si dedichino possibilmente gli stessi scienziati, 

scendendo fil. spezzare un pane che è di tutti; o, quanto meno, si auspica che si 

ripetano q~,Ielle pubblicazioni di elevato interesse divulgativo e di acuta spiritualità,
' , Iche trovan'1 un modello nel libro che C. Zervos, nel 1954, ha dedicato alla civiltà 
della Sarde~a, dall'eneolitico all'e, tà nuragica,diffondendo, con un testo controllato, I 
e con magIj,ifiche illustrazioni, non soltanto la conoscenza delle antichità primitive 
isolane, ' maIquella di un terra che uno strano destino sembrava volesse costringere 
in un'angus ia senza sbocchi e senza speranze. 
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nepa », . vol. I II, Firenze 1959, p. 239 ss. (Mannias); A. DEL CASTILLO YURRITA, 
La c?Jltura f el vas'O campanifoerme, Barcelona 1.928, ~. ~ 18 .ss., G. LILLIU, Studi 
SardI, VIII 1948, p. 363 sS., E. CONTU., Studz Sar·dz Clt., p. 70 sS., G. LILLIU, 
Religione cih'p. 26 ss. e specie a p. 34 s. (cultura del vaso campaniforme in Sar
degna); L. RICOT GARCIA, La Esp'aiiaJ primitiva, Barcelona 1950, p. 175 sS., 
M. ALMAGR BASCH, Manual cit.,p. 701 sS., L. BERNABÒ BREA, La Sicilia prima cit., 
p. 116 sS. (il problema della cultura. del vaso campaniforme). 

V - Architettura e arte, religione e moralità, lingua e razza I nell' età del Rame e del primo Bronzo 

Sui circoli V. bibliografia al capitolo Il. Sui dolmens ibidem e G. LILLIU, Relj
gione cit., p , 68 (con bibliografiaèompleta). Sui dolmens della Cor8ica, G. LILLIU, 
in «Bull. Paletn. It., », 1943, p. 143 8S. (ivi bibliografia precedente) e R. GROSJEAN, 
Filitosa et sJn contexte archéologique, in, « Monuments Piot », t. 52, fa8c. I, 1961, 
p. 7 sS. Sui 40lmens di ~inorca, J.'MAscARo y PASARIUS, Els monuments megalitics 
a l'ilIa de Mjenorca, Barcelona' 1958"p. 45 5S.; sulla diffusione pastorale del dolmen 
dal Lazio alle Puglie" S. PUGLISI, ,La civilta appenninica, Sansoni 1959, p. 43 sS. 

,	 G. LIL~U, Religione cit., p. 20/(<< domus» di Anghelu Ruju, Marinaru, Serra 
is Araus); S HAEFFER, Stratigraphie cit, (ri8contri di ' ipogei del Vicino Oriente); 
BERNA~Ò BR A, La Sicilia prima cit. ' (riscontri di ipogei della Sicilia); J. D. EVANS, 
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Segreti dell'antica Malta cit. (ri~contri di ipogei di Malta); C. ZERVOS, Civilisation 
cit., p. 239 1 fig. 275 (<< domu» n. 5 .di Campuma~oÌ'e - Busachi); G. LILLIU, Preistoria 
cit., p . 988 (<< domus» a liIngo corridoio); C. ZERVOS, Civilisation, p. 249, fig. 281 
(<< domu» ~ capanna rotonda di .Bonorva); ID., p. 244, fig. 289 (<< domu» a camera 
con sOffitti ' a doppia falda di S. Andrea Priu); G. CHli.LO, Studi Sardi, XII-XIII, 
I, 1955, p.' S7 ss., tavv. II, V-VI (Noeddale); J. MASCARò PASARIUS, Els monùments 
cit., p. 53 s. (ipogei di Minorca); G. LILLH.r, Religione cit., p. 78 (<< clomus» con 
pilastri e s~gni di" protomi bovine). 

G. Ln!.LIu, Religione cit., p.39 ss. «altare» di Monte d'Accoddi - Sassari). 
R. BIAiNClII BANDINELLI, Organicità' e astrazione, Milano 1956, p. 000 ss. (con

cetti di arrte naturalistica e arte astratta); G. LILLIU, Religione cit., p. 35 ss. (sta
tuette di *.acomèr); A. SEGRE,' Studi Sardi, XIV-XV, I, 1958, p. 5 ss. (graffiti 
schematici j li Grotta Verde . e Grotta San Marco); E. ATZENI, I villaggi preistorici 
cit., p. OO~ (<< domu» con disegni incisi di Koròngiu - Pimentel); G. LILLIU, Reli
gione cit., )).20 ss. (stele di Serra is Aralls), p. 24 (pietre fitte con incavi mammel
liformi), p. ~3 ss. (statuette marm()ree di Dea Madre), p. 76 (pittura nelle « domus »). 

G, Ln:JLIu, Religione cit., pp. 7-96 (religione e moralità prenuragica). 
C. MAFIA, Sull'antropologia dei P,roto~ardi" Sinossi iconografica, in «Rivista di 

Antropolog~a », XXXIX, 1951, p. 3ss. (<< estratt.o); L. BRIAN-F. SEGlIENE, Contributo 
alle conoscenze sull'antropologia dei protosaT1di, in «Annali di ricerche e studi di 
Geografia» XVII, Genova 1961; p. 97 ss~ (razza). 

M. PAf-LOTTINO, La Sardegna nuragica çit., p; 22 5S.; A. SANNA, Introduzione 
agli studi i linguistica sarda, Cagliari 1957, p. 143 ss. 

V - L'età media e finale del Bronzo, il Nuragìco arcaico 

G. LI:ljLIU, Ciottolo . inciso prenuragico ,della grotta sarda di San Michele 
d'Ozieri - Sassari, in «Archeologia classica », X, 1958, p. 191 S5. (pani di rame 
egei); ID., IThe nuraghi of Sardinia, in «Antiquity », XXXIII, 1959, p. 37 s. 
(influenza ~icenea in Sardegna); ID., Il nuraghte di Barùmini cit., p. 164 s;e
J. COURSA ET, P. R. GIOT, J. LE RUN, in «Antiquity », XXXV, 138, 1961, p. 148 
(cronologia di Barùmini, col Carbonio radioattivo 14). 

F. VIV NET, Not. di Scavi, 1891, p. 324; G. PINZA, Mon. Ant., 1901, col. 84 ss. 
(<< domu» , i Bunnànnaro); L. GOUIN, Bull. Paletn. It., 1884, p. 155. (grotta 
S'Oderi); E'. VIVANET, Not. di Scavi, 1891, p. 416 55. (grotta di Genna Lua5); 
A. TARAME~LI, N ot. di Scavì, ì905; p.25 55. (grotta Nicolai); I. SANFILIPPO, N ot. 
di Scavi, 1893, p. 528 5S. (grotta del Bandito); G. LILLIU, Riv. Scienze Preisto
riche, I, 19t' 6, p. 105 (grotta di Punta Niedda); ID., Religione cit., p. 75 (grotta 
di Coròngiu Acca); F. ORsoNI,Deiprimi abit,atori della Sardegna, 1881, G. A. Co
LINI, Il sepo creto ,di Redemello di Sotto ed~ ' if periodo eneolitico in Italia, I, 1899, 
p. 120 55., G. PINZA, cit., éol. 15 55., G. PATRONI, Not. di Scavi, 1901, p. 381 55. 
(grotte di S~n Bartolomeo e S.Elia. - Cagliari). , _ 

E. AdENI, Stazioni all'aPèrto cit., p. ' 94 55. (tomba di Kùkkuru Nuraxi); 
G. LILL.Iu' j Rèligiane cit., p.68 (dolmen5); ID:, Studi Sardi, IX, 1950; p. 462, 
G. CHELO, tudi Sardi, XII-XIII, I, 1955, p. 85 S5. (<< domu5» con facciate a 5tele 
curvilinee) . 

G. LILIjIU-M. L. FERRARESE CERUTI, La «facies» nuragica di Monte Clara 
cit., G. ATZORI, Stazioni prenuragiche cit., p. 279 55. C. PUXEDDU, Nota preliminare 
cIt" p. 32 55. E. ATzEN, I villaggi preistorici cito (cultura di Monte Claro); E. CONTU, 
Studi Sardi, XIV-XV, 1958, p. 129 55. (tomba di Ena Muro5); G. LILLIU, Studi 
Sardi, VIII,_ 1948, p. 41 S5. (tombe di giganti). 
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I - L'Età del Ferro, il Nuragico apogeico e il Nuragico recente 

E. PAf, La Sardegna prima del dominio romano cit., ID., Storia della Sarde
" ' gna e dellal Corsica durante il dominio romano, Roma 1923, I, p. 13 sS., C. BELLIENI, 

La sardegtai e i Sardi nella Civilt,à ,del mondo antico, I, 1928, p. 41 sS., P. MELONI, 
La eronolo ia delle campagne di Malco, in «Studi Sardi », VII, 1947, p. 107 sS., 
G. LILLIU, Studi Sardi, XlI-XIII, I, 1955, pp. 128 sS., 310 sS., 429 ss. (vicende 
storiche de~ Sardi e lotte coi Cartaginesi ed i Romani). 

G. Ln:jLlu, Il nuraghe di Barùmini cit., p. 437 ss. (spazio 135 ed il Nuragico I 
inferiore d}.Bal'Ùm, ini - Nuragico, medi, o I); ID." Studi Sardi, VIII, 1948, p. 43 ss. 
(tomba di iganti di Goronna) ; ID., Religione cit., p. 73 (fonte di Sos Malavidos 
e a p. 72 . (elenco di fOI)ti nuragiche); A. TARAMELLI, Mon. Ant. Lincei, XXIII, 
1914, col. ~26 ss. e LILLIU, Studi Sardi, XIV-XV, I, 1958, p. 287 s. (pozzo di Sàr
dara); G. ILILLIU, ibidem, p. 200 ,ss. (pozzo di Su Putzu - Orroli); A. TARAMELLI, 
Il ripostigli~ dei bronzi nuragici di Monte sa ldda, in « Mon. Ant. Lincei », XXVII, 
1921, col. ~ ss. e G. LILl.IU, B, rO,nzetti ,nuragici , da Terralb, a (ca, gliari) , in «Annali 
delle Facol à di Lettere e Filosofia e di Magistero dell'Università di Cagliari », 
XXI, I, 19 3, p. 17 5S. (bronzi ,del commercio ' estero del medionuragico I).' 

G. LILLIU, Il nuraghe di Barùmini cit., pp. 236 sS., 455 ss. (fase c= Nuragico I 
superiore d~ Barùmini e spazio n. 1,35 a livel,lo di strato c,); ID., Preistoria cit., 
p. 993 8.; <D. ZERVOS, Civilisation ,cit., p. 101 sS., G. LILLIU, Il nuraghe di Barù
mini cit.,p\ 277 S8. (villaggi nuragici); Ibidem, p 284 ss. (il «Parlamentino» di 
Barùmini); 1>\. TARAMELLI, Il tempionuragico ed i rnonumenti primitivi di S. Vit
toria di Seritti, in,« Mon. Ant. Lincei », XXIII, 1914, col. 313 ss.; ID., Not. di scavi, 
1922, p. 29 ; ID., Nuove ricerche nel santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, 
in «Mon. nt. Lincei », XXXIV, 1931, col. 5 ss. (santuario nuragico di Serri); 
V' ,MOSSA, IArchitettura domestica in Sardegna, Cagliari 1957, p. 182 ss. (per le 
somiglianze del santuario nuragico con le «cumbessìas» o «muristenes»). 

G. LILMU, Studi Sardi, XIV-XV, 1958, pp. 226 sS., 263 ss. (tombe di giganti 
a struttura, lsodoma); E. CONTU, ibidem, p. 157 S8, (tomba di giganti di Motrox'e 
Bois-U 8ellU8~!. 

A. T AR( MELLI' Il tempio nuragico cit., col. 329 8S. ; ID., Il tempio nuragico di 
S.Anastasia di Sàrdara (Prov. di Cagliari), in <~ Mon. Ant. Lincei », XXV, 1918, 
col. 36 ss.; ,ID., La ricerca archeologica ,in Sardegna cit., p. 38 S8.; G. LILLlU, 
Appunti sul al cronologia numgica cit., p. 161 S8.; C. ZERVOS, Civilisation cit., 
p. 27.5 SS.; (];. LILLIU, Studi Sardi cit., p. 216 SS. (templi a pozzo di tipo recente); 
C. ZERVOS, Fivilisation cit., p. 214 SS. (ceramiche ornate con disegni geometrici dai 
templi a POl O)'

c. ZER ,o s, Civilisation cit., pp. 188 ss., 292 (templi a mégaron di Dorgali ed 
Esterzili). 

A. TAR MELLI, Mon. Ant. Lincei, XXV, 1919, col. 800 ss. (Funtana Sansa); 
VIVANET, Not. di Scavi, 1882, p. 308 ss. (Forraxi Nioi); G. LILLIU, Rapporti fra la 
civiltà nuraglca e la civiltà fenicio~punica in Sardegna, in « Studi Etruschi », XVIII, 
1944, p. 3231 ss.; ID., Cuoiai o pugilatori? A proposito di tre figurine protosarde, 
in «La parpla del passato », LXVII, 1959" p. 302 (relaiiòni saroo-puniche e 
'Sardo-etrusche). 

" ' . {}: LILL~U, Il n?"raghe di Baritmirti cit., p. 314 ss. (il villaggio recente, del 
' N'titaglco II - Nuragrco finale I). ' 

VII - A chitettura e arte, religione e moralità, società nell' età dei nuraghi 

G. 	 LILL U, I Nuraghi. Torri preistoriche di Sardegna, La Zattera, Cagliari 
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1962 (architettura militare); ID., Studi Sardi, VIII, 1948, p. 43 S5.e 'Studi 
Sardi, XlV-XV, I, 1958, p. 228 55.; C. ZERVOS, Civilisation cit., p. 256 55. (archi
tettura fJneraria); G. LILLIU, Studi Sardi cit., p. 197 5S.;C. ZERVOS, Civilisation 
cit., p. 276 ss. (architettura religiosa); G. LILLIU, cit., p. 200 ss. (Su Putzu); A. TA
RAMELLI" Mon. Ant. Lincei,XXV, 1918, col. 33 ss. (S. Anastasia); ID., Not. di Scavi, 
1919, p. 1170 S8. (pozzo di Ballao); lo., Mon. Ant. Lincei, XXIII, 1914" col. 329 
(Santa Vtttoria); lo., Not. di Scavi, 1924, p. 522 S8. (pozzo di Pérfugas); G. LILLIU, 
Studi Sa~di cit., p. 216 88. (pozzo .di Su Tempiesu), p. 272 S8. (echi di architettura 
greca nelf'àrchitettura funeraria e religiosa); lo., I nuraghi cit., p. 000. (tempio a 
mégaron ai Domu de Orgìa·Esterzili). 

G. L~LLIU, Sculture. della Sardegna nuragica, La Zattera, Cagliari 1956 (arte 
e scu1tur~ in bronzo). . . .. ' . ( 

R. PETTAZZONI, La religione.primitiva in Sardegna, Piacenza 1912; G. LILIJIU" 
Religione Icit. (religione/ e moralità). '. ' . '. ..JC 

E. Pt IS, Sulla civiltà dei 71uraghi e sullo sv'iluppo sociologicodella Sa1Ttleg~a.; 
G. LILLI'I', Il nuraghe cit.; ' p. 325 S8.; F. CAGNETTA, Inchiesta su Orgo~olo, in 
«Nuovi Argomenti », n. lO; sett.-ott. 1954, 1>;43 88,; A. PrGLIARU, 'La vendeitta 
barbaricinla come ordinameritogiurid'ico,Milano 1959 (la 80cietà nutagic!l !\Ile 
origini e f elle discendenze attuali). ' 
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MUSEOGRAFIA 

I d cumenti che si riferiscono alla/civiltà di cui abbiamo trattato in questo 
libro sonp conservati nella massima parte nei Musei della Sardegna; oggetti si 
trovano ~nche, in Musei Peninsulari (Torino, Roma - Preistorico Etnografico L. Pigo
rini) e strfinieri (British Museum di Londra, Louvre di Parigi). 

DiaI~lO un cenno sui Musei della Sardegna. . 

Il ~useo Archeologico Nazionale di Cagliari, il maggiore, accoglie il complesso 


più im,p~tante , delle collezioni preistoriche e p, rotostoriche isolane," form, atesi in 
parte <;0 doni e accessioni dell'BOO (doni Spano e Vivanet, fondo Museo Reale), 
in maggi r parte con i materiali ,degli scavi del primo quarantennio di questo secolo 
(soprattu~to del Taramelli), L'insufficienza dei locali non consente l'esposizione 
delle. suppellettili avutesi negli scavi più recenti, fra quelli, quelli estesi e ricchis
simi di B rùmini (Lilliu). 

Tra le collezioni più distinte e significative sono: per il neolitico gli oggetti 
di Santo Stefano; per il calcolitico i complessi delle domusde janas di An
ghelu Ruju, della grotta di San Michele di Ozieri, dei circoli tombali di Arzachena, 
delle stazioni litiche del Cagliaritano. Da segnalare anche le statuette basaltiche di 

( Macomèrl le figurine marmoree degli ipogei e la stele di Dea Madre di 'Serra is Araus,' 
Dell' , tà del Bronzo (antico e 'medio) sono notvoli l'insieme di ceramiche da 

Bunnànnro e dalle grotte dell'Iglesiente ed il gruppo di vasi da tomba a cista di 
( 	 Kùkkuru INuraxi (cultura di Burtnànnaro). Per il Bronzo medio hanno significato 

grandi pani di rame con segni alfabetici minoici dal nuraghe di Serra Ilixi-Nuragus 
(secolo x '; a. C.) ; e del Bronzo recente è documento importante il bel gruppo vasco
lare dell~SepOlture di Monte Claro e Sa Duchessa -Cagliari. 

Le anifestazioni più spettacolari e vive dell'età del Ferro (Nuragico medio 
e recente) sono costituite dalle figurine di bronzo (gruppi più rilvanti quelli di Uta, 
Abini, Se ri, Terralba, ecc.). Ma non mancano di interesse anche i prodotti della 
metallurgi'la non figurata nuragica (forme da fondere,armi e strumenti di bronzo 
taluni di l attura finissima, da, depositi noti nella letteratura archeologica: Monte 
Idda, Chilivani, Forraxi Nioi, Abini, ecc.). Soprattutto ceramiche (distinte quelle di 
l?anta Vittoria e di aSnta Anastasia) ma pure oggetti di altra materia (bronzi, paste 
vitree, av~ri ed osso, ecc.), insieme a pezzi scultorei in pietra (da Serri), precisano 
l:as~etto .4~i \empli a. P~~z? Pe:r i ;x:uraghi.' .e per ~Iperiod? apo.gei~o di essi, -so~o 
slgnlficatl\tl gh oggetti htlCI, metallICI (anm m particolare), I restI dI pasto e speCIe 
le stoviglie, per lo più robuste e lisce (non mancano però le decorate in vario stil~), 
avutesi da5. grandi complessi architettonici di Losa, Lugherras, Palmavera ed altre 
torri minchri. Vasi inornati della collezione Gouin, dal territorio di Abbasanta, 
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. ! i'nformano lsul carattere 'degfi '~gg~tti delle « tombe ,di giganti» contemporanee, come 
sViluppo, ài nuraghi: .. ' . . . . ' 

Il .MJ,lseo Nazionafe «G. A . . Sanna» di Sassari, contiene piccole collezioni 
paletnologiche, ' ma è destinate,> a sVilupparsi e potrà dirsi già importante quando 
sarà in gddo di accogliere gli. oggetti · derivati dagli scavi recentissimi della Soprin
tendenza ~lle Antichità delle ProVincie di Sassari e Nuoro (direttore G, Maetzke). 
RicchissimI ì materiali ritrovati presso l'altareprenuragico di M.d'Accoddi - Sassari: 

Per 0fa si segnalano le accessioni integrative di quelle del Museo cagliaritano, 
dagli scaVI di Anghelu Ruju (D. Levi) e San Michele; un gruppo di . vasi da Osilo 
(Abe~zu ~ 80.s Lac~eddos);. c~ra~c~e varie della. Collezion~ .V. Dessi, di recente. 
acqUIsto. Tùttl questl oggettI SI nfenscono a tempI prenuraglcl. 

Per lletà dei nuraghi,si ricordano . alcune forme di stoviglie dal nuraghe 
Santu An1!ine, altre dal nuraghe Piscu-8uelli. Ma il periodo nuragico è meglio 

" segnato dal una quarantina di bronzetti, fra cui alcuni di raro valore (spade votive 
da Pàdria)l' . 

. Nel P*CCOIO Antiquarium Arborense - Oristano, si conserva una grande quan
tità di ma eriali, .soprattutto litici, . provenienti dalle ricerche dello Zanardelli nelle 
stazioni p enuragiche dell'Oristanese. Vi si conservano anche stoviglie da nuraghi 
del 8inis [(acquisti Pischedda) e otto bronzetti (figurine e navicelle di incerta 
provenienz!J,). 
. Un ~ruppo di oggetti paletnologici si trova nelle collezioni del Museo di 
Antropolo~ia annesso all'Istituto di Antropologia dell'Università di Cagliari. I 
materiali grenuragici e nuragici vengono soprattutto da scavi in grotte operati nel
rAlgheres~ e nell'Iglesiente. . 

Inter~~sante la ' raccolta privata di C. Puxeddu' in Mògoro - Cagliari, costituita 
di migliai~. di pezzi litici e ceramici dal centro preromano di Puisteris (anche una 
statuina IIlarmorea di Dea Madre). 
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