
Civiltá preistoriche delle isole eolie 

Le isole Eolie eranó fino pochi anni addiaro presswhe ignote 
da1 punto di viata plreistarico. 

A parte sporadid fimenimenti di amette levigate e di oasidiane 
lavorate, un solo scavo sistematico vi era stato-fatta nel' 19% da1 
Sen. Paolo Orsi nella contrada Diana dell'isola di Lipari (1). 

Scopo dello wavo era stata l'esplorazione della necrogoili greca 
e romana dell'antica Lipari a per caso al di sotto delle tombe era 
venuto in duce uno strato preistoiico con abbondantissima industí-ia 
SU ossidiana, ceramica d'imipasto en un frammento di ceramica di- 
pinta a tremolo sottile maigimto, CM ansa a rocchetto, del tipo 
ben noto nelle Puglie e n'el Matsranb, che aveva permesss di classi- 
ficare come neolitica quella stpzions (2). 

Convinto che le piccole iso'le dovessero aver avuto neili nmlitico 
un 'impo(;tanza di primo piano e considerando d'alha parte che la 
richezza di ossidiana, doveva aver susciiiato nel neolhico una Eniensa 
víta nelle isole, iniziai fin da1 1942 una sistematica es~lorazione 
dell'arcipdlago eoli'ano. Le ricerche, interrotte dalla guerra., rrpre- 
ser0 da1 1946 a oggi. 

Fin dalla prima ricogri-iziene (Luglio 1942) mi resi conto déTIa 
straordinaria ricchezza di resti pkistorici in quasi tutté. le is&le. i 

In mdtissime zone i campi nereggiavano di scheggie & oasidii- 

(1) P. ORSI: Bul.bWino Q Ptileboht:@a Italiana, L#LVIH, i;g%8, ,P. la; %ti- 
- &e de@ M df Antk&t&, lW, p. 61. & , ,, ~ 

(2) . U. REiUNi: "La piJiu antica. ceramica dipinta in Et$li$'>"Roht, %401- 
. i ,  > leione MeridioW editriibe, lm, %v. G,3 e p. 106. . A . 
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na, residui di una intensa lavorazione preistorica durata per seioli. 
Giacimensi di ossidiana esistono solo nell'isol~a di Lipari. Due 

dei molti crateri che costit~iscono~ l'ossatura dell'iso'la, que110 d'el 
Monte Pelato e que110 detto la Forgia Vwchia, sopra l'attuale bor- 
go di Canneto, hanno eruttato grandi colate di ossildiana. La pih 
appariscente é quella dellfe Rocche Rosse, eruttata daml Monte Pela- 
to, grande fiumle nero che, aprendosi un varco nella barriera di 
bianche pomici, raggiunge il mare alla Punta della Castagna all'estre- 
mo, Nord Est dell'isola, fra Canneto e Acquacalda. Ricerche recenti 
di ~Gilorgio Buchner (3) hanno pero indotto a credere cha I'eruzione 
a cui si deve talse colata sia di eta relativamente recente. Le pomici 
proietfate nella ,prima fase, esplmiva, di quella stessa eruzione di 
cui k coiata di msididra rapprwnta  1% fdse finate, dfusiva, si so- 
vrappongono infatti in regione Pa-pesca a un suolo battuto terroso 
in cui, insieme a resti di carbone e a scheggie di ossidiana, racco- 
gliemmo anche un frammento di oeramica. Ma comunqu'ei le  pomici 
dell'ultima eruzione qicoprono numerose minuri colate di ossidiana 
affioranti sulla riva del mare, che ben avrebbero potuto essere sfrut- 
tate dai ,primitivi. 

1 

1 

PANAREA 

Le  nostre ricerche si concentraron0 dapprima supratutto nell'iso- 
la di Panarea (4). Oltre a minori zone povere di matterfali (Caste- 
110, Punta' di ' ~ r a u t o ,  ecc.), si scavarono qui tre stazioni preis- 
torich'e, Alla Calcara si trovarono due strati preistorici, di cui quel- 
l o  superiore, attribuibile alla prima et4 del bronzo, era caratteriz- 
zato da numerosi poezetti circ~lari  fatti coa grandi ciottoli ilavici 
levigati da1 mare, raccolti nella spiaggia vicina e eementati con fan- 
go vulcanice tratto dalle vicine fumarole (Lam. 1). Misurano circa , 

un metro di diametro ed altrettanto di ~profondita e dovevano essere 

(3) G. BUCHNBIR: 1) ''GiacimenZo di o&dlam di Lipari". 2) 'CUin!dus- 
tria dell'officina in contrada Papesoa", RTvista .ai p r ~ i o h e , - I V ,  3-4, 
1949, pp. 175 e 180. 

( 4 )  L. BERNABO BREA: Notizie degli Scavi, lM, p. 222. 
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CIVILTA PMISTORICHE DELLE EOLIE 3 

datinati alía consorvazione delle granaglie. Erano cio& dei pikcoli 
sillos. 

Lo  strato inferiore invece era costituito da un a m a s s o  di coc- 
ciame e di llame, scheggie e nuclei di ossidiana con pmhiasime selci 

Fig. l.-+Pamwe&Stazione preistorica della Calcara. Strato inferiore neditico. 
Punta ¡di arpione di ossidiana e cuspidi di freccia e mimobulino in selce. 

lavorate, fra queste varie Yreccie a base arcuata e uno splendido 
mierabulino (fig. l."). Alcuni frammenti di ceramica a superficie ros- 
sa lucida con anse caratteristiche permettono di attribuire questo 
strato a una fase tardiva del neolitico, alla stessa fasse cioe della Sta- 
zione di Diana ndl'isela di 1,ipari. 

2.-PIANO QUARTARA 

Una seconda stazione di Panarea é quella del Piano ~ u a i t a r a ,  
attribuibile alla prima etA del bronzo, ma caratterizzata da anse 
pizzute che non comparvero finora altrove nelle isolle. 

La terza e piii importante 6 quella del! Promontorio del Milaz- 
zese (5). 

Questo promontario -si protende nel mare con pareti scodcese, 
dirupate, ,pressoch& inaccesibili ed é congiunto all'isola solo da una 
stretta sella, assai facilmente didendibile. (Lam. 11, 1). 

(5) L. BERNA= BREA: "Vilkqgio deli'eta del .broneg nell'isoia di Pana- 
rea". Boiletino cd'Arte del Ministero della Pubblica Istruzíione, 1951, p. 31. 



Constituiva quindi una vera fortezza natukale e per &esto Q sta- 
to  scelto,a sede di un villaggio. 

Questo ppromontorio, che ha la forma de una falce e cka raochiu- 
de una insenatura .profonda, si compone di tre dossi sucmsivi, 1'0~-  
timo dei quali é ora quasi inaccessiljile, ma dovsva essere pih facii- 
mente raggiungibiie nell'antichita, prima chc: l'erosione marina s- 
truggesbe v* la sella che $0 congiungeva ai' secoado. ? 
Sd ,primo & questi dossi gli gcavi miseqo in la+px~ i resti di ve@tui., 

na eapanne '(Lam. 11, 2), qua& tutte a pbn ta  ovde, mehe cir&& 
sct.Itte da un recinto quadrato a sj.i&oiit smussa&c 'una sola setkmgw' 
lare &am. 111, l), dellq quali auad wfr~pe la &wta $pe&Jamehte - 
conser$ata. In  molte s i  t r~varono  rpacirí~, ma&elli, rnortat'gi @e- 
Pfa lavica. Tn qua'lcude a@ti  di pavimemitazioñe az$rowe l a ~ r e  :o 
banchine aderenti alle pareti. 
.LQ stmto arc$eol&gico é di tenue spessore .e unitario appar tewn~ . .  . 

d o  ad un unica. &se Culturale. 
3b11o su1 pmfn6ntwio esfremo S? miser6 in luce d-ree capanne i& 

postata (Lam. 111, Z), anzich& sulla viva roccia come le akre, su un 
forte strato di loess vulcanico, e conservanti i muri perimetrali per ' 

un'altezza di oltre m. 1,50. Esse si sovrappongono a pozzetti del 
tipo di quelli dello strato superiore della Calcara e ai raccolse qui 
anche qualche frammento con decorazioni analoghe a quells di Pia- 
no Quartara, attribuibili perci6, come i pozzetti, .alla prima stii del 
broneo. 

Ma il complesso del materiale del Milazzese é, como abbiamo 
detto, cuQturalmente unitario. 

La ceramica é, nella sua massima quantita, di tipo assai simile T 

quella delle stazioni e necropolli costiere del Siracusano dell'eta de 
bronzo.: Thapsos, Cozzo del Pantano, Plemmirio, Matrensa, Flori 
dia, Mdlineilo di Augusta (61, 

Caratteristiche sono sopratuttu le grandi cope soprelevate su aItc 
piede tubolare, fornite di piccole anse dalla quali si digartono ner 
vature r21,evate che formano volute contrapposte al centro d e  cias 
cuna fxcia (Lam. IV, núms. 1, 2, 3) e le bottiglie a corpo ovoidale 

(6) P. ORJSI, ''Conkibuti aUi&rche&@s preeP& Sioule", BuU. Pa5.?tn. 
Kt. XV, 1889, p. 197 (Macrensa); ''La nwropoli sicda del P l~mir io" ,  ivi. 
XV'II, 1891, p: 115; "M due sepoicreti siculi m1 territorio di Siracusa", 
Archivio Storico Sidliam, 1893 (M&-); "Necrop~li sicda prew Si~sa- 
cusa con vasi e bronzi meenei", Mari. Ant. dei Lincei, 11, 1893 (Cozzo del Pan- 
tano) "; "'Thapsos, necropoli sicu'acon vasi e bronzi micenei", ivi. VI, 1896; 'Ne- 
cropotli di Milooea o Matrenlra", Bull. mletn. It., XXZ1S, 1903, p. 1% e tan.  X- . 
XII. . 
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decorato con fascia a zig-zag liscia in cam@o punts&ato o tratteg- 
giato, ad alto collo -1isci0, fornite di una grainde ansa vetica4e da1 
ventre all'orlo (Lam. V, 1). La ceramica rozza 6 rappresenbta so- 
pratutto da grandi orci per acqua, da larghe teiglhe piane (Lam. IV, 
4), da fruttiere su alto pied'a coai~co, da dolii (Lam. V, 4) forniti di 
quatro piccole ame sulla spalla e di due anse maggiore su1 ventre. 
Compaiono anche diversi tipi di olle, di pentole e di tazze, nonche 
dei vasetti minuscoli, tronco conici o a piccola bottilglia. 

Ma con questa ceramica, che si deve considerare locale, anche 
se non é prodotta nelle isole che mancano di argilla, si associano . 
due dlassi di ceramichle importate : I'una da'I mondo uappenninico» 
dell'Italia peninsular@, I'altra da1 mondo miceneo. Le ceramiche 
appenniche sono rappresentate prevalentemente da scodelle fornite 
di grandi anse traforate, soprelevate sull'orlo. Esse trovano i con- 
fronti ~piu stringenti nelle isole della Campania sopratutto a Ischia 
e Vivara (Scavi Buchner) (7). 

Le  ceramiche micenee (un cratere e' un anforetta (Lam. V, 2) 
quasi completi e numerosi fram,menti) aplpertengono a'l Late M h o a n  
III a della classificzzione del Furumark (8) e possono, sulla base di 
questa, essere datate al XIV secoilo a. C. E questa d'altronde la fase 
a cui sono attribuibili anche le numlerose ceramiche micenee delle 
gia ricordate nwrogoli del Siracusano. 11 fatto piii singolare 6 la 
comparsa sui vasi di impasto di tipo !locale di un notevole numero di 
contrassegni, ora numsrali, ora grafici, 'la maggior parte dei quali 
trova riscontro nei segni delle scritture minoico-micenee e sopra- 
tutto nella Linear A di Creta (9). 11 largo uso di contrassegni sui vasi 
ha riscontro in molte localita del mondo minoico-miceneo (10). 

E comunque questa 'la prima testimonianza di un uso della scrit- 
tura nel Mediterraneo wcidenta'le. 

Quasi assente é al Milazxese l'industria litica. L'uso del metallo; 

(7) G. BUCHNER: clNota preliminare suIIe ricerohe preistoriche 'ndl'isola 
di ISGhia", BulL !di PaWn. It., 1, 1936-37, p. 65. 

A. R I T W N  e G. BUCHNER: '<Origine e pwako dell'iso!ia d'lwhia". Na- 
poii, 1949. 

(8) A. FURTJMARK: "The ~ o n o l o g y  of Mfcenean Pottee", Stodrhofi, 
1941. 

(9) L. BE?FtN-O BREA: Segni grarñci e contrassegni neilb cemiche  
dell'6ki del Bronpo delle &le Eolie". *os, 1, Salmanca, U51, in mrso di 
stampa. 

(10) A. E. KDBER: "The M i n w  Bdpts, &t. and '?3heorp3', in AanePican 
Journal of Airchaeoiogy, LII, 1948. 



oltreche da fnistuli di bronzo, é attestato da una forma per la lu-' ' 9  ::?$+9j'' 
sione di nastri seaaalati. - . ,-Y,: , :LJ 

* & 

Numerose le fuseruole, aassai grandi, sferoidali o a disco, e gli 
uncini Iittili. Sono presenti corni fittili votivi. 

11 

STROMBOLI, FILICUDI, ALImCUDI, SALINA 

Numerose traocie di vita preistorica sono state segnalate nelle 
altre isob. Selci sparse e ceramiche nella penisofla Basiluzzo, una 
stazione s,u% timpone di Ginostra nell'isola di Stromboli (11). Atten- 
dono di essere scavate d u e  vaste stazioni a'l Capo Graziano nell'isola 
di Filicudi e in quella di Alicudi. Da Malfa nell'isola di Salina pro- 
viene oltre a frammenti sparsi, un corredo tombale neolitico (12). 

8 j j 8  ' f >  ,L+;-, 
* * LIPARI ,: 

a,,' . ' l l ! , . > ' l :  -3: ; ;, <; *!T ;]l :o,*-?,,:, [ ! ! , j : * t r h t l * ;  +,!,?;,:% .,l. . E , - 
Nelli ultimi mesi oggetto di intense ricerche é stata la princihale 

delle isole, quella di Lipari. Si identificaron0 qui traccie di vari abi- 
tati preistorici a Piano Conte, a S. Nico'la ecc., si saggio nuovamente 
&la stazione dslla contrada Diana, ma si esploro sopratutto quylla che 
fu sempre la sede del centro abitato dell'isola : i1 castello 
di Lipari. 

.E questo un roccione di ossidiana dalle pareti dirupate che in- 
combe su1 mar5 dominando due inwnature, che costituistono due 
rpiccoli porti naturali, Marina Corta a Sud e Marina Lunga a Nord. 

Sull'alto del1 Castello trovb posto la citta greca, della quale null' 
altro sussiste di visibile che una torre d'ell'antica cinta muraria: in- 
corporata nelle fortificazioni medievali, ma conservante ancora ven- 
tidue assise di conci (13).La citta continuo a vivere nell'eta romana 
e in quella medievale, alla quale appartengono una parte delle for- 
tificazioni. Ma il maggior compJesso dei bastioni. che facevano di 

(11) G. BUCENER: "Traccie di abitato neolitico e greco neii'isola di Strcun- 
bali", in Rivista di Sqienze Preistoriche, IV, 3-4, 1949, p. 207. 

(12) L. BERNABO BREA: N&izie degii Seavi, 1947, p. 220. 
(13) P. QMI: Nortizie degii Soavi, 1929, p. 53, Ag. 50. 
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Lipari .una poderosa fortezza é M tempo ddla dominazime sp@- 
noIa ed é stato costruito probabilmente dopa il terribi'h s a c c h a i o  
di Khair-ad-din Barbarossa ne1.1544 (14). Solo da1 XVIII secolo in 
poi la citti si sipost6 in basso nella piana a.1 piede dell'act~poli ave 
é attualmente e sull'antica rowa restaron0 sole la cattedrale e a'lcu- 
ne chiese. 

La citti greca Iu fondata dai Cnidi e dai R d i i  reduci dalla sfor- 
funata spdizione di Pentatlo a Lilibeo. Ma la leggenda narrataci 

__.._......L...... .. ...-.... ....... _-.-.___ .____.-.....---Y... {. ..........;..... Q. $,.;v. ............ 

...' . , .  ..- ................... 
__.___-.---a .---a -+.__ 

>p.. -----__._____/- 
..___--...L. .................. ---- -d.... Q ,;*] 

. . 
i H . 4 

7 i 
i \ 
4 .......-..-. -3 L. e ; .... qw 

iEg. 2.-Wari, Acrapoli. Fome de la cera& di impasto del n@lticso antk2.o 

a da Diodoro (15) ,par12 di precedenti abitanti. Egli narra che Liiaro, 
figlio di Ausone, re degli Aúsonii, alla morte del padre, venuto in 
discordia, coi fraberli per  la spartizione dell'eredita paterna con una 
schiera di compagni sarebbe venuto a colonizzare le isole prima de- 
serte. 

,Alla corte di Lipari si sirebbe recato Eolo, che ne avrebbe spo. 
sato la figIia Cianse e, restituendo Liparo secondo la sua voIont2 a 
Sorrento, suo gaese d'origine, avrebbe regnato sulle isole. Eolo, 
era considerato un re saggio, giusto ospitale. 

Avrebbe avuto sei figli e sei figlie ch'e, spusatisi fra loro, avrebbe- 
ro regnaio sulle isale e su gran parte della Sicilia e &lla Calabria, 
rimitando le virtii del padre. . 

A1 Ioro arrivo i Cnidii avrebbero trovato le isole in prófanda 
decadenza, abitate so'lo da dnquecento abitanti che si dioevano dis- 
cendenti da Eolo. 

1 nostri scavi sull'acropoli di Lipari avevana lo  scopo di mettere 
in luce gli eventuali resti della cittii.gr&a a di ricercare le 'traccie 



di que&? piu an%iche popdaisni ohe la deggmda indiava essete 
t tbu te  su queliá rocca. , . 

I risultati, dbllo; wevo SUperZtOha di gran lunga cib-che &.si m- 
rebbe piotutcl atteadere. 

Essi rivelatono infatti S'esietmaa di un deposito strrltificata dello 
spessore complessivo di circa sette metri a diedero in va& trincee 
una successiofie strati!g?afica ancar pih completa e pmisa  di suella 

, della caverna delle Arme Candide. 
La successione stratigrafica osservata é la seguente: 
1) I n  basso a w&atto con la roccia si ,ebbe uno strato nwlitico 

con abbondantissima industria Jhica quasi esclusivamente~su ossidia- 
na (rarissimi pezzi di selce) e macine laviche. La c.eramica di qgesto 
strato si pub dividere in due categorie: 

a) Una cer'amica di  impasto luci~do, talvolta lucidissimo, con 
anse seinp'lici, generalmente ad anello formato da 'largo nastro, q u a ~ i  
sempre inornata (Lam. VI, 1) oppure dworata con sottili, finissime, 
~linee 'graffite dopo; eottura. Sovente n,ei vasi decorati con queita 
tecnica si hanno zone dipinte in rosso ocra su1 fondo nero o bruno 
dell'impasto. ~ u a l c h e  v d t a  si hanno tacche o bugne intorno agii 
orli. Le forme piLi comuni sono ~co~delle tronco coniche, seodsl~a e 
tazze a profilo pih curvo, orci e piií raramente fiaschi, 1 vasi ipi6 fini 
s ~ n b  le ollette a corbo sferoidale o sferico-schiacciato con basso. 
orl'o verticale intorno alla larga bocca (fig. 2."). 

b) La seconda categoria é formata da ceramica di argilla depu- 
rata, dipinta a grande fascie o fiammle rossa bordate di nero su1 fon- 
do biancastro roseo. Si ebbero di questa c'iase quattro.grandi olle 
presswhe integrle, due tazze emisferiehe, frammenti di altfi vasi ana- 
loghi, di fiaschi eoc: E questi la ceramica gih nota sopratutto dai 
rinvenimenti della ~ r b t a  delle Felci di ~ & r i  (16) e di M g a r a  Hy- 
blasa presso Siracusa (17). Per intenderei potremo denominarla ce- 
ramita dello sti'lIe di Capri (Lam. VI, 2 y 3). 

Da questo orizzonte si ebbe anChe alcúni anse  last tic he a forma 
di testa animale e la testa di un idoletto fittile. 

Assai interesante é ,la comparsa in questi strati di alcuni fram- 
menti di ceramica impressa dello stile di Stentinelle, ben nota in 

(16) U. RELLINI: "La Grotta delle Feki a Capri"; Mon. Ant. dei Lincel. 
XXIX, 1923, %VV. 1-11. 

(17) P. OWI:  ''Megg&m Ryiblaea., Tempio -o a& e viIIaggio neoli- 
tito", Mon. Ant. dei Lincei, XXVII, 1921, tavv. A, B, C. 



Sicilia,.ove ~<istituisce il piu ant ic ;~  or igonte  neolitico (18). (Lam, 
v, 3.1. 

1 frámhmenti della ceramica steritinelliana c m p a f i e r o  quasli tia- 

olusiv-amnte nella trimcea L ,nei due tagii- pi6 prdsnd i  sui quattro 
con cui fu esplorato il deposito. 

II problema, che sole suwesski s a v i  potranno risdlvere, d quin- 
di quello di definire se esista a Lipari una fase steni,ielliana, ante-. 
riore all'avvento della ceramica dipinta+ i cui deposiri, essendo nel 
,punto da noi scavato di wcessiva sottiglieeaa, siano stati wonvolti 
dalla continuazione ddla vita nella fase suc~essiva a. ceramica dipin- 
ta (creandosi casi la meccanica commistione dei dne o r k ~ o n t i  ehp! 
abbiamo .osservaho nei tagli pih prdondi, O se invece i pwhi  frm- 
menti della ceeamica stentineliriana rappraentino una irmporta%ione 
dalla Sicilia nelle Éasi pih antiche della cultura a oaamica dipinta. 

Certo é che a s e  appartmgano aedue orizzonti iulturali netta-. 
mente distinti, siciiiano l'una, eontinentale, itrlliano, l'altro. 

2) , L'orizzonte sucoessivo é caratterizzato da una ceramiea di- 
pinta molto diversa dalia precedeiite. Si tratta di vasi minori, dalle 
forme p i G  raffinate con piccole anse quasi sempre stranamente accar- 
tocciate oppure allungate a rocchetto. La decorazione é basara su 
un disegno minutq  quasi miniaturistico. 1 motivi.principali~, bltre il 
tremolo sothle rnarginato, sono sovente complicate derivazisni da1 
meandro o anehe spirali, scacchiere *c.. Se ns ebbe iin solo vaso 
completo e nurneroei frammenti (Lam. VI, 4 y 5). 

Nella ceramiea d'impasto, in-cui ora prevalgono colori chiari : 
rossastro o bruno giallastro, le anse predominanti sona quelb  tu'. 
bolari allungate. Sono frequenti le anwtte, o pseudo-ansette irm 

* forate, minuscole. Nei bicchieri cilindrico ovoidali 11, anse s m o  so. 
vente applicate p rop io  sull'orlo dei vasi. Meno .frequente la d a o -  

(18) P. ORSI: "Stazione miitica di Stentinello", Bull. Paktn: It., XVT, 
1890, p. 177 m.; C. OAFFICI: "Stazioni preistoriche di Trefontane e Poggio 
Rnssa in terrj.toPi9 di Paterntj", hlonumenti btiehi dei, Znn& 1915; 
"Contributi &lo sb(lio e1 nediticg sWano". SUB PaWa. It, XLX, W15, 
suppl.; ''iCan.tributo al10 studia de& Biia. peisbrics'', m i v i o  Btorieo 
per 18 GicIlia Orientale, XVI, XV9, 1919, 20 pp.; 'Ea st.a&&w neoUth üi 
Fontana di Peipe e {la cilrilki gi Ste@inW", Athi R. Aocad. di W@xi%?, Letbm 
e BeiL Arti in Paie-, XII, 1928; P. OWI: "Meg&m Eiyblaea, VilW$io mr 

Uico e t w i o  g~ceo e di ta!iuni siwpi&rWi vmi d3 Paterno", Moo. & t i a  
dei Lincei, XXViI, 1921; C. CAFElCI: "Note di pskt9wlagia sioMana, 1 grismi 
neolitiai", Bull. Pdetn. 1%. %Y, 18%; C. e X. OAPFbCI: Siziiien B Jüngere Pe, 
riada", in EBERT, Reailex d, trorge%$ü,, IEII, 1928, p, 188 =ggg e "S&JXWOS 
I$uiturP', ivi. pp. 4x4-418, 



raeione graffita vidno alla quals si trovano anche quelle a intaglío 
e a rilievo. E insohma I'orizzonte noto sopratutto attraverso i vi- 
IIaggí trineerati e le grotte del Materano e attraverso altri rinveni- 
~ n t i  neoYitici di fase wriore delle Puglie (19). Ar;sai intereseante il 
rinvenimento in questo strato di un anda di ceramica rmsa con ban- 
de incrociate nere, appartenente ad un vaso dello stile di. Serrafer- 
Iicchio, 

Continua abbondante 1'indu.vtria litica su assidiana. 1 materiali 
di qua to  orizmnte sono fin'ora scarsi e in pochi punti esso é stato 
visto in strato puro. Nella trincea M da cui si &be! rinvenimenti 
ipih a londant i  e p'iii gregevoli esso era swnvolto e frammistoc con 
il precedente orizzonte a ceramica dipinta dello stile di Capri. Dove 
dy.  visto puro, nella trincea N e P, esso era relativamente povero. 

3) L'or'izzonte successivo, attribuibile agli inizi cEell'eti del bron- 
zo, é uno dei piu r i~chi  e meglio rappresentati sull'acropoli di Lipa- 
ri. Di esso si.misero in luce anche i resti di due grandi capanno ova- . 
'li (Lam. VI, 6). 

La ceramica dipinta 6 ormai sfomparsa. AI sua posto suben- 
tra una grossolana ceramica d'impasto, parecchio rozza e pesante, 
decorata con inakioni a crwdo. Fra le forme piu c~rn~uni  e caratte- . 
ristiche sono le scodelle emisferiche con ampia gola s a t o  I'orlo e: 
panso, fornite di un'ansa orizzontale a cannone posta sotto la care- 
na (Lam,. VII, l y 2) ; gli seodelloni tronco:conici forniti all"interno, 
su1 fondo, di una grwsa ansa a ponticello e di un'ansetta minore 
posta all'esterno quasi a contatto col fiondo ( ~ a r n .  VII, 4 y 5); i gran- 
di orci sferici con alto orlo'ad imbuto intorns alla bocca, sempre de- 
corati con a-une linee incise orizzontaii alía base dell'orlo, e con 
due rilievi semicircolari sulla spalla entro i qvali stannu alcune 
grandi cuppelle (Lam. VIII, 6); gli orcioletti minlari fo-rniti di t n  
ansa verticale a nastro dall'orlo alla spalla anch'essi recanti i due ri- 
lievi semicircolari mlla spalla e decorati con alcune 'lince ondulate 

\ 

(19) B. B. K. BTEVEMBQN: "The Neolithic Cultures of SouUl Bbsk IblYv. 
PmmxUng of t.&? Fsc&i&mlc Smiety, 1947,' p. 85; A. M-: "La nwrqmü 
neol3Yica di Mo?&etta", Monum. AptLhi dei Iiincei, XX, 1948; M. MAYER: "Le 
st& preistoriiche di MoE&thya, Baxi, 1904; 6LMoid&ta und Matsra", Leipzig, 
1@24: A. .~ATT&: pglia! preistarbra", Ba~i,  1914; T. E. m: ' ' ~ t o r k c  
Fin& at Matera", Lhespool Annals af Ar&a&tlagy md Anthrowlagy, 1000; Q. 
QUAGLIATI: "Tonroe neolitiche tn Taranta e suo territosio", Bdl. Paletn. 
I*., XXXIZ: 1W; U. RELUNX: *'ScaVi preistorbci a erra  d'm", Not. BtxM,. 
1905; "La gPu antíco ceramica dipinta in Italia", Rama, 1984; D. R m A :  -La 
OrobtaL dei Ripistrelli e la G m k  Funerwia in Makrau, 3912; '%e mnd'i m- 
cee preistoriiche di Matera", Bull Paletn. It., XLIV-XLVI, 1W-26. 
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soringntali (Larn. VIII, 1 y S), i vasi a fruttiera e a copqii su alto 
piedo conico (Larn. VIII, 3, 4 y 5), i vasetti minuscoli imitanti ora le 
scodelle ecmisferiche, ora gli scodelloni tronco-conici, ora gli orcioli; 
le 1.;rghe iciotole a calotta derica decorate internambnts con Iarghi 
solchi orizzontali su1 fondo, i grandi dolii con pioco.10 orlo te& ad 
imbuto e quattro piccole ansette agplicate swlla larga spalla, ecc. 
(Lam. VII, 3 y 7). 

La ceramica piii rozza di uso domestico, inornata 6 costituita so- 
pratutto da grandi anfoM sferoidali biansate (Lam. VII, 6). 

1 motivi della decorazione incisa' sono pochi e ritornano con, 
grande frequenza. Predominano aopratutto le linee orizzontali on- 
dulate, talvolta alternate con linee rettq o- con file di punti. Fre- 
quenti, sopratutto negli scodelloni, sono corone di .denti di lupo 
punteggiati intorno agli orli e ai fondi. Compaiono anehe con una 
certa frequenza i cerchietti punteggiati o rowtte di punti. 

Frequentemente nelle scodelle e scodelloni ;la decorazione si es- 
tende anche sotto i3 fondo. 

L'industria litica (perdura ancora qbbondante t sempre mdusiva- 
mente su ossidiana. Numerose le macine piano-convesse, i macinel- 
li, i pstelli.  Di grande interesse é il rinvenimento in questo oriz- 
zonte, e sopratutto nei suoi livelli piii alti, di numerosi frammenti 
d i  ceramica egea impostata (Lam. VIII, 7, 8). Non si trata qui come 
a Panarea, a Thapsos, a Cozzo del Pantano, a Matrensa, ecc. di ce; 
ramica micenea del L. H. 111 a, ma di una ceramica assai pih antica 
corrispon,&nte al periodo del piii 'libero sviluppo dello stile natu- 
ralistico c r e t m ,  ricca ancora, nelle forme e nei .motivi decorativi, 
di tradizioni medio-minoiche. Si pu6 pensare che si tratti di cera- 
mica cretese, che trova le analogie pih stringenti nel co~mglesso vas- 
colare del pozzo di Gypsatdes dell'abitato di Cnossos (20) attribui- 
bile cioé agli inizi del L. M. 1 a e databile fra il 1550 e il 1.500 a. C. 
E 'la prima volta che ceramica egea di e& cosi antica viene, trovata 
nell'occidente ed essa segna probabilmente il primo punto crono- 
~l'ogico s'icuro, la prima data fissa nella preistoria siciliana. 

4) Gli strati che a questi si sovrappongono corrispondono all'oriz- 
zonte ben noto di Thapsos-Cmzo del Pantano, giii da noi larg'amen- 
te ssplorato nelle isole Eolis al1 Milazzese di Panarea. Nonostante 
che nelle trincee H e 1 (Lam. IX, 1) si siano messe in luce tre ca- 
~panne ben \conservate, perfettamente analoghe a que'lle di Panarea, 

(20) A. EWANS: "The Palace chf Minos", 11, 2, p. 549, flg. 349. , 
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appartenanti a questo orizzonte, il complesso dei rinvenimenti dd 
esso riferibiL é in realtd piuttosto scarso. . 

In alcunte trincee ad esem,pio (D., F.) questo orizzonte mancavl 
affatto ed era rappresentato so,lo da pochi frammentqi sporadici che 
comparivano negli strati di contztto fra i livelii ad essi superiori e 
quelli inferiori. L e  forme e lle decorazioni delle ceramiche sono 
identiche a quelle del Milazzese (Lam. IX, 5 ) .  Coppe su alto piedc! 
(Larn. IX, 2 y 3), bottigli'e, a grande ansa verticale (Lam. IX, 4), 
orci globulari con orIo ad imbuto, sostegni di vasi di 'forma andare  
(Lam. VIII, 9 y lo), teglie, fruttiere, grandi dolii con quattro piccole 
anse alla base del collo e due maggiori su1 ventre (Lam. X, l), scc. 
Numerosi anchfe qui le fuseruole, i corni fittili (Lam. VIII, l l ) ,  ecc. 
Anche qui si rinvenne qualche frammento di ceramica appenninica, 
imgortata dalla penisola italiana 'e micenea (L H 111 a). Partico- 
$larmente numerosi furono i contrassegni di tipo minoico-miceneo 
sui vasi locali (Lam. X, 2). L'industria Pitica é ormai quasi scom- 
parsa. 

5) Un sottile strato di incendio separa questi strati della media 
e t i  del bronzo da quelli ad essi sovrapposti, di gran lunga .piu po- 
tenti e piii ricchi di essi. 

In  qu,esti strati che corris,pondono alla estrema fins dell'eti del 
bronzo e agli inizi dell'eta del ferro si raccolse un materiale abbon- 
dantissimo, nel quale si possono r i c o n o ~ e r e  due fasi principali una 
pifi arcaica (A) e una piu evoluta (B). 

Non sempre é stato possibile distinguere stratigraficam'ente con 
grande esatezza queste due fasi. Tuttavia alla seconda appartienc 
una grande capanna irregolarmente ovale della trincea D che, non 
ostante fosse stata gi5 ,parzialmente distrutta da una cisterna moder- 
na, ha restituito una enorme congerie di materiale dai quale é stato 
possibile ricostruire una cinquantina di vasi. Essa da il panorama 
pifi completo della fas'e B e consente che .si definisca, un pb con 
il'atis?lio della stratigrafia, un p6 per esclusione dei tipi, anche il pa- 
norama culturale della fase A. 

Osserviamo intanto che questo lungo periodo pur venendo da 
nai distinta in dure fasi principali, sembra essere cultura.lmente, uni- 
tario. Si ha l'impres'sione di trovarsi dinnanzi ad una continuitd di 

. vita, nella quale le divisioni da noi imposte risultano in certo modo 
arbitrarie, essendo impossibile determinare esatte cesure n'alla con- 
tinuiti dbl1ll:evoluzione. Purtuttavia quando si considerino gli estremi 
di tale evoluzione le differenze ap,paiono sensibilissim!e. L e  fasi ar- 
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caiche si ricollegano infatti amora strettdmente alle stazimi piU tai- 
dive della cultura ara,pponninicar dell'ltalia pmínsul&~ire, le pih re- 
centi rientrano inveca ormai nelfa faciies dei Villanoviano rnetiao- 
nale. Mentre infatti le culture della prima e media etB del brolfzo 
erano di tipo nettamente sici)liano., 'le cu.lture che stiamo ora esami- 
nandu si collegano invece strettamente all'Italia peninsulare. 

Esse ci oilfrono q u i d i  una conferma della verita de1 fondo stori- 
co delle leggemde di 1,iparo e della coloniziazione ausonia ddle isole 
Eolie narrateci da Diodoro. 

Crediamo quindi legittimo denominare ausonia questa ciwilth di 
origini ed attinenze peninsdari ehe comQare in qumto momerfto 
nelle isole Eolie. 

Ausonio A. Presenta una facies ancora nettamente cappennini- 
cau. Fra le forma pih caratteristiche di essp sono le scodelle o cicr- 
tole d'impasto a superficie nerastra, con carena pih o meno accen- 
tuata .fra il fondo e la parete (Lam. X, 3), che forma una media  
gola, e fornita ora di un ansa ad anello veqrticale Con soprelevazi~one 
ad ascia, cilindro retta o eornuta (Lam. X, 4 y S), ora di un alta 
ansa a piastra con foro centrale, sormontata da un appendice a vo- 
lute (Larn. XI, l), che riccrrda, in forma pih semp'lificata, le strane, 
complicate anse di Santa Faolina di Filottrano e ddla  altre stazioni 
marchigiane studiate da1 Rellini (21). Vi sono anche delle padelle 
piatte con ansa ad anello da ciii 5i &partono ~ra l le lam~ente  due ap- 
pendici cilindriche sciecatamente 'tag1;ate. 

Ün'al~ra delle forme pih caratteristiche 6 il vaso a bewo-ansa 
(Lam. XI, 2), frquente nelle stesse stazioni marchigiane, a Tosca- 
nella-Imolesa (22), a Latronico (B), a Cuma (24). Un'altra é la situ- 
'la con ansa ad anello impostata trasversalmente su1la sommita di un 
ansa verticale a nastro (Larn. XI, 3). 

Compaiono fin da questo tempo i grandi orci bieonici, con breve 
orletto orizzontale intorno alla bocca, che prdudono ai tipi villa- 
noviani, generalmente ben fatti, lucidi e talvolta decorati con fasn 
orizzontali di solchi (Lam. XI, 4 y 5). 

(21) U. 3LELLINI: "Le sbione enee deiie Marche di fase seriores e la 
c A i U  itaüica", Monum. Ant. dei Lincei, rnrxlN, 1932, 2aw. IV-VI. 

(22) R. PETAZZONI: wStrtzioni preistoriohe nella provincia dl Balogna", 
Mon~311. Ant. dei Llncu?i, m, 1916, 001. 243, ñg. 10-11. 

(23) U. RELLINI: *La C & v m  di LatronicO", ~onum, ,  Afitiehi dei L m i ,  
XXíV ,  1916, iig. 25. 

(24) E QAgR3a: " ~ " ,  Monum. Ant. dei hincei, IQXX, 1913, taw. 
VIII, 5; XIII, 5. 
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. I  vaso vi6 ccimuqe in Questi strati é pe& la gran& situla- cilin- 
driw ovoidale, di ixnpaato rozzo, non 'Isvigato+ tyesgo irregolar- 
mmte falasmata, decorata con un cordone otizzootale, lk io  o a im- . 

' presrsiani digitali, corrente poco eotto l'orlo a inte~rst to  da quattro 
prese a linguetta orizzantali, poco iprominenti (Lam. XI, 6 y 7). 

Vicine ad essi sono &lb pentde bferoidali pur e s e  decorate con 
cordone oriazontale, fornits di un ansa nwtriforme verticale. 

Numerosa e varia é la swk degli orcioletti, tazzine, scodellina, 
e c .  

Ausonio B. La capanna della'trincea D ci ha dimatrato. il per- 
dware delle grandi ciotob carennte con alta aasa cornuta (hn. XII. 
5), la quale, in questa fase tarda, viene sovente'a prendsre Ia forma / 
di un volto stilizzat~ (Lam XII, 1. 2 y 8). Ma vicino ad esse com- 
gaiono nuovi tipi di tazze e scode1l.e. Una delle forme pib comuni 
diventa ora lo scodellone largo, can orlo un pd rientrante, fornito . 

di un ansa a cordone, orimontale, meatre frq i tipi piu fini é la tazzs 
£anda a pro filo rigonfio, ,decorata ihtorno alla circonferenz-a con pro- 
Ainenze distanziate sormontate da solchi semicircolari concentrici, 
fra le quali si intramezzano angoli incisi. Qwta tazza, c d u n e  in 
tutto iI Villanoviano meridional@, é forndta di un ama SopeIevata 
a pilastrino orizzontol'mente scanalato che sostiene. un náistro, rin- 
Yorzata in genere da un ponticello m'ediano (Lam: XII, 3 y 4). 

Continuano i grandi orci biconici, le rozie situb acquarie, le 
pentole sferoidili e la varieti di scodelline, tazze, orcioli (Lam, XII, 

'6  y 71, ecc.. Si hanno ora vari tipi di ddíí (Lam. XIII, -1) e sono 
comuni i grandi deinoi sferoidali con o ~ l o  basso e rob,asto. 

In q.uesti strati compaiono anche framrn;n!i di una cmamica di- 
pinta con m ~ t i v i  gametrizzanti in bruno o ro~siceio su fondo cre- 
ma, giallastro O rosa ingubbiatci. 

La capanna della trincea D ci ha dato anche, in questo- orizzon- 
te nettamente italico, alcuni va$ che si riconosc-ono facamente come 
importazioni dalla Sicilia (Lam. XII, 9 y lo), ove! trcwano r,iacontri 
stringentissimi nell'orizzonte di Cassibile (25), del D q u e r i  (263, di 
Mol.ino della Badia (273, delle capanne dell'Athenaion di Sirscusa 
(28), is un orizzonte cio2 che ~i riporta al IX a alla prima m t a  
del1:VIII secolo a. C. 

t 

(26) P. ORSI: ''P8nWim e Camibile", Monw. A&. del Mcei, IX, 18951. 
(as) P. bRM > " P ~ C 8  €! -U&", iV$, 14413. , 
(27) P. mSI: Bull. Paletn. It. XXXI, 1905 (Molino BW). 
(28) P. OR$I: "GU mvi intomo aWAtWnaiol3 di Bir-", Monwa Ant. 

del Ucei, XXV, 1919, 'cd. 504 segg. 
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E questa dunque l'eti a cui possiamo attribuire la fioritura del 
nostro Ausonio B mentre 1'Ausonio A si é svolto probabilmente nei 
due o tre secoli precedenti (XII-X a. C.) 

D'ahronde 1'Ausonio B deve perdurare, impoverito e decaduto, 
fino alla fondazione dena colonia greca di Lipari (580 a. C..) 

6) Gli strati superiori corri~pundono appunto alla Lipari greca 
fondata dai Cnidii s dai Rodii reduci dalla infe'lice spedizione di 
Pentarlo a Lilitmo. 

La continua ricerca di pietra per Ie costruzioni della citti roma- 
na, medievale e moderna ha lasciato sussistere ben poco dei ruderi 
della citta greca. NelIa trincea G si é riconosciuto il tracciato di una 
strada di eti ellenistica, con fugnatura mediana, fiancheggiata da ca- 
se pih ricostruite fino alla avanzata e t i  imperiaIe. 

Ma si sono trovati sopratutto in vari punti degli scarichi di cera- 
miche di e t i  ben d'eterminata, sugg$lati da battuti e pavimenti di 
case. Alcuni di essi risalgono alla prima meta del VI secolo, ai iprimi 
anni, cioe, di vita della citti, altri sono pi6 tardi. Negli strati arcaici 
la ceramica prevalente é quella ionica mentre assai pi6 scarsa é la 
corinzia. 

7) Agli strati greco-romani si sovrappongono infine quelli me- 
dievali *e moderni, dai. quali si ebbero bei frammenti di vasi ispano- 
arabi, di fabbriche italiane del rinascimento, e sopratutto dei secoli 
XVII-XVIII. Anche qui si ha un deposito suggellato, risalente forse 
al tempo della costruzione delle grandi fortificazioni spagnole (meta 
dtsl XVII secolo). 

Gli scavi delle isole Eolie e sopratutto quelli dell'acropoli di Li- 
(pari portano nuova luce su molti punti, e taluni anche di importan- 
za fondamentale, della preistoria della Sicilia e dell'Italia mendio- 
nale, dandoci con una stratigrafia sicura la successone delle cultitre 
aMraverso tutta 3a preistoria recente da1 neolitico alla piena e t i  i s b -  
rica e coosentendoci di stabilire lle pih'antiche date assolute fin'ora 
raggiunte psr il Mediterraneo occidentale. A parte il problema asi- 
cora insoluto della prioriti o della coesistenza della ceramica im- 
ipressa stentinelliana con le pih antiche fasi della ceramica dipinta 
dello stile d i  Capri, gli scavi di Lipari ci permettono di determinare 
due 'fassi successive ben distinte del neolitico a ceramichs dipinte. 
La prima caratterizzata dalla decorazione a bande o fiamme rosse 
bordate di nero senza alcuna traccia di decorazione~meandro-spirali- 
ca e gercio da considerare emanazione della sfera culturala di Ses- 



16 LUIGI W N D O  BREA 

klo, l'altra caratterizzata invece dalla decorazione meandrespiralica 
e percio da ricollegare piuttosto all'orizzoute di Dimini. 

Conferrna stratigrafica di fatti d'altronde gii da t e m o  accertati 
in base a considerazioni t ipol~giche (M). 

Cid che piii é interessante é la dimostrazione del fatto che le 
isole Ealie, dopo una prima eventuale fase stentinelliana in cui gra- 
viterebbro verso la Sicilia, rientranu ne1I'orizzonte eujturale a cera- 
mica dipinta dell'Italia meridionale, in que1 c o m p h s o  di civilti 
di evidente derivazione balcanica a cui si 6 dato fin'ara il noime di 
apulo-materane, giustificato daIla prevalenza, w non dalla esclusivi- 
t i  delle sco,perte, in tali regioni, ma che oggi ci rendiamo conto 
dover essere stato Iqrgamente diffuso anche su1 versante tirrenico 
dell'Italia meridionale e forse anche sulla parte nord orientale della 
Sicilia (Paterno) (30). 

Di notevole interesse é il rinvenimento di un frammento cerami- 
co  dello stile di Serraferlicchio negli strati del neolitico superiore 
(31). 

Esso ci attesta come questa cultura si sia affermata in Sicilia in 
un et2 in cui ancora fioriva nell'Italia meridionale la ceramica di- 
pinta miniaturistica a mdivi  msandrospiralici e a tremolo marginato 
dello Stile di Serra dYAlto. Le civilta caratterizzate da queste classi 
di ceramica sono infatti da considerare como d y e  distinte branche 
derivate entrambe da1 grande complesso ~u'ltura~le Be1 neolitico delIa 
Grecia e della Balcania meridionale. 

Se non che la cultura apulo-materana di Serra d'Alto deriva for- 
se da una fase assai arcaica, forse da un momento inizia1e di talle ci: 
vilti e &unge poi ad esportare i suoi ,prodotti verso le iwle Eolie 
e 'le costqe noid-orientali della Sicilia dopo a w r  elaborato i propri 
caratteri nelle sedi sud orientali della penisola italiana. 

La cultura di Serraferlicch?~ sembra giungere invece direttamen- 
te alla Sicilia dalle coste della Ba'kania, in un momento piU. avanza- 
to quando gii  le  culture del neolitico B incominciano a risentire 
l'influenza del protoelladico che incalea. Le analogie pih 9trette 
sembrano essere infatti con6 le stazioni dell8Acarnania e dell'Albania 

(29) R. B. K. STEVESSON, op. cit. 
(m) 1. CAFTCI: "Aprti delle rioerohe alla comseenza delle culture pre- 

sicule"', Bull. Psletn. It., 11, 1938, p. 2. ssgg. 
(31) P. E. ARIAS: -La W n e  prebtorica di ~ r r a f ~ ~ i o  presso Agri- 

genb", Monum. Ant. bei Lincei, XXrrVZ, 1998. 
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3 :  - 
::: 
: a (Astalros, 32, Vdcia). Saremmo qufndi in un momento gii inoltrato 
Z E 

della seccinda meta del terzo millennicr a. C. 
Comprbtameinte nuovo, ribpetto a quanto fino a ieri conmccva- ' 

mo é ~I'orizzonte della prima eta del honzo. 
Fin'ora tale cultura ci era apparsa in una sola srazione, quella 

di Piano Quartara dell'isola di Panarea (331, che, a<ppunto per il suo 
isolamento, ci -era difficile classificare nel panorama della preistorid 
della Sicilia e-dell'Italia meridionale. 

Viene spontaneo chiederci qudi  attinenze, quali origini, qdale 
area di diffusione abbia tale cultura che difficilmente potremmo sup- 
porre esclusiva delle isole Eolie. 11 fatto stesso della awlu t a  man- 
lcanza di argi1l.a nelle isole e dell'impoasibilit~ quindi di una produ- 
zione ceramica locale indica che i vasi che ne sono caratteristici de- 
veno essere stati prodotti in qualche zona vicina alla Sicilia o del]' 
Ita'ba meridionale. 

Ma la Sicilia nord orientale e la Ca41abria sano purtroppo ancor 
oggi da1 punto di vista paletnologiio berre incognite, delle quali l'es- 
,plorazione scientifica non é neppur iniziata. 

Ogni affermazione al riguardo sarebbe quindi prematura. 
Tutto ci6 che possiamo dire é che questa civiita ci appare grwso 

modo sincrona e parallela a que1 complesso di culture denominate 
di S. Cono-Piano Notara, Calafarina o ddla Conca &Oro, note 
nella Sicilia Sud-orientacl'c, meridionale s Nord-occidentale (34) con 
le quali essa sembra avere notevoli affinita, pur esssndone nettamen- 
te differenziata per la forma dei vasi e per i motivi della loro deco- 
razione. Pochissimi vasi identici a quelli ora rinvenuti a Lipari esis- 
tono fra i materiali delle necropoli di tombe a forno della Conca 
d'Oro recentemente illustrate dalla Sig.ra Marconi Bovio. Sono pez- 
zi isolati, certamente importati, che compaiono sporadicamente in 
un ambiente culturale sostanzialmente diverso. 

Ma la 'loro associazione in queste tombe della Conca d'Oro con 
altre classi ceramiche ci consent'e di fare considerazioni del massimo 
interese. 

Una olletta- del tutto identica a quelle di Lipari, anche'essa sfe- 
roidale, con ansa verticale fra I'orlo a ,la spalla, con identici-riliwi 

(32) S. BENTON: ''Haghios Nikolaos mar Astakos in Acmnania", Annual 
of me British E%'hool at Ahens, XLII, 1947, p. 156 segg. 

(33) faotizie Seavi, 1947, p. 222. 
(34) L. BERMABO BBEA: "La s d o n e  delle eulbre preistoricht iri 

Sicilia", in Amprias, in corso di stampa. 
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semicircdari ai Iati deIlYansa e iden4ica dworazione costituita da 
gruppi di segmenti ori~zontali ondulati é fra il materiale delle fom- 
be della Moarda (35) (Lam. XIII, 2). Identici agli esmplar i  liparesi 
sono persino i pih minuti particolari, quaSi le piccole c r e e  arcuate 
all'attacco inferiore dell'ansa. 

Alla Moarda essa é associata con ceramiche del10 stile caratteris- 
tico a d ~ o r a z i o n e  incisa, che proprio da questa stazione e da Isnel- 
lo prende il nome, che é una evidente derivaziwe dello stile deco- 
rativo del vaso campaniforme fiorita in quella zona Nord-occiden- 
tal'e della Sicilia ch0 é stata aperta all'importazione del campanifor- 
me e ai contatti con la penisola iberica. Altri due visetti, meno tiq 
pici nella forma, ma non meno tipici per 10 stik ddla loro decora- 
zione identko a que110 dalle ceramiche di Lipari, ipravengono dalle 
tombe di Villafrati (36) (Lam. XIII, 3). I n  esse essi sono associati, 
non solo con tipici prodotti ceramici della Conca d'Oro, ma anche 
col ben noto vaso campaniforme. Ora l'associazione col vaso cam- 
paniforme in un medesimo gruppo di tombe di un tipo ceramico 
chle a Lipari é associato intimamente con ceramiche minoiche del 
L M 1 a, databili quindi esattamente al XVI seeolo a. C., potrebbe 
portare a considerazioni assai importanti per 'la cronologia preisto- 
rica del Mediterraneu wcidentale e delta stessa Europa. 

Dobbiamo guaiidarci pero d d  trarre da questa associazione in- 
diretta, conclusioni troppo affrettate e radicali. 

Dobbiako tener ben presenti alcuni dati di fatto essenziali. 
In  primo luogo a Villafrati ,non si tratta 'di tombe a semplice- 

fossa che siano state chiuse al momento stesso del loro scavo per 
non essere piu riaperte altro cbe dinnanzi ai nostri omhi, ma di 
tombe collettive nelle quali possono essere stati s e ~ ~ l t i  tutti i mem- 
bri di una stessa famiglia appartenenti anche a pih generazioni e 
quindi con diiferenziazione cronologica notevole fra le inumazioni 
pih antiche ,e le piii recenti. 

Si aggiunga inoltre che non si tratta di una sola tomba, ma di 
piii tombe analoghe, non metodicamente scavate. 

In  secondo luogo le ceramiche che consideriamo sono I'espres- 
sione artistica di una cultura, che pub essersi 'sviluppata conservan- 
do g1i stessi caratteri: anche attraverso un periodo di tempo abbas- 

(35) 1. MARCONI BOVIO: "La cultura tipo Con- d'Oro ddla Sicilia 
Nord-Occidentale", Monum. Ant. dei Lincei, XL, N, tav. m, 1-3. 

C36) Ivi, tav. XIV, 4 e 5. 
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tanza, che nulla esclude, anzi 6 prbbabile, possa anche abbracciare 
parecchi secoli. 

Non vi é quindi una prova sicura che i vasi di stile liparese siano 
stati depos-ti nelle tombe di ViHafrati contemporaneamente a.1 bic- 
chiere campaniforme, ni? che essi siano esattamente contemporanei 
agli esemplari analoghi che a Lipari si associano a ceramiche del L 
M. 1 a. Questa dupíice, e quindi non diretta, associazione consente 
una eerta elasticita alle nostte conclusioni cronologiclie, conssnte 
cioi? di considerare i'l campaniforme parecchio pih antico della me- 
ta del XVI secolo a. C. E infatti alla Moarda ccramiche dello stile 
di Lipari sono associate non col campaniforme, ma con una deriva- 
zione locale dello stile di a s o .  

Si tratta comunque della príma volta che Il vaso campaniforme 
viene trovatb in a~sociazion~e, sia pure non diretta, con cerami- 
che egee di sicura datazi'one ed é legittima la nostra speranza che 
la prosecuzione degli scavi ediani ci consenta presto di trovare ~ U C S -  

ti prodotti caratteristici delle due fondamentali sfere culturali medi- 
terranee in piii diretta associazione fra Ioro. 

Le isdle Eolie ci appaiono dunque oggi fondamentalmente, e piii 
della stessa Sicilia, il punto' d'incontro ddl'oriente e dell'occidente. 

A.ltre interessanti eonsilderazioni le nostre scaperte eoliane ri 
consentono di fare nei riguardi della cultura del Milazzese, di Thap- 
sos, di Cozzo del Pantano. 

Nel Siracusano' e in genere in tutta la Sicilia sud orientale e me- 
ridi6narle fiorisce n'ella prima meta del 11 millennio a. C. quella cul- 
tura di Castelluccio nella quale abbiamu creduto di poter distingui- 
re nettamsente due fasi (37), una piu arcaica, rappresentata da S. Ip- 
polito di Caltagirone e dalle Sette-Farine, ed una piii recente COK 

le sus due facies locali siraiusana o di Castelluccio e agrigantina o 
di Monte d 9 0 r o - ~ o n t e  Aperto. Non entriamo qui nella spinosa e 
ancora non del tutto chiara questione della cultura di Serraferlic- 
chio. 

Le numerose e strettisime affinita che llegano la cultura di S. Ip- 
polito e Castmelluccio con le civilth dellyAnatolia preittita fannb pen- 
sare ad un ver0 e proprio movimento di coloni~zazione dalle coste 
dell'Egeo verso le coste della Sicilia che piii guardano verso 1'0- 
riente. 

(37) L. BERNABQ BREA: "Prehistoric Culture Sequence in Sicily", in An- 
nud Rerpart of bhe Institute of Archaeology, London, 1949: "La suceessione del- 
le cdture m." in Ampurias, cit. 

- 87 - 
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D i n m z i  all'ondata ca~teliucciana, i r reka qo1I.a r i ~ i l t -  di C. 
Cono-fano Notaro, che costituiva certamente 31 substrato indigeno 
su cui la nuova cultura trransmarina viene ad impostarsi. Questa 
civilta di S. Cono-Piano Notar0 saprawivera =lo nella Sicilia Nord 
occidentale, transformandosi in quella cultura dolla Conca' d'Clro 
aperta alle influenzs che le provengono da1 vicino mondo Proto- 
castellucciano e da1 comrnercio con la lontana Iberia. 

Dobbialmo dunque considerare tutta la ifioritura della civilta 
di S. Cono-Piano Notaro-Conca d'Qro, 'l'awento della civillth di 
Castelluccio e iI suo sviluppo attraverso b d i e  fasi note carne pa- 
rallelo allo sviluppo della civilti4 eolíana della prima eta d d  bronzo, 
che deve dunque aver avuto una durata as~a i  lunga, 

Ma ad un certo momento alla cultura di Castdluccio si sostítuis- 
ce nella Sicilia orientale la civilta di Thapsos-Cozzo del Pantano. 
Del tutto oscure erano fin'ora le cause di tale cambiamento e le ori- 
gini, le apinenze, di questa nova cultura. 

Numerose sono le affiniti che e s a  presenta con la civilti mliana 
della prima et; del1 bronzo. Molte delle forme vascolari pih caratte- 
ristiche di essa possono c0nsiderars.i come l'ovvio sviluppo di tipi 
che di quella erano propri mentre i motivi della deeora~ion~e di 
Thapsos trovano nei prodstti di quella cultura i loro logici prece- 
denti. 

Un diretto confronto delle ceramiche dell'orizzante di Thapsos, 
e sopratutto deHa sua facies eoliana, con quelle della prima eta del 
bronzo di Lipari, ci da la 'netta impressione che la civilta di Thap- 
so8 possa essere in realth considerata come la logica evoduzione d.1- 
la civilta eoliana dalla prima eth del bronzo, evoluzione determi- 
nata dall'influenza che su 'di essa possono aver esercitato le due ci- 
vilta con cui essa é venuta in contatto: quella ~apenninican, dell' 
Italia peninsulare e quella minoico-mimnea. 

Molte delle forme vasco'lari e delle decorazioni pih caratteristi- 
che di Thapsos e del Milazzese sono l'ovvio sviluppo di forma del- 
la prima eta del bronzo. Basterebbe ricordare i dolii con q u a t t ~ o  
ansette sulle spalle, gli orci da acqua, le olle globu'lari con bocca 
ad imbuto nei quali evidentemente í rilievi semicircolari si trasfor- 
mano nelle piastre triangolari, la maggior parte dei vasetti grszzi 
inornati. 

D'altra ,parte l e  scodelline minuscde su alto piede tubolare di 
Thapsos e di Matrensa non sono altrs  che la traduzione ceramica 
ddle  lampade minoiche in steatite e sono state forse proprio queste 
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a determinare la moda degli alti piedi tubdari caratteristica dell' 
orizzonte di Thagsos. 

Non poche altre forme di questa civiltk (teglie, anforette, ollet- 
te, ecc.) imi tano prototipi minoico-micenei, mentre I'influenza ap- 
penninica si sente maggiormente nalia decorazione incisa, per esem- 
pio delle bottiglie del Milazzese. 

Altre forme ceramiche proprie sopratutto della cultura di Thap- 
sos nel Siracusano sono invecs diretta continuazione di forme cas- 
tellucciane (pissidi globulari su alto piede, ecc.). 

La civilti di Thapsos sembrereue quindi segnare il prevalere 
nel Siracusano di influenze settentrionali, provenienti forse dai te- 
rritori nord orientali della SiciaIia e delle isola Eolie. Id che spie- 
gherebbe anche il fenomeno del probabile pordurare della cultura 
di tipo Castellucciano nella Sicilia occidentale (Vaflelunga). 

Gli strati superiori, confermandoci la veridiciti delle leggende 
narrate da Diodoro ci mostrano J'avvento nelle isole Eo81ie di ipo- 

polazioni nuove provenienti dalle coste ausonie, e c i d  delleItalia 
centromeridionale, portatrici, insieme a tutto un nuovq complesbo 
di civilti, anche di forma vascolari nuove, orci biconici, anse ad as- 
cia, cilindro rette,cornute, =c. del tutto eatranee al mondo sicilia- 
no. Le isole Eolie, che durante la prima e media e t i  del bronzo ave- 
vano gravitato verso la Sicilia, tornano ora a gravitare verso la pe- 
nisola. 

Con la nuova civilti arriva il nuovo rito funerario, nuovo alla 
Sicilia, dell'incinerazione. 

Nessuna tomba di questo ~areriodo é stata purtrogpo fin'ora tro- 
vata nelle isole Eolie, ma nella vicina Milazzo si sta in questi 
giorni scavando una vasta necropoli di incinerati, giii precedente- 
mente indiziata (38), 'le cui tombe, sovente assumono il tipico as- 
petto dell'orcio villanoviano coperto dalla ciotola. 

Le.piii antiche di queste tombe offrendo scodelloni con ansa ci- 
lindro rette, le piii recenti vasi corinzi, dimostrano che questa ne- 

' cropoli si sviluppa per tutto~ il corso della civilt; ausonia dalle sue 
origini aHa sua estinzione, perdurando anche per il primo secolo 
della colonizzazione greca quando gi2 forse l a  rocca di Mylai era 
caduta sotto il dominio dei Calcidesi di Zankle. Viene spontaneo jl 

(38) P. G m :  "Una necropoli greiCtorica ad incinerazione nel Nord 
E;st della Sicilia", Atti R. Amad. di Scieril~, Lettere e Belle Arti di Palemo, 
1942. 
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ricordo della leggenda dei figli d i  Eolo che da Lipari estendono il 
loro impero sulla coste siciliane e calabresi. 

Si tratterebbe dunque di una ultetiore espansione di quelle genti 
ausonie che due generazioni prima avevano colonizzatol Lipari, o p  
pura di quei Siculi che la tradizione fa venire in Sicilia dallYItal~ia 
peninsulare tre generazioni (80 anni) prima della guerra di Troia 
(Ellanio, Filisto) o tre secoli prima della fundazione deble colonie 
greche di Sicilia (Tucidide) e ci& fra il XIII e I'XI secolo a. C. 

Assai interessante é il fatto che uno dei cinerari della necropoli 
di Milazzo, e, dovremho supporre, uno. dei pih antichi, é costituito 
da un vaso globulare recante la tipica decorazione dello stile di . 

Thapsos. E evidente che non si tratta di una tomba pih antica, per- 
che il rito dell'incinerazione, per quanto fino ad oggi conosciamo, 
é assolutamente estraneo alla genti di T h a ~ s o s  che inumano in 
tombe colettive: 

Dobbiamo piuttosto pensare che quando le genti originarie della 
penisola italiana si sono stanziate sulla rocca di Milazzo hanno tro- 
vata la regione circonstante abitata da popolazioni ancora porta- 
trici della cultura di Thapsos e che sono entrati in contatto con loro 
scambiando i prodotti. 

11 che ci attesterebbe il perdurare delIa cultura di Thapsog alme- 
no ,n8ella cuspide Nord est della Sicilia fino a quest'epoca che po- 
tremmo con una certa versimiglianza attribuire al XIIJXI secolo 
a. C. 

Nel Nardest della Sicilia e n'elle Eolie la civilta di Thapsos si 
dissolv8e dun~que sotto la spinta delhe genti ausonie e sicuje. 

All'incircacontemporaneo~ deve essere il cedere della civilta di 
Thapsos a qualla di Pantalica nel Siracusano. 

Si abbandonano le agevoli sedi delle amene piane costiere e la 
popolazione, certo wMo l'incalzare di una mlinaccia che mette in 
pericolo 'la sua stmsa esistenza cerca rifugio in eccdse ed impervie 
zone montuose raggrupandosi per la prima volta in grossi nuclei 
urbani. 

Visen fatto di chiederci se non siano state proprio le incursioni 
degli Ausoni di L i ~ a r i  e dei Siculi a determinare questa trasfbrma- , 

zione. E viene alla mente la spedizione dellJEolide Xythos che fon- 
da la citta di Xanthia nella piana di Leontini. 

Certa é pero che della civilta di Pantalica intimamente collegata 
in tutti gli aspetti della vita esteriore alla Grecia suthmicenea del 
XII-X secolo a. C. non possono essere stati portatori quei siculi chc 
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- .-" - . - 
sappiamo esser giunti in Sicilia Ball'Italia e che doMiartl6 guíp$i . 

viventi in una forma di divilti per lo mo.; i f f ine a q ~ d l ~  
che fiorivano in que1 tempo nella penisoia. 

Diífiiile e pericoloso é storicizzare la preist~ria, nta non si pub 
comungue fare a meno di rilevare la stretta concordanza ch,e le re- 
centi scqperte di Lipari e di Milazzo, attestandoci la presenza nelle . 
isole Eolie e in Sic2lia di popolazio~i affini nella cuitura e ad riti 
funebri a quelle della penisola, offrono con la trsdizione Ietteraria - 
lche attesta, proprio su1 finire dell'eti del Bronzo e agk inizi dell'eta 
del Ferro la venuta dall'Italia di nuove pogolazioni auilonie .e sku- 
le, le quali possono ben avere conquistato politicamente la Siclilia 

: consentendo che le popolazioni soggiogate cmtinumsero nelle lsrw 
tradizioni cu'lturali di derivazione indigena fortemente influenzato 
da1 mondo micene?. 



TAVOLA A 

, sbatba,ica ~ l l . acmwl  di uril 1 ' .. Shzio"i corfiwndenti delle kmle e 
della vicina costa siciiiana 

1 

NEOLITICO ANTICO 
Ceramica impresa dello stile di 

+%4?lItinellD nei livelli piu bassi. 
Ceramica d'irnpasto lucida decora- 

ta a graffito. 
Ceraínica dlpinta dello stile di Ca- 

pri. 
Idoletti ecc. 

NEOLITICO RECENTE 
Ceramica dipinta a tremolo margi- 

nato dello stile di Matera - Sem d' ¡ Lipari Diana. 1 
Alto. 1 

Ceramica r w a  lucida. / panarea Cdcara strato inf. 

Ame accartocciate, tubolari o a 
rooahetto. II 
PRIMA ETA del BIU)NZO 

Ceramica monocroma grigia deco- Lipari Diana 
rata con incisioni (denti di luw, linee pana,, calcara strato sup. 
ondulate, me di punti, ecc.) 

Fmenti di oeraniica minoica L- Panarea -no Quartara 

M 1 A (1550-1500 a. C.). • 

MEDIA ETA del BRONZO 
Cemica  monocroma dello stile di 

Thapsos. 
Coppe su alto piede, bottiglie, olle 

decorate, h. 
Geramica appenninica importata F%mm?a Villaggio del Milazzese 

dall'Italia. 
Ceraanica micenea L H 111 A (XIV 

sec. a. C.). 
Segni gralici e contrassegni di tipo 

minaico-micem. - 

CIVILTA AUSONIA Fase A 
Ceramica di tipo tardo arppennirrl- 

co dell'Italia peninsulare. Anse cor- 
nute, cilindro-rette e a volute, vasi a 
becco ama, orci biconici, ecc. (Sec. 
XII-X a. C.). 

Milamo Necropoli a incineraune 
di Via XX S e t k b r e  

tumbe piú antiche 
(anse cilindro rette - vaso dello 

stile di Thapsos mato cwme ossuario) 

1 CIVILTA AUSONIA Fase B ' 1 11 

I 
Ceramica di tipo Villanoviano me- 

ridionale. 
OTCI, scodelle, coppe con ansa rt 

pilastra, ecc. 
Ceramica del tipo di Cassibile im- 

portata dalla Sicilia (Sec. IX-VI11 a. 
C.). 

Milazzo necropoli a incinerazione 
di Via XX Settambre 

Ossuari di tipo sud - villanoviano 
coperti con ciotole. 

(Pmbabilq attardamento della civil- 
t& ausonia Ano alla colonizzazione 
greca). 

(Sporadici conbatti con i greci at- 
testati da un aryballos in terracotta 
invetriata di Oxford). 

Milazzo necropoli a incinerazione 
di Via XX Settembre 

b b e  pis recenti 
VaSi protocorinzii, corinzi e ionici 
Anfore ioniche e hflriai cicladiche 

'Ome 08suari- 
(Fine VIII--VII sec. a. C.). 
(Stanziamento g Mylai dei calci- 

desi di Zankle 716 a. C.) 

ETA GRECA 
Stanziamento dei' Cnidi a Lipari : 

580 a. C. 1 
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Cernaica dipint8 
d i  MWra Qhla  

ccooscrrirp 

Ceramica a t 
olietra dlplnta del 

M. PQllQgrlnO 

intornc al IZV sea. a.C 
(ceruioo miesana L H III'P) 

Grotta Manaapne 

s .b&o &raro 
(Prine Tcmbe l 

Vasetti d l  Maraola 





Pmarea.-Stazione preistorica della Calcara 

(Foto B. Brea) 



BERNAB0.- "Civiltji delle Eolie" ' LAM. VIII. 

Lipari. Acropoli. Prima eta del bronzo: 1. e 2. Orciali.-3, 4 e 5. Vasi ad alto 
piede.-B. Grande orcio.-7 e 8. Fraanmenti di ceramica minoica del L. M. 
1. a travati negli strati de1U prima eta del bronzo (crtpanna trincea O).- 
Cultura tipo mi1azzese.-9 e 10. Sostegni di vasi.-11. Corno fittile. 

(iroto B. Brea) 



LAM. 11. 
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(Foto B. Brea) 



LAM. 111. 

Panarea.-Villaggio del Milazzese. 1. Capanna rettango1are.-2. Capanne all'estre- 
mit8 da promontorio 

(Foto B. Brea) 





Villaggio del Milaazese. 1, Bottiglia 0voidale.-2, anforetta micenea.- 
4, dolio quadriamto con segno ~grdco inciso. 

Lipani-Acropoli. 3, ceramica dello stile di Sbtinello 

(Foto B, Brea) 



LAM. ' 

L.. A 
L 

Lipari Acrapo1i.-iStrati m i t i c i :  1. Vaso d'impasto levigato.-2 e 3. Vasi diphti 
dello stiie di Capri.4. Vaso dipinto con deeorazione minia&uristlca a t m o t o  
marginato del nedlitico wperioe.-5. Vaso dipinto con motivi ddvaki da1 mean- 
dro con tremolo margimto del neolitico superiore.4. Caipanna ovale della prima, 

et& deii b r o m  (TrinC8át O). 

- ( L   oto B. Brea) 



LAM. VII. 

Lipari. hropoli. Primnr, e t i  del bronzo: 1 e 2. Scode1le.-3. Piatiti riecorati a so- 
1catura.-4 e 5. ~ a l l o n e  tronco-c&ni@o.-6. Grande orcio biansato.-7. Grande 

orcio. 

(Foto B. Brea) 



6ERNABO.-"Civilt~ delh Eolie" LAM. IX. 

Lipari. Acrapo1i.- cultura tipo milazzese: 1. La trincea G-H-1 vista d d  camps- 
nile della cattdr,a!e. A sinistra capanne ovali della media eta del bronm 
(cultura del Milazzese, Thapsos) : a destra &rada di eta ellenistica-romana 
con canale rneaano di fognatura.-2, 3. Goppe su ailto piede. Sotto le anse 
contrwgni incisi.4. Bottigliai5. Grande olla con decoradone incisa e a 
reliwo. (Foto B. B m )  



BERNAJ3O.-"Civilta delle Eolie" 

Lipa&. A c m . - m t u r a  tipo Milamese: 1. Grande doiio con wgno gra- B- 
ciso.-2. m n i  waíki sotb l'ansa di eoppa su alto @i&e.-Str&ti ausonii: 
3. Tazzine di forme varie.4. Tazzine con a s e  soprelewte.-5. Vari tipi 
di w m .  (Foto B. BNB) 



Liparl Acropoli. Wrati ausonii: 1. Tazza con ansa soprdevrtíía a vcr1ute.-2 e 3. 
Vasi a becco-ansa e ama trasversale sull'orlo.4 e 5. Grandi orci- 6 e 7. 
Situle grezze decorate con cordoni. 



1 LAM. XII. 

Lipari. Acropoli. Stratti ausonii: Gaipanna de la trineea D. 1-2. 0iotole.-3-4. 
Capipe con-.anisR soprelevate a piiastro.-5. Scadellone con ansa c~rnuta.- 
8. Grande ciotola biansata.-9-10. Bottiglie di prababib importazime sici- 
l iaaa.4-7.  Orcioli ad alto collo 1delIa trincea B. I 



LAM. XIII. 




