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Luisa Albanese, Beatrice Alba Lidia De Rosa
Nora, Area C: problematiche e prospettive
di studio sulla ceramica africana da cucina

Premessa

A partire dal 1990 la Missione archeologica a Nora (Pula, Cagliari)
ha intrapreso campagne di scavo in diversi settori della città; l’Uni-
versità degli Studi di Genova 1 ha concentrato le proprie indagini
nel quartiere settentrionale della città, prossimo al porto, in un’area
compresa tra il muro perimetrale orientale dell’insula A 2 e la stra-
da E-F (area C), nel punto in cui quest’ultima presenta un’anoma-
lia: dopo un tratto rettilineo analogo agli altri assi stradali norensi,
infatti, il selciato E-F cambia andamento, curvando verso occiden-
te, e raddoppia la propria carreggiata.

L’area C, che è risultata essere estranea all’impianto più antico
della città, individuato al di sotto del Foro repubblicano, assume
una funzione artigianale solamente a partire dal VI secolo a.C., quan-
do l’abitato si espande verso nord-ovest. Ancora nel IV-III secolo a.C.
il settore si presenta come uno spazio periferico occupato da un’offi-
cina a carattere polivalente. Su quest’area artigianale si impianta, ver-
so la metà del I secolo a.C., un’abitazione che successivamente, in-
torno alla metà del II secolo d.C., viene interessata da un’imponente
fase di ristrutturazione che vede la costruzione di una struttura in
grossi blocchi di calcare conchiglifero, la cui destinazione d’uso non
è chiara. Agli inizi del III secolo d.C. tutta la zona viene profonda-
mente modificata per la realizzazione dell’insula A e la ristrutturazio-

* Luisa Albanese, Dipartimento di Archeologia e Filologia classica, Università
degli Studi di Genova; Beatrice Alba Lidia De Rosa, Dipartimento di Storia, Univer-
sità degli Studi di Sassari.

1. Le campagne di scavo che si sono susseguite dal 1996 al 2001 sono state di-
rette e coordinate sul campo dalla prof.ssa B. M. Giannattasio, che ringrazio per
avermi concesso in studio il materiale oggetto del presente contributo.

2. Per un’interpretazione sulla tipologia dell’edificio si veda GUALANDI, RIZZITEL-

LI (2000).

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1461-1478.



ne della strada E-F. L’insula, infine, rientra nella riorganizzazione
dell’impianto di Nora in età severiana. Dalla parete di fondo dell’in-
sula un vano scala (vano A32) provvede al collegamento con il pia-
no superiore; al momento dell’ampliamento dell’isolato la scala viene
decontestualizzata e il vano, in un periodo compreso tra il III e il IV

secolo d.C., viene defunzionalizzato e riempito di rifiuti, trasforman-
dosi così in un immondezzaio. Il vano comincia ad essere colmato
con un primo riempimento (US 2690), viene chiuso tamponando la
porta che lo collegava con l’ambiente A25, e infine viene completa-
mente riempito (US 2632) 3.

I due strati di riempimento dell’immondezzaio (UUSS 2690 e
2632) contengono una grande quantità di ceramica da cucina e da
mensa, di vetri, di ossi lavorati, di laterizi e di resti di pasto, oltre
che un numero più esiguo di litoidi, di frammenti di intonaco e di
oggetti in metallo. Tale tipologia di materiali induce a ritenere che
si tratti di un butto antico costituito da residui provenienti da un
edificio abitativo.

I materiali

L’immondezzaio ha restituito numerosi frammenti di ceramica afri-
cana da cucina, che in alcuni casi sono risultati ricomponibili tra
loro e hanno consentito di ricostruire recipienti quasi interi. Sono
stati finora individuati i seguenti tipi: pentole a patina cenerognola,
casseruole con fascia a patina 4 cenerognola, piatti/coperchio ad
orlo annerito, databili tra la prima metà del II e gli inizi del V se-
colo d.C. Il cospicuo numero di frammenti ascrivibili a questa clas-
se ha permesso di individuare all’interno di ogni tipologia dei sot-
totipi che presentano delle varianti sia tecniche sia morfologiche ri-
spetto al tipo principale di riferimento. Per ognuna delle varianti
significative riconosciute sono stati scelti dei campioni rappresenta-
tivi della totalità dei manufatti su cui effettuare le analisi archeo-
metriche, per trovare delle risposte a quesiti e problematiche che si
possono sintetizzare in due punti: luogo di produzione, ovvero il

3. GIANNATTASIO (2003); GRASSO (2003).
4. Da un punto di vista strettamente tecnologico, non sarebbe corretto parlare

di patina, che è un rivestimento opaco, più o meno lucido, di spessore sottile, e al-
meno in parte greificato. La materia prima è rappresentata dalla frazione più fine del-
le argille costituite principalmente dal minerale argilloso illite separato per sedimenta-
zione (Norma Italiana, Beni Culturali, Tecnologia ceramica, Definizioni, luglio 1998).
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rapporto tra le produzioni africane e le eventuali imitazioni locali;
procedimento tecnologico, ovvero la lavorazione dell’argilla, la mo-
dellazione del pezzo, le modalità di cottura e il trattamento super-
ficiale.

Pentole a patina cenerognola (FIG. 1)

– Campione 2: pentola Hayes 197 (variante 8) 5; casseruola con
orlo ingrossato, sezione esterna arrotondata e allungata; nel punto
di congiunzione tra orlo e parete c’è una solcatura, l’orlo sembra
applicato alla parete; superficie esterna e interna: patina “chiara”
abbastanza coprente 2.5YR 6/2 (Pale red); non sono possibili con-
fronti puntuali con sottotipi assimilabile a esemplari noti.
– Campione 3: pentola Hayes 197 (variante 3); casseruola con
orlo molto ingrossato, profilo esterno arrotondato, superiormente
scanalato; nel punto di congiunzione tra orlo e parete c’è una sol-
catura appena accennata, parete verticale scanalata all’interno; su-
perficie esterna: patina cenerognola abbastanza coprente; superficie
interna: 2.5YR 5/8 (Red); trova corrispondenza con la variante O.I
di Ikaheimo.
– Campione 5: pentola Hayes 197 (variante 7); casseruola con
orlo ingrossato, sezione a mandorla con profilo esterno arrotonda-
to, superiormente scanalato; nel punto di congiunzione tra orlo e
parete c’è una lieve solcatura, parete verticale leggermente bomba-
ta; superficie esterna: patina cenerognola coprente e omogenea,
molto scura; superficie interna: 2.5YR 6/8 (Light red); risulta simile
alla variante O.VIII di Ikaheimo.
– Campione 6: pentola Hayes 197 (variante 4); casseruola con
orlo ingrossato, sezione esterna arrotondata, superiormente l’orlo
presenta una doppia scanalatura, nel punto di congiunzione tra
orlo e parete c’è una solcatura, parete verticale scanalata all’inter-
no; superficie esterna: patina cenerognola “chiara” in alcuni punti,
assente in altri; superficie interna: 2.5YR 6/6-6/8 (Light red); è
confrontabile con la variante O.IV di Ikaheimo.

5. Per quanto riguarda l’indicazione della variante, si fa riferimento alla sotto-
classificazione tipologica proposta in seguito all’esame effettuato su tutti i frammenti
diagnostici. La casseruola Hayes 197 è rappresentata da 44 esemplari, di cui si con-
servano frammenti di orlo, alcuni dei quali parzialmente o integralmente ricostruibili.
Tali esemplari sono stati ricondotti a 8 varianti individuate sulla base di differenze
più o meno marcate nella forma dell’orlo: ALBANESE (2010).
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– Campione 8: pentola Hayes 197 (variante 4); casseruola con
orlo molto ingrossato, profilo esterno arrotondato, superiormente
scanalato; nel punto di congiunzione tra orlo e parete c’è una sol-
catura appena accennata, parete verticale scanalata all’interno; su-
perficie esterna: patina cenerognola “chiara” in alcuni punti più
coprente, in altri meno; superficie interna: 2.5YR 6/8 (Light red); è
confrontabile con la variante O.IV di Ikaheimo.

Casseruole con fascia a patina cenerognola (FIG. 2)

– Campione 4: casseruola Hayes 23B (variante 4); casseruola con
orlo poco rilevato all’interno, profilo interno allungato, inclinato e
curvilineo; parete congiunta al fondo grazie a un gradino piuttosto
pronunciato, in corrispondenza del quale all’interno corrisponde

Fig. 1: Pentole a patina cenerognola.
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una solcatura; fondo senza vernice convesso e solcato da striature
concentriche; fascia a patina cenerognola; superficie esterna: verni-
ce 10R 4/8 (Red), fascia a patina cenerognola a bande chiare/scure;
superficie interna: vernice 10R 4/8 (Red); non sono possibili con-
fronti puntuali con sottotipi assimilabili a esemplari noti.
– Campione 11: casseruola Hayes 23B (variante 1) 6; casseruola
con orlo rilevato all’interno, profilo interno curvo e piuttosto incli-
nato; parete congiunta al fondo grazie a un gradino piuttosto pro-
nunciato, in corrispondenza del quale all’interno corrisponde una
solcatura; fondo convesso e solcato da striature concentriche; fon-
do privo di vernice; superficie esterna: vernice ruvida 10R 5/8-4/8
(Red); assenza della fascia a patina cenerognola; superficie interna:
vernice ruvida 10R 5/8-4/8 (Red); non sono possibili confronti
puntuali con sottotipi assimilabili a esemplari noti.
– Campione 12: casseruola Hayes 23B (variante 6); casseruola

6. La casseruola Hayes 23B è attestata da 36 esemplari, ascrivibili a 6 varianti;
anche in questo caso è la forma dell’orlo che costituisce il criterio per determinare le
differenze tra i sottotipi: ALBANESE (2010).

Fig. 2: Casseruole con fascia a patina cenerognola.
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con orlo rilevato all’interno, profilo interno piuttosto arrotondato e
poco inclinato; parete congiunta al fondo grazie a un gradino piut-
tosto pronunciato, in corrispondenza del quale all’interno corri-
sponde una solcatura; fondo senza vernice convesso e solcato da
striature concentriche; fascia a patina cenerognola; superficie ester-
na: vernice 10R 5/8 (Red), fascia a patina cenerognola; superficie
interna: vernice ruvida 10R 5/8 (Red); questa è l’unica variante che
risulta puntualmente confrontabile con uno dei sottotipi della for-
ma 23B, ovvero la variante Ikaheimo J.I.

Piatti/coperchio ad orlo annerito 7 (FIG. 3)

– Campione 1: piatto/coperchio Hayes 196; orlo indistinto, profi-
lo esterno verticale e leggermente curvilineo; orlo annerito, scuro
ma non troppo coprente. Presenza sulla parete esterna di una fa-
scia che sembra risparmiata dalla lisciatura; superficie esterna: li-
sciata, non verniciata, 10R 4/4 (Light red), orlo annerito; superficie
interna: senza vernice, 10R 4/4 (Light red); tale variante è assimila-
bile al tipo Atlante CIV nn. 7-8 8.
– Campione 7: piatto/coperchio Hayes 195 (variante 1) 9; orlo in-
grossato ricurvo, ripiegato all’esterno (uncinato), piuttosto penden-
te, il profilo esterno è costituito da una linea spezzata che forma
quasi un angolo ottuso smussato; orlo annerito poco coprente
(quasi del tutto assente); la parete esterna presenta due scanalature;
superficie esterna: 2.5YR 6/8 (Light red); orlo annerito molto poco
coprente; superficie interna: 2.5YR 6/8 (Light red).
– Campione 9: piatto/coperchio Hayes 196; orlo quasi del tutto in-
distinto, profilo esterno arrotondato; orlo annerito (fascia piuttosto
ampia), contigua alla fascia annerita c’è una fascia più chiara rispetto

7. La categoria dei piatti/coperchio ad orlo annerito annovera un numero cospi-
cuo di frammenti diagnostici (156 orli), attribuibili a una varietà di forme ben più ar-
ticolata rispetto alle casseruole; alcuni di questi trovano puntuali confronti con tipi
noti, altri rappresentano varianti, con differenze più o meno marcate rispetto alle tre
tipologie principali, ovvero le forme Hayes 182, 195 e 196.

8. Numerosi frammenti esaminati appartengono al tipo Atlante CIV nn 7-8, di
cui però sono presenti diverse variazioni a partire dal diametro dell’orlo e dallo spes-
sore delle pareti; differenze tipologiche sono date dal maggiore o minore ingrossa-
mento dell’orlo che lo rende più o meno indifferenziato dalla parete.

9. Della forma Hayes 195 sono state riconosciute due varianti: una con il tipico
orlo ricurvo dal profilo arrotondato (variante 2), l’altra con orlo dal profilo esterno
costituito da una linea spezzata (variante 1): ALBANESE (2010).
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al resto della superficie; fondo con piede ad anello poco rilevato; su-
perficie esterna: non lisciata, non verniciata, 2.5YR 5/6-5/8 (Red),
orlo annerito; superficie interna: assenza di vernice, 2.5 R 5/6-6/6
(Light red/Red); variante assimilabile al tipo Atlante CIV nn. 7-8.
– Campione 10: piatto/coperchio Hayes 196; orlo indistinto, pro-
filo esterno leggermente curvilineo; orlo senza tracce di annerimen-
to; superficie esterna: 10R 5/6 (Red), assenza dell’orlo annerito; su-
perficie interna: vernice ruvida 10R 5/6 (Red); è confrontabile con
la variante A.II di Ikaheimo.
– Campione 13: piatto/coperchio Hayes 182 (variante 1) 10; orlo
ricurvo, ripiegato all’esterno (uncinato), abbastanza pendente, il

10. Il piatto/coperchio Hayes 182 è presente nella versione più comune con l’or-
lo ricurvo, ripiegato all’esterno e pendente di tipo ingrossato (variante 1), ma anche
in una variazione con orlo piuttosto assottigliato (variante 2): ALBANESE (2010).

Fig. 3: Piatti/coperchio ad orlo annerito.
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profilo esterno è costituito da una linea curva; orlo annerito; su-
perficie esterna: 10YR 6/8-5/8 (Light red/Red), bande polite alter-
nate; superficie interna: 2.5YR 5/8 (Red).
– Campione 14: piatto/coperchio Ostia I (fig. 263); orlo quasi del
tutto indistinto, profilo esterno arrotondato; orlo annerito (fascia
piuttosto ampia), contigua alla fascia annerita c’è una fascia più
chiara rispetto al resto della superficie; fondo con piede ad anello
poco rilevato (h del piede 2 mm); superficie esterna: 10R 5/6-5/8
(Red), orlo annerito non coprente; superficie interna: vernice ruvi-
da 10R 5/8 (Red).

Dall’esame organolettico critico dei campioni, sono emerse no-
tevoli differenze tra i frammenti presi in esame.
– Riguardo le pentole Hayes 197, alcuni esemplari non sono ri-
conducibili a varianti dei tipi noti; altri presentano patine cenero-
gnole “chiare” o striate o ancora così sbiadite da sembrare assenti,
mentre la maggior parte sono caratterizzati da patine scure, co-
prenti e omogenee; altri frammenti ancora sono realizzati in un im-
pasto di colore non rosso, ma tendente al beige e al grigio.
– I frammenti pertinenti alla casseruola Hayes 23B mostrano ca-
ratteri omogenei nel tipo di impasto, ma differenze morfologiche e
in particolare variegate soluzioni nella resa della fascia a patina ce-
nerognola: si riscontra in alcuni casi sotto forma di rivestimento
scuro, coprente, netto e ben definito; in altri sotto forma di rivesti-
mento più chiaro, sfumato e non omogeneo, in un caso a strisce
alternate beige e grigiastre; mentre in altri ancora è del tutto as-
sente.
– Per quanto concerne i piatti/coperchio, si riscontrano nuova-
mente caratteristiche diverse negli impasti, nelle variazioni morfolo-
giche e nell’annerimento dell’orlo: molto scuro e coprente solo sul-
l’orlo oppure sull’orlo e su parte della superficie esterna attigua, a
volte ben definito e delineato, altre volte meno; scuro, ma poco
coprente; grigio-beige non omogeneo; quasi del tutto assente.

L. A.

Metodologie di indagine

I campioni selezionati sono stati poi esaminati in laboratorio, in
due distinti momenti: la diagnostica di ingresso e la diagnostica di
laboratorio. La prima ha permesso di capire i campioni, di verifi-
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carne le caratteristiche fisiche e strutturali osservabili con lente di
ingrandimento e test chimico-fisici sufficienti a dividerli in “classi
archeometriche” per stabilire quali, e come, analizzare in seguito.

La seconda fase ha visto l’utilizzo di tecniche analitiche di la-
boratorio: si è partiti dall’allestimento delle sezioni sottili e dal loro
studio al microscopio polarizzatore, per ottenere conferme e chiari-
menti sul processo ceramico che produsse i campioni, sulla prove-
nienza e sulla natura delle argille, e in seguito sono state realizzate
le analisi chimiche e mineralogiche, XRF e XRD. Alla fine sono stati
riletti i dati secondo il punto di vista del processo tecnologico anti-
co, scopo del percorso.

La diagnostica di ingresso è consistita in:
– osservazioni allo stereomicroscopio in luce ordinaria sul cam-
pione tal quale, per cogliere alcuni aspetti strutturali e tessiturali;
– osservazione allo stereomicroscopio in luce ultravioletta, per ren-
dere evidenti fasi che abbiano una particolare fluorescenza UV;
– saggi microchimici sui microframmenti del campione, per esclu-
dere o includere la presenza di determinate categorie di composti
(carbonati, silicati, solfuri);
– analisi d’immagine.

Quest’ultima fase è stata interamente documentata con immagi-
ni fotografiche a vari ingrandimenti – “diagnostica per immagini” –
e con la stesura di tabelle in cui inserire i dati ottenuti.

Tutte le osservazioni relative a questa fase sono state riunite
nella TAB. 1.

I campioni sono abbastanza omogenei. Gli impasti sono caratte-
rizzati da minerali quarzosi in alte quantità, ferro, calcite, rara mica,
e da frammenti rocciosi più grossolani di calcareniti e quarziti.

Le superfici, pur con colorazioni differenti, presentano tra loro
le stesse caratteristiche: lisce, uniformi e compatte; vi si trovano i
minerali più fini e si osservano le tracce della levigatura. La patina
è il risultato di un particolare modo di cottura e dell’impilamento
dei pezzi nel forno; la cottura avveniva in forni chiusi, e i vasi si
impilavano incastrati uno sull’altro; la fase finale della cottura avve-
niva in atmosfera riducente, per cui le superfici esposte all’azione
di idrogeno e ossido di carbonio assumevano la patina grigio-
nerastra per formazione di magnetite 11.

È stato possibile dividere i campioni in due gruppi, che si dif-

11. AGUAROD OTAL (1991), pp. 359-97; SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1995), pp. 251-79.
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ferenziano per il colore dell’impasto, per la percentuale dei minera-
li e per le loro dimensioni.

Gruppo 1. Fanno parte di questo gruppo i campioni 1, 2, 3. Il co-
lore degli impasti va dal beige scuro al grigio, la frattura è irrego-
lare e friabile. Hanno una matrice limosa; la granulometria è fine,
ma l’argilla non è molto depurata: il quarzo è il minerale più pre-
sente, mentre tra i minerali accessori si riconoscono miche, minera-
li neri, calcite e ferro in basse quantità. La forma dei minerali va
da sub-angolosa a sub-arrotondata, le dimensioni vanno da piccole
(tra 0,10 e 0,30 mm) a medie ( > 0,30 mm), e costituiscono più
del 20% dell’impasto, con una distribuzione disordinata e una più
alta concentrazione nel cuore; i minerali qui presenti sono anche
quelli che hanno le maggiori dimensioni. La porosità è media e i
pori hanno forme allungate nei bordi e arrotondate nel cuore.

Gruppo 2. Fanno parte di questo gruppo i campioni dal 4 al 14. Il
colore degli impasti è rosso, con frattura liscia e abbastanza dura.
La granulometria è fine, l’argilla è abbastanza depurata: si osserva
presenza di quarzo, ferro, calcite e poca mica. I minerali hanno
forma rotonda e dimensioni piccole (tra 0,10 e 0,30 mm), tranne
alcuni minerali di quarzo di dimensioni maggiori (0,40 mm), e co-
stituiscono tra il 10 e il 20% dell’impasto, con una distribuzione
più o meno regolare. La porosità è bassa.

La diagnostica di laboratorio è consistita in:
– osservazioni al microscopio polarizzatore di sezioni sottili, per
conoscere la mineralogia del campione e quindi i suoi singoli costi-
tuenti, la struttura, la tessitura e in alcuni casi anche la provenien-
za petrografica;
– analisi XRD e XRF: l’XRD è un’analisi mineralogica, che consen-
te di identificare la concentrazione delle fasi cristalline presenti nel
campione, ma non dice in che rapporti i minerali siano tra di lo-
ro, né numericamente, né, soprattutto, spazialmente. L’XRF è inve-
ce un’analisi chimico-fisica che, misurando le radiazioni riemesse
da un materiale sollecitato da un fascio di raggi X, permette di co-
noscere quali elementi, e in che percentuali, siano presenti nei
campioni.
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Le analisi hanno confermato le osservazioni effettuate prece-
dentemente.

Gruppo 1. Massa di fondo anisotropa, marrone, più scura verso i
bordi, con frazione siltosa e frazione sabbiosa fine abbondanti. Po-
rosità media.

Scheletro circa 30%: quarzo monocristallino, a volte fratturato
e scheggiato, con morfologia da sub-arrotondata a sub-angolosa,
frammenti carbonatici, minerali opachi, con contorni netti e forma
tondeggiante, calcite tondeggiante, ossidi di ferro con contorni ton-
deggianti, scarsa mica.

Gruppo 2. Massa di fondo anisotropa, ocra arancio, con abbondan-
te frazione sabbiosa fine. Porosità bassa.

Scheletro circa 20%: quarzo monocristallino, di varie dimensio-
ni: i cristalli più grandi hanno forma sub-angolosa, mentre gli altri
sub-arrotondata; minerali opachi, con contorni netti e forma ton-
deggiante, calcite, ematite e biotite.

Da un punto di vista chimico, si osservano alti tenori di SiO2, di
FeO e di CaO, mentre da quello mineralogico di quarzo, ematite e
calcite, oltre a una presenza inferiore di mica.

Le superfici dei campioni appartenenti al Gruppo 1 sono state li-
sciate ed eventuali imperfezioni sono state corrette applicando del-
l’argilla liquida, ulteriormente decantata e depurata. Le superfici
dei campioni appartenenti al gruppo 2, invece, presentano una par-
ziale vetrificazione dovuta all’alterazione dei minerali durante la
cottura, a temperature superiori ai 850°C in atmosfera riducente.

B. A. L. D. R.

Conclusioni

Da una prima analisi autoptica dei frammenti provenienti dal vano
A32, erano emerse in alcuni esemplari delle differenze rispetto alle
caratteristiche dei frammenti stessi nel loro complesso: tipo e colo-
re dell’impasto, come nel caso dei campioni 1, 2, 3; varianti morfo-
logiche non ascrivibili a sottotipi noti delle forme di riferimento,
come nel caso dei campioni 2 e 14; variazioni nella resa della pati-
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na cenerognola e dell’annerimento dell’orlo 12. Tali differenze erano
state inizialmente interpretate come criteri discriminanti per distingue-
re le imitazioni dalla ceramica africana: in particolar modo la resa
non accurata o la cattiva qualità della patina cenerognola e dell’anne-
rimento (campioni 1, 4, 6, 7, 8 e 10) e la fattura di alcuni orli solo
parzialmente assimilabili alle tipologie originarie (campioni 2, 14) era-
no state attribuite a prodotti di imitazione. Tale considerazione era
stata fatta anche sulla scia di ciò che è stato riscontrato in altri conte-
sti. Per quanto riguarda la Sardegna in generale, Carlo Tronchetti 13

sottolinea che alla ceramica africana da cucina si affianca una consi-
stente produzione locale e che, oltre alle forme puramente locali, esi-
stono anche le imitazioni dei vasi importati, riconoscibili per l’argilla e
l’essenza della verniciatura. J. Ikaheimo 14, che analizza la ceramica
africana da cucina proveniente dagli scavi del Palatino orientale, sinte-
tizza che imitazioni di tale classe sono presenti nei siti del Mediterra-
neo occidentale a partire, al più tardi, dal II secolo d.C.; nota inoltre
che, mentre il vasellame importato presenta migliori qualità tecniche,
le imitazioni sono più scadenti, e non mostrano tutte le caratteristiche
degli originali. La diffusione delle imitazioni della ceramica africana
da cucina nella ceramica di uso comune è documentata, ancora, da
numerosi esemplari provenienti dall’ager Pisanus e Volterranus 15.

Dalle analisi degli impasti è stato provato, invece, che tutti i cam-
pioni esaminati provengono dall’Africa, e più precisamente dall’area
cartaginese 16, per la loro assoluta compatibilità geologica con l’area.

12. In tutte e tre le tipologie sono state individuate tre diverse casistiche di resa
della superfiche esterna: 1) fascia o patina scure, omogenee, coprenti; 2) fascia o pati-
na “chiara”, a volte bianco-grigiastra, non omogenea e non coprente; 3) assenza tota-
le della fascia o della patina.

13. TRONCHETTI (1996), pp. 96 e 104. Ritrovamenti effettuati nel Sinis e nell’O-
ristanese documentano, inoltre, la presenza di prodotti locali ispirati alla casseruola
Hayes 197: GAZZERRO (2003), p. 130; TORE et al. (1988), pp. 633-58.

14. IKAHEIMO (2003), pp. 74-5; le forme più imitate risultano essere le casseruo-
le Hayes 181 e 197.

15. Qui la commercializzazione degli esemplari da cucina tunisini cessa nel V se-
colo d.C., ma essi continuano ad essere imitati ancora nel corso del VI-VII secolo: PA-

SQUINUCCI et al. (1998), pp. 1401-21. Produzioni locali imitanti le forme Hayes 23,
181, 182, 196, 197 e 198 sono state individuate anche a Colonia Patricia Corduba e
sul litorale orientale della Betica. Queste si differenziano dagli originali per il tipo di
impasto, per il rivestimento, per le variazioni morfologiche o, in molti casi, perché
presentano difetti di cottura: MORENO ALMENARA, ALARCÓN CASTELLANO (1994), pp.
1285-300; BERNAL CASASOLA (1998), pp. 1341-53.

16. AGUAROD OTAL (1991), pp. 359-97; AQUILUÉ (1995), pp. 61-72; CARA et al.
(2000), pp. 2415-28; SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1995), pp. 251-79.
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L’identificazione dei due gruppi di argilla è stata realizzata per
la diversa percentuale dei minerali, per le dimensioni e le forme
differenti, dato che ci suggerisce l’utilizzo della stessa argilla in un
caso più depurata, decantata e lavorata. Allo stato attuale delle ri-
cerche non è possibile stabilire se i manufatti siano da ricondurre
alla produzione di una sola officina o di officine diverse.

Per quanto concerne le variazioni morfologiche che si discosta-
no dai tipi di riferimento, la certa provenienza africana dell’esem-
plare 3 dimostra che a produzioni africane di qualità più raffinata
si affiancano prodotti più scadenti che vengono comunque com-
mercializzati (o trasportati su imbarcazioni, non per commercio,
ma per uso sulle stesse). Allo stato attuale della ricerca sembra co-
munque di poter escludere l’esistenza di una corrispondenza diret-
ta tra uno dei due tipi di impasto individuati e la presenza/assenza
o la migliore o peggiore qualità della fascia, della patina cenero-
gnola e dell’orlo annerito.

Riguardo al diverso trattamento delle superfici, si esclude una vo-
lontà da parte del ceramista di tipo tecnologico, ossia l’intenzione di
adottare degli accorgimenti, come la presenza, l’assenza o la diversa
resa della patina, che potessero migliorare la qualità e le caratteristi-
che del pezzo durante il suo uso. La patina e l’annerimento sono il
risultato della cottura finale in atmosfera riducente, che permetteva
che le superfici del vaso assumessero il caratteristico colore grigio
nero; da un punto di vista tecnologico, però, non possiamo parlare
di una patina, poiché non si tratta di un rivestimento vero e proprio;
in sezione sottile infatti si osserva continuità fisica tra corpo e super-
ficie, e con l’analisi di immagine si è osservato che superficie e impa-
sto hanno la stessa struttura e tessitura. In alcuni casi, soprattutto per
i campioni appartenenti al gruppo 2, si è osservata una parziale ve-
trificazione delle superfici, dato che suggerisce una temperatura di
cottura superiore ai 850°C in atmosfera riducente. Ci si interroga al-
lora, lasciando aperto il problema a future prospettive di studio, se la
presenza/assenza della patina e la sua diversa resa siano da conside-
rarsi casuali, o più probabilmente il risultato di produzioni e di speri-
mentazioni distinte, ottenute utilizzando tecnologie di cottura diffe-
renti.

L. A., B. A. L. D. R.
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