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1. LE ORIGINI DEL PASTORALISMO 

1. Un commento introduttivo 

Fra gli aspetti produttivi di maggiore rilievo del continente 
africano, l'economia pastorale riveste un ruolo di primaria 
importanza. Le stime fomite dalla Fao per il periodo dal 1961 al 
1997 indicano una crescente produzione di came, esito dell'alle- 
vamento di diverse specie domestiche, con ovvie variazioni 
significative in relazione alle specifiche aree geografiche. Un 
elemento interessante e lo squilibrio esistente, in termini di 
comportamento nel tempo, tra la produzione carea e quella del 
prodotto secondario per eccellenza, il latte, che mostra 
anch'esso una crescita molto robusta, ma una maggiore irrego- 
larita, con numerose flessioni, in particolare in corrispondenza 
delle siccita degli anni Settanta. Confrontando tali dati con la 
produzione derivante dalle principali colture, ed in particolare 
dai cereali, si osserva una maggiore instabilith nella resa cerea- 
licola in confronto a quella della came e dei suoi prodotti secon- 
dari, con flessioni consistenti e particolarmente presenti negli 
ultimi dieci anni. La produzione di came, nella sua complessita, 
risulta maggiormente stabile e risente sicuramente meno delle 
fluttuazioni climatiche storicamente attestate: tale stabilita ha 
forse una base nella lunga tradizione pastorale di questa area, ed 
evidenzia una straordinaria capacita di adattamento alle realta 
climatiche ed ambientali africane. Questo aspetto, in una 
prospettiva diacronica, fomisce verosimilmente indicazioni utili 
per una valutazione dei possibili sviluppi compatibili che questo 
continente dovrebbe maturare in un futuro non lontano. Le 
profonde relazioni culturali alla base di questa rilevante attivita 
produttiva sono da ricercarsi nella tradizione pastorale della 
maggior parte delle popolazioni africane, tradizione che si e 
differenziata a partire probabilmente dall'inizio dell'Olocene, 
alcune migliaia di anni fa. 

L'importanza storica del fenomeno pastorale africano e 
delle sue articolazioni interne sono argomento ampiamente 
discusso nella letteratura antropologica e archeologica di 
questo secolo (v. Tothill, 1948; Allan, 1967; Monod, 1975; 
Bonte, 1975; Smith, 1992), con particolare enfasi sulle anali- 
si delle prime forme di questa economia nelle aree nordafrica- 
ne (v. Clark, Brandt 1984; Krzyzaniak, Kobusiewicz 1984; 
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Gautier, 1990), e le modalita di espansione che essa ha avuto 
attraverso il continente africano (v. Clark, 1976; Hall, Smith, 
1986; Hall, 1987; Phillipson, 1993). 

II problema del pastoralismo e anzitutto un problema di 
definizione, considerando le numerose articolazioni che 
questa economia ha al proprio intero e con le relazioni della 
societa ad essa estema. II concetto di 'mondo estemo' (Khaza- 
nov, 1984, ma anche Bar-Yosef, Khazanov, 1992) si utilizza 
in particolare per le societa sedentarie e fondate su una econo- 
mia agricola. Societa pastorali 'pure', 'parzialmente miste' o 
'miste' rappresentano varie forme di integrazioni con il mondo 
estemo. Ma anche il termine di pastori 'puri' pu6 variare sensi- 
bilmente se applicato a gruppi che praticano l'allevamento di 
grandi bovini, e pertanto semistanziali o del tutto sedentari, o 
se riferito a gruppi altamente mobili in ambiente arido con 
enfasi su specie diverse come capre e pecore. Come piu volte 
sottolineato (v. Ingold, 1980), e forse la prospettiva emica che 
andrebbe maggiormente analizzata, e in particolare la conce- 
zione che i pastori hanno di se, e la formalizzazione culturale 
delle relazioni con gli animali. In questo senso, credo che le 
societa pastorali africane, recenti e passate, si caratterizzino 
proprio per una particolare, alta formalizzazione di tali rappor- 
ti, che si realizza ponendo gli animali al centro del loro mondo 
non solo economico, ma anche rituale ed ideologico (v., per 
esempio, il concetto di spazio visivo, Thorton, 1980). I1 ruolo 
centrale che gli animali possiedono, e in particolare i bovini, 
si manifesta in moltissime espressioni di queste societa, 
dall'organizzazione insediativa (craal open al centro del sito), 
all'arte figurativa (la costante presenza delle mandrie in gran 
parte delle opere d'arte rupestre preistorica e in quelle piu 
recenti dei pastori Fulani). In questo senso, una prospettiva 
esclusivamente determinista non appare sufficiente, e l'equa- 
zione mutamento climatico=adattamento culturale, che risen- 
te di una prospettiva chiaramente whitiana prima (White, 
1949) e binfordiana poi (Binford, 1962), deve essere necessa- 
riamente integrata da un approccio che tenga pienamente 
conto degli aspetti simbolici. 

Ripercorrere, seppur in modo rapido, la straordinaria lettera- 
tura africanistica che analizza l'emergenza di questa forma di 
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economia produttiva o le sue manifestazioni compiute e specia- 
lizzate e impresa forse inutile, ancorche ardua, in considerazio- 
ne della qualita scientifica di recenti rassegne su questi argo- 
menti (Smith, 1992; Gautier, 1990). Mi interessa maggiormen- 
te, in questa occasione, riflettere, in modo forse disorganico e 
circolare, su alcuni aspetti che stanno alla base delle forme di 
consuetudine innescate dalla conoscenza del mondo animale da 
parte di gruppi di cacciatori-raccoglitori del primo Olocene in 
Nord Africa, per cercare di porre in evidenza alcune linee di 
comportamento sottese alle importanti trasformazioni culturali 
che promossero o facilitarono l'affermazione dell'economia 
produttiva in questa parte del mondo. 

2. Un accenno alla storia degli studi: dalla zona nucleare 
all'ipersfruttamento 

L'ipotesi di una origine autonoma per l'economia pastorale 
in Africa si e fondata nel passato sulla presenza di resti bovini 
molto antichi nel Sahara centrale, e in particolare nei siti 
dell'Adrar Bous, in Niger (Clark, et al., 1973; Smith, 1984) e a 
Uan Muhuggiag, nelle montagne dell'Acacus in Libia (Mori, 
1961, 1965). Nel primo sito, venne scavato uno scheletro pres- 
soche completo di bovino domestico datato a circa 5.800 anni 
dal presente; mentre a Uan Muhuggiag, nei livelli datati a circa 
6.000 anni fa, furono trovati resti di un osso frontale attribuito a 
Bos brachiceros. Studi approfonditi e scavi successivi condotti 
nello stesso sito rivelarono la presenza di resti bovini attribuibi- 
li alla forma domestica di Bos in livelli datati a circa 7.400 anni 
fa (Mori, 1965; Gautier, 1987). 

Se i resti sono cosi antichi, questo fu il ragionamento, si 
deve escludere che siano stati importati dal Vicino Oriente, 
dove i primi bovini domestici (si riteneva allora) hanno sostan- 
zialmente la stessa eta: bisogna quindi prendere in considera- 
zione l'ipotesi di una domesticazione autonoma in queste aree 
sahariane. Poco importa, in questa sede, sottolineare come gli 
anni Sessanta e Settanta furono per l'archeologia preistorica 
anni di rigetto di qualsiasi ipotesi diffusionista e che ipotesi di 
domesticazione autonoma furono fatte per diverse aree del 
Mediterraneo anche per altre specie vegetali ed animali. Inol- 
tre, fonti storiche ci informano di come le distanze eticamente 
enormi fossero emicamente accessibili, si veda ad esempio il 
periodo di circa 60 giomi necessario per recarsi dal Cairo nel 
cuore del Sahara, come riportano i viaggiatori medievali 
(Leone Africano 1556, citato in Mori, A., 1937) o le poche 
settimane per recarsi da Tripoli nella regione dei Garamanti, 
attraverso il percorso delle antiche carovaniere riportato da 
Erodoto (Melpomene, IV) o il percorso ancor piu breve prae- 
ter caput saxi ricordato da Plinio (Naturalis Historia, 1. V, c. 
5). Tali 'limitati' tempi di spostamento minano alla base la 
prospettiva appena accennata, informandoci di come in deter- 
minate condizioni - climatiche, ambientali e culturali - ' attra- 
versamento delle regioni nordafricane era realizzabile con 
relativa facilita: la dimensione puramente cronologica per 

ipotizzare una forma autonoma di domesticazione nel Sahara 
centrale perde quindi pressoche completamente significato. 

Nell'analisi delle prime forme di economia produttiva 
pastorale, la particolare enfasi sull'allevamento dei bovini, 
rispetto a quello degli ovicaprini (peraltro presenti a Uan 
Muhuggiag negli stessi livelli archeologici, la cui domestica- 
zione non e stata mai ipotizzata: vedremo perche), ha un'origi- 
ne teorica mai chiaramente esplicitata, che si rifa a mio avvi- 
so al modello delle zone 'nucleari' di Braidwood (1960). In 
quegli anni, nell'ambito dell'imponente dibattito postchildia- 
no maturato nella fase di transizione tra 'vecchia' e 'nuova' 
archeologia, l'analisi delle modalita di trasformazione delle 
societa ad economia acquisitiva verso forme produttive di 
sostentamento assume particolare rilievo (v. Boserup, 1965; 
Binford, 1968; Flannery, 1969; Clark, 1971; Smith, 1972; 
Cohen, 1977). 

Nella formulazione di Braidwood, le prime attestazioni di 
attivita agricole e di pratiche di allevamento vanno ricercate li 
dove i progenitori selvatici delle specie addomesticate esiste- 
vano, presupponendo una scarsa variabilita climatica e quindi 
ambientale nelle zone in questione. La validita e sensatezza di 
tale approccio non sono certamente qui messi in discussione, 
ma vorrei comunque sottolineare come questo retroterra teori- 
co abbia praticamente limitato altre linee di ricerca, in parti- 
colare in alcune aree come il Nord Africa, volte ad esaminare 
differenti forme di relazioni tra gruppi umani e animali. Nello 
specifico, l'assenza di progenitori selvatici di ovicaprini 
domestici in Africa impediva di fatto l'ipotesi di una domesti- 
cazione autonoma di queste specie animali nelle aree studiate, 
mentre la presenza di resti di Bos primigenius nei depositi 
tardo pleistocenici ed antico olocenici delle regioni nordafri- 
cane consentiva tale tentativo, generando una sorta di corto 
circuito teorico, laddove negli stessi strati erano presenti 
contemporaneamente animali domesticati in situ e altri anima- 
li 'importati' o scambiati. 

Un altro approccio emerso alla meta degli anni '70 e nei 
primi anni '80 e basato sul concetto che potremmo informal- 
mente definire di 'ipersfruttamento', sebbene questo si sia di 
volta in volta appoggiato su diversi criteri analitici. Questo 
particolare approccio si e diretto principalmente verso l'Ammo- 
tragus lervia, l'ammotrago, un muflone di montagna diffuso in 
Nord Africa dal Pleistocene (Gray, 1985). Il primo a ipotizza- 
re una forma di domesticazione dell'ammotrago fu Saxon, 
basandosi prevalentemente sulle caratteristiche di uccisione di 
questo animale in alcuni siti epipaleolitici della costa mediter- 
ranea nordafricana (Saxon, et al., 1974; Saxon, 1976). L'eta di 
morte e il sesso degli animali, unitamente alle altissime percen- 
tuali di questo artiodattilo negli insiemi faunistici, sono alla 
base della ipotesi della sua possibile domesticazione. Le forti 
percentuali di ammotrago identificate nei siti dell'Acacus 
portarono alcuni autori anche per queste aree ad ipotizzare 
forme 'incipienti di domesticazione', di 'predomesticazione' e 
di 'protodomesticazione' (Barich, 1987; Close, 1992). 

Le critiche mosse nel passato a queste possibili interpreta- 
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zioni sono essenzialmente diverse: la prima, fondata sul concet- 
to di assenza filogenetica tra ammotrago e pecore domestiche, 
di fatto impedisce di ammettere una qualche domesticazione (in 
particolare, Smith, 1992; Gautier, 1990); inoltre, come sottoli- 
neato da Vermeersch, le stesse tecniche di macellazione sono 
ambigue e quindi non possono essere utilizzate come argomen- 
ti sostanziali per dimostrare questo processo (Vermeersch, 
1992, ma anche Klein, Scott 1986). La difficolta di riconoscere 
i processi di domesticazione esclusivamente nel documento 
archeozoologico e stata piu volte sottolineata, anche laddove 
esistono contesti stratificati di straordinaria ricchezza e comple- 
tezza, come nel Vicino Oriente, che pero non consentono di diri- 
mere completamente la questione. In qualche modo, l'approc- 
cio multidimensionale richiesto da Chang e Koster (1986) appa- 
re ancora una volta particolarmente appropriato per superare tale 
limitazione. Mi sembra utile aggiungere che, considerando gli 
studi che vengono solitamente effettuati sulle faune di contesti 
preistorici, l'approccio seguito a suo tempo da Saxon e colleghi 
fu piu che plausibile e dignitoso: venne probabilmente sconfes- 
sato poich6 ritenuto semplicemente non percorribile, a causa 
dell'inesistenza di progenitori selvatici nell'area. Credo quindi 
si possa affermare che l'argomentazione sostenuta dai 'detrat- 
tori' di Saxon, ed in particolare di Vermeersch (1992), e una tipi- 
ca argomentazione mascherata, laddove il motivo nascosto e 
non esplicitato, ma sostanziale, e ancora una volta la mancanza 
di progenitori selvatici nell'area; e questa assenza, infatti, che 
rende impossibile il percorso adattivo che si vuole identificare 
archeologicamente (e quindi ancora una volta per il concetto di 
zona 'nucleare' su esposto). 

La grande quantita di resti di ammotrago presente nei depo- 
siti nordafricani, posta come elemento portante delle ipotesi di 
domesticazione di questo animale, non puo essere di per se una 
motivazione sufficiente. Nella storia dell'umanita, specializ- 
zazioni marcate nelle strategie di caccia ricorrono moltissime 
volte, e non viene quasi mai avocata una possibile domestica- 
zione per porre in termini causali tale enfasi su un particolare 
animale (v. Clutton-Brock, 1987), ma piuttosto vengono chia- 
mati in causa concetti diversi, che qui vorrei ricollocare criti- 
camente. Prima di passare a questi aspetti, vorrei rilevare come 
anche per questa prospettiva appena accennata, e cioe della 
marcata specializzazione verso un animale, la stessa base dei 
dati archeozoologici disponibile ad esempio per il massiccio 
dell'Acacus in Libia sudoccidentale, contrasta con l'ipotesi di 
uno sfruttamento intensivo e progressivo nel tempo, ma 
presenta invece un comportamento piu articolato, in termini 
quantitativi e qualitativi, che sottende probabilmente a strate- 
gie di sussistenza e comportamenti culturali differenti. In effet- 
ti, lo sfruttamento dell'ammotrago da parte di cacciatori del 
primo Olocene (ca. 9.800-8.900 b.p.), definiti da chi scrive 
prima 'epipaleolitici' (Cremaschi, di Leria 1995) e piu tardi 
'Early Acacus' (di Lernia, Garcea, 1997), appare piu marcato, 
con incidenze percentuali superiori all'80%. Nelle fasi piu 
tarde del periodo prepastorale (ca. 8.900-7.500 b.p.), definito 
'Mesolitico' o 'Late Acacus', le percentuali di resti di ammo- 

trago scendono sensibilmente, fino a sfiorare anche il 50% (di 
Lemia, 1998). Il significato di tale comportamento e spiegato 
e ulteriormente confortato da altre evidenze di natura socioe- 
conomica, che analizzeremo piui avanti. 

3. Alcune tendenze piui recenti: I'approccio ecologico 
'circostanziale' 

Questa breve rassegna di alcuni problemi inerenti l'emer- 
genza delle prime forme di domesticazione ci serve per sottoli- 
neare la dimensione teorica che ha mosso nel passato gli studi 
archeologici di questi argomenti. D'altro canto, da un lato esiste 
il problema dell'emergenza della domesticazione, dall'altro 
quello delle prime forme di pastoralismo, che deve essere consi- 
derato assai differente per aspetti intrinseci e caratteri estemi. 
Per quanto attiene alle prime forme di domesticazione, di cui ci 
occupiamo in questa occasione, bisogna precisare che i lavori 
pitu recenti tendono ad identificare nelle popolazioni antico- 
oloceniche del Sahara orientale, a Bir Kiseiba, i primi gruppi 
'neolitici', e cioe con produzione di cibo (v. Wendorf, Schild, 
1984; Close, Wendorf, 1992). Questa ipotesi si basa su argo- 
mentazioni circostanziali di impostazione ecologica. Lo stato 
frammentario dei (pochi) resti faunistici non consente infatti una 
sicura attribuzione allo stato selvatico o domestico del Bos 
primigenius sul piano morfo-dimensionale delle ossa scavate 
(Gautier, 1984): d'altro canto, la composizione dello spettro 
faunistico vede da un lato animali ben adattati ad ambiente 
desertico, come lepre e gazzella, e dall'altro il Bos, che necessi- 
terebbe di un ambiente profondamente diverso per soddisfare le 
esigenze di approvvigionamento idrico. Secondo Wendorf e 
associati, tale approvvigionamento sarebbe stato garantito 
dall'intervento dell'uomo con lo scavo di pozzi per intercettare 
le falde idriche piu superficiali, e in grado quindi di recuperare 
l'acqua anche in aree marginali. Lo sfruttamento di questo 
animale sarebbe perlopiu rivolto verso i prodotti secondari, 
specialmente sangue e latte, e solo raramente l'animale sarebbe 
stato abbattuto, identificando una similarita con comportamen- 
ti frequenti tra diversi gruppi di pastori attuali (in particolare i 
Nuer, Evans-Pritchard, 1940). 

Tale ipotesi e fortemente contestata da diversi autori, tra cui 
Smith (1992, p. 43) e Clutton-Brock (1993), poiche mancano 
nello spettro faunistico di questo sito altri grandi animali di 
ambiente desertico, come l'addax (Addax nasomaculatus), 
l'orice (Orix sp.), la zebra (Equus sp.), la giraffa (Giraffa 
camelopardalis) ed eventualmente anche il rinoceronte (Dice- 
ros bicornis bicornis). Non esiste, secondo Smith, ambiente 
desertico che ospiti solamente lepri e gazzelle, ma le aggrega- 
zioni faunistiche sono sempre ben piu ampie. E piuttosto vero- 
simile quindi che gli animali cacciati a Bir Kiseiba non riflet- 
tano compiutamente lo spettro faunistico allora presente, feno- 
meno peraltro ben noto nella formidabile sperequazione 
esistente nelle aree sahariane tra animali rappresentati nell'arte 
rupestre e specie attestate nei siti archeologici (Gautier, 1993). 
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In lavori piu recenti, Close e Wendorf (1992) sembrano 
sfumare la questione dello stato domestico o selvatico in termi- 
ni generali, mentre assume rilevanza il tipo di relazione 
esistente tra uomini e animali. E un po' quello che accade con 
lo sfruttamento dei vegetali circa due millenni dopo a Nabta 
Playa, dove lo stato selvatico o domestico del Sorghum, secon- 
do Wendorf, non e piu rilevante: quando una pianta viene 
raccolta in maniera intensiva (coltivata?), conservata in quan- 
tita consistenti in apposite strutture di stoccaggio, processata 
con una articolata gamma di strumenti, allora diventa una 
domanda oziosa chiederci se questi gruppi siano agricoltori o 
raccoglitori (v. Wendorf, et al., 1998). 

Quello che mi sembra interessante e che nell'area di Bir 
Kiseiba emerge una particolare forma di relazione tra gruppi 
umani dell'antico Olocene e una specifica forma animale, il 
Bos primigenius, verosimilmente selvatica, fenomeno che 
rappresenta un percorso necessario per la domesticazione. 

4. Le relazioni uomini-animali: un 'nuovo' studio di caso 
dalla Libia 

Le evidenze archeologiche, e nello specifico archeozoolo- 
giche, provenienti dalla Libia sudoccidentale definiscono un 
quadro per alcuni versi originale della questione delle prime 
forme di pastoralismo e dei meccanismi alla base delle trasfor- 
mazioni culturali del passato. 

L'area del massiccio del Tadrart Acacus e le regioni di dune 
circostanti sono state ampiamente ricognite negli ultimi anni 
nell'ambito delle attivita della Missione Congiunta Italo-Libi- 
ca dell'Universita di Roma 'La Sapienza' (Cremaschi, di 
Lemia, 1998). Le prime occupazioni oloceniche, probabil- 
mente a seguito di una lunga fase di spopolamento legata 
all'espansione del deserto ogoliano, fra 50.000 e 15.000 anni 
fa, sono caratterizzate da gruppi di cacciatori-raccoglitori 
specializzati. Le indicazioni in nostro possesso disegnano un 
quadro di sfruttamento del territorio organizzato verosimil- 
mente su base stagionale, con campi principali localizzati 
prevalentemente nelle aree dell'Acacus e nelle aree periferiche 
dei campi di dune, e siti specializzati distribuiti lungo le aree 
lacustri. Questa organizzazione si basa sull'analisi delle carat- 
teristiche locazionali dell'insediamento, sui caratteri struttura- 
li del sito, sulle evidenze dei resti faunistici e delle strategie 
economiche ipotizzate, e sull'organizzazione dell'industria 
litica (di Lemia, 1997). Questa ipotesi complessiva di utilizzo 
del territorio trova confronti con altre aree africane, come ad 
esempio alcuni gruppi nell'oasi di Dakhleh, in Egitto (McDo- 
nald, 1991): su un piano teorico, sembra confermare ragione- 
volmente il modello etnografico-archeologico proposto da 
Clark (1980). L'economia di questi gruppi di cacciatori 
specializzati dell"Epipaleolitico' o 'Early Acacus' sembra 
basata sullo sfruttamento intensivo dell'ammotrago: in alcuni 
siti datati al C14 tra circa 9.800 e 8.900 anni b.p., questo 
animale incide per oltre 1'80% sullo spettro delle specie 

cacciate, non raramente con punte ancora maggiori (Gautier, 
1987; Corridi, 1998). II paesaggio ambientale sembra caratte- 
rizzato da un clima ben piu umido dell'attuale, come indicato 
dai sedimenti colluviali che includono i resti di questi gruppi 
umani (Cremaschi, 1998). Le risorse, su un piano puramente 
teorico, dovrebbero quindi essere piu disponibili, in ragione 
della maggiore biomassa potenzialmente presente, poiche 
sostenuta dalla piu grande quantita di acqua esistente 
nell'ambiente. E interessante osservare come, nonostante 
questo, i cacciatori 'epipaleolitici' sembrano essere interessa- 
ti solamente all'ammotrago, sviluppando un'apposita strategia 
organizzativa. Nei siti di montagna, e in quelli delle pianure 
nei campi di dune, in prossimita di specchi lacustri, profondi e 
di acqua dolce (Girod, 1998), i resti di pasto sono quasi sempre 
relativi ad ammotrago (Corridi, 1998), e, fatto di rilievo, 
l'equipaggiamento per macinare semi e processare vegetali in 
generale e sempre scarso, limitato a pochi macinelli a mano e 
qualche mortaio. Analisi paleobotaniche, ancora preliminari, 
sembrano confermare il quadro complessivo di un ridotto 
sfruttamento delle risorse vegetali di questi gruppi umani 
(Castelletti, et al., 1998). Il tipo di rapporto che emerge tra 
gruppi umani e basi di sussistenza sembra essere del tutto 
predatorio, specializzato, e forse scarsamente ideologizzato in 
termini sociali. Voglio dire, cioe, che non esistono elementi 
archeologici e simbolici tali da far pensare a relazioni esclusi- 
ve tra gruppi umani e qualche animale in particolare, sebbene 
esista uno sfruttamento intensivo di una risorsa, l'ammotrago, 
su tutte le altre. Nella grotta di Uan Afuda, nell'Acacus centra- 
le, analisi su coproliti e sferuliti prodotti dall'ammotrago 
hanno evidenziato come questo animale frequentasse verosi- 
milmente la cavita nelle periodiche fasi di abbandono del sito 
(Cremaschi, et al., 1996). Non siamo in grado di valutare le 
strategie di caccia dell'ammotrago a causa della cattiva 
conservazione dei resti ossei (eta di uccisione, sesso, parti 
selezionate, ecc.), ma, in un ambiente abbastanza ricco di 
risorse, il preferire una preda a tutte le altre sta a significare una 
profonda conoscenza delle caratteristiche etologiche 
dell'animale, senza per questo mettere in atto, apparentemen- 
te, alcuna strategia pianificata. 

E quanto al contrario accade per altre specie animali, ad 
esempio per alcuni grandi mammiferi, come il bisonte tra i 
nativi nordamericani (v. Goldman, 1975) o l'antilope alcina tra 
i San dell'Africa australe (v. Lewis-Williams, 1981), dove si 
formalizza anche sul piano ideologico e simbolico il rapporto 
preferenziale con un preciso animale. La considerazione che i 
gruppi umani hanno dell'animale che viene predato deve esse- 
re vista quindi come un elemento che puo determinare un 
cambiamento radicale nelle abitudini culturali. 

In questo senso, l'evidenza dell'arte rupestre fornisce 
elementi importanti, probabilmente non ancora esplorati siste- 
maticamente e approfonditamente nelle aree nordafricane, a 
differenza di quanto fatto per altre regioni del continente: in 
particolare, nell'arte dei gruppi San della regione di Draken- 
sberg, Lewis-Williams (1981) ha posto in evidenza come le 
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relazioni tra uomini e antilope alcina non sono rappresentate 
esclusivamente come scene di caccia, con arco e freccia, ma 
piuttosto con temi ricorrenti in cui l'uomo guida o accompa- 
gna questi animali. 

L'arte rupestre dell'Acacus, ed in generale l'arte sahariana, 
pur con molti dubbi e margini di incertezza, evidenzia una serie 
impressionante di stili artistici e tecniche di esecuzione, che e 
stata razionalizzata in fasi, ritenute ognuna portatrice di specifi- 
che realta culturali (Lhote, 1958; Mori, 1965; 1974). Senza voler 
entrare nella problematica dell'attribuzione cronologica di ogni 
fase, e delle relazioni tra esse, le fasi della Fauna Selvaggia e 
delle Teste Rotonde sono ritenute le piiu antiche espressioni arti- 
stiche dell'area. La fase della Fauna Selvaggia, espressa 
mediante l'esecuzione di graffiti anche di notevoli dimensioni, 
viene fatta risalire alla fase di passaggio tra Pleistocene ed 
Olocene. Alcuni autori (v. Muzzolini, 1991) contrastano forte- 
mente questa opinione, e ritengono tutta l'arte sahariana di eta 
neolitica, propendendo quindi per una cronologia 'corta'. Posto 
che la cronologia 'lunga' (sensu Mori) per l'arte del Sahara mi 
sembra piu adeguata per spiegare la complessita storica e cultu- 
rale di tale fenomeno, mi sembra ragionevole ipotizzare una 
relazione tra i cacciatori 'epipaleolitici' e la produzione della 
Fauna Selvaggia, poiche traduce una visione del rapporto tra 
uomo e natura del tutto particolare, in cui gli esseri umani 
rappresentati sono assai rari e, laddove presenti, non hanno mai 
un ruolo centrale, ma risultano sistematicamente immersi 
nell'ambiente che li circonda (Mori, 1992). Una produzione 
artistica della complessita della Fauna Selvaggia esprime la 
concezione del mondo dei gruppi che ne furono portatori, e pur 
con cautela dobbiamo utilizzare le informazioni straordinarie 
che essa veicola. In questa fase (o in questo stile) vengono ripro- 
dotti animali oggi quasi completamenti scomparsi dalle aree 
sahariane: elefanti, ippopotami, coccodrilli, rinoceronti, grandi 
antilopi. L'ambiente che se ne puo ricavare non e di tipo esclu- 
sivamente acquatico, ma di savana, e non si registra nessuna 
forma di rapporto simbiotico tra esseri umani e un animale in 
particolare, come sarebbe lecito attendersi se alla base di uno 
sfruttamento intensivo, quale quello dell'ammotrago, esistesse 
un rapporto preferenziale e ideologizzato con l'animale. 

L'universo rappresentato nell'arte non riflette necessaria- 
mente la realta economica e di sussistenza praticata, ma 
maggiormente quella ideologica e simbolica: dovremmo quin- 
di aspettarci le raffigurazioni di una stretta relazione tra uomo e 
animale nelle fasi predomestiche (Shaw, 1978): questo non 
accade per 1'arte della Fauna Selvaggia. Ad esempio, 1'antilope 
alcina, tra i cacciatori-raccoglitori San del Kalahari, e 1' animale 
sul quale viene esercitata una autentica forma di possesso ideo- 
logizzata (Vinnicombe, 1976), e la produzione artistica esprime 
pienamente tale relazione (Lewis-Williams, 1981). 

Se su un piano puramente economico abbiamo prove che 
l'ammotrago e l'animale piiu sfruttato in un ambiente piuttosto 
favorevole e si pone verosimilmente alla base delle strategie di 
sussistenza di questi cacciatori 'epipaleolitici', rappresentan- 
do quindi sul piano di organizzazione una classica scelta di 

decision-making, l'ammotrago non sembra invece entrare 
nella dimensione ideologica di questi gruppi, come indicato 
dalla produzione artistica della Fauna Selvaggia, se e vero che 
questa forma d' arte debba essere posta in relazione con i grup- 
pi epipaleolitici. 

All'inizio del IX millennio b.p., in eta non calibrata, si 
cominciano a registrare nell'Acacus importanti processi di 
mutamento, evidenziati da numerosi indicatori archeologici. 
Tra questi, l'introduzione della ceramica, una profonda rior- 
ganizzazione dell'industria litica, una formidabile crescita 
dello strumentario per macinare semi e altri prodotti. Assistia- 
mo inoltre ad un incremento complessivo del repertorio tecno- 
logico, che include tessuti, manufatti in legno, cesti e partico- 
lari palette in scisto rossastro, spesso con tracce di colore. I 
cambiamenti economici che sono alla base di questo rinnova- 
mento della cultura materiale sono evidenti in un diverso spet- 
tro delle specie animali cacciate e in un formidabile aumento 
dello sfruttamento dei vegetali, in particolare dei cereali selva- 
tici. Alcune innovazioni possono essere individuate archeolo- 
gicamente: gli insediamenti sembrano essere piu grandi, 
talvolta con importanti modifiche strutturali; si osserva una 
maggiore concentrazione dei siti nelle aree intere dei massic- 
ci montuosi, e un sostanziale ridimensionamento dell'utilizzo 
delle aree di dune; le aree insediative sono verosimilmente 
utilizzate per periodi piu lunghi, con caratteri di mobilita resi- 
denziale. L'ipotesi che e stata avanzata per motivare tali 
profondi cambiamenti e una possibile crescita demografica in 
un contesto ambientale progressivamente piu arido. La spere- 
quazione tra risorse e bisogni dei gruppi umani avrebbe porta- 
to alla necessita di riorganizzare le basi di sussistenza, con 
profonde implicazioni per l'articolazione sociale di questi 
gruppi (di Lemia, 1996; Cremaschi, di Leria, 1998). 

La tradizione francese di studi porta a definire 'neolitiche' 
culture con questi caratteri, pur in assenza di una piena econo- 
mia produttiva, poiche questi tratti sarebbero sufficienti a spie- 
gare un profondo cambiamento sociale, economico e quindi 
culturale (v. Aumassip, Tauveron, 1993). Aldila delle dispute 
terminologiche (di Lemia, Cremaschi 1996a; di Lemia, 1997; di 
Lemia, Garcea, 1997), sembra in ogni caso emergere un diffe- 
rente atteggiamento dei gruppi umani nei confronti dell'ambien- 
te circostante, attestato dalle prime forme di manipolazione delle 
risorse: ci sfugge ovviamente il grado di consapevolezza 
esistente in questi gruppi nell'operare tali scelte. Un esempio qui 
particolarmente interessante e rappresentato dallo sfruttamento 
delle risorse animali: a differenza di quanto accaduto nella 
lunghissima fase precedente, i gruppi umani della fase 'mesoli- 
tica' o 'Late Acacus' cacciano numerose specie animali. Oltre 
all'ammotrago, entrano nel record archeozoologico l'alcelafo 
(Alcelaphus buselaphus); l'asino selvatico o la zebra (Equus sp); 
il porcospino (Hystrix cristata); il riccio (Erinaceus cf algirus); 
lo sciacallo (Canis cf aureus); sono stati portati alla luce anche 
resti di uccelli e di pesci (Gautier, 1987; Corridi, 1998). L'allar- 
gamento dello spettro delle risorse (quasi una formula magica in 
gran parte della letteratura che si interessa di cacciatori-racco- 
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glitori) e una strategia classica, riconoscibile praticamente su 
scala mondiale nelle fasi postpleistoceniche di adattamento ad 
un ambiente progressivamente modificatosi (v. Binford, 1962; 
Cohen, 1977). Nei massicci centrali sahariani, ma anche nella 
Valle del Nilo e in altre aree africane, tale fase sembra mante- 
nere caratteri ricorrenti, che in qualche modo confermano 
l'universalita di tale processo. Diversificazione delle specie 
animali cacciate e marcata enfasi sullo sfruttamento dei cereali 
rappresentano quindi tratti peculiari, significativi, che sono 
preludio ad importanti innovazioni, quali l'intensificazione 
delle pratiche di stoccaggio o l'utilizzo ritardato di alcune risor- 
se, con effetti sulla mobilita dei gruppi. 

Un tratto originale che sembra emergere dagli studi dei 
gruppi 'mesolitici' dell'Acacus conceme il tipo di sfruttamen- 
to dell'ammotrago. Lo stimolo e stato dato dalla presenza di 
letame stratificato, in alcuni contesti datati a circa 8.000 anni 
fa. A questa evidenza, si aggiunge una caratteristica ricorren- 
te in molti siti 'mesolitici', datati perlopiu tra 8.500 e 7.800 
anni dal presente, la presenza cioe di consistenti accumuli di 
vegetali in aree dell'insediamento. Considerando che tali 
evidenze sono abitualmente collegate all'esistenza di forme 
compiute di pastoralismo (v. Chang, Koster, 1986; Brochier, 
et al., 1993), ma che queste sembrano attestate nella regione 
perlomeno 500 anni dopo, e sorta la domanda sul significato 
culturale che tali accumuli potessero avere (Cremaschi, di 
Lemia, 1995). Le analisi sulle faune rivelavano la presenza 
esclusiva di specie selvatiche, e quindi l'approccio archeo- 
zoologico non consentiva, anche per la cattiva conservazione 
dei resti ossei, una valutazione di eventuali processi incipien- 
ti di manipolazione di qualche specie animale. Lo studio che 
si e quindi realizzato ha avuto differenti angolazioni di anali- 
si, che permettessero di identificare la specie produttrice del 
letame stratificato. L'ipotesi formulata e che sia stato l'ammo- 
trago a produrre tali pacchi di letame, e che parte degli accu- 
muli di vegetali fossero destinati al foraggiamento dell'anima- 
le (Cremaschi, et al., 1996; di Lemia, et al., 1996; di Lemia, 
Cremaschi, 1996b; di Lemia, 1998). Questi fenomeni potreb- 
bero essere stati innescati da una recinzione forzata di anima- 
li appositamente catturati: questi sarebbero stati poi macellati 
in momenti successivi. Se la recinzione e documentata dalla 
presenza del letame stratificato, e il foraggiamento volontario 
dalla presenza nei resti fecali dell'ammotrago di graminacee 
parzialmente processate mediante politura dei semi (di Lemia, 
1997; Castelletti, et al., 1998), e rappresentano quindi dati 
solidi alla base della nostra ricostruzione interpretativa, questa 
e ovviamente di natura inferenziale. Sembra quindi utile defi- 
nire alcuni elementi che possono sostanziare l'ipotesi formu- 
lata. Come prima accennato, e interessante osservare che 
durante la fase 'mesolitica' l'incidenza dell'ammotrago tra le 
specie animali cacciate scende vistosamente rispetto alla fase 
'epipaleolitica', arrivando in alcuni siti anche al di sotto del 
50%. L'ipotesi di una maggiore residenzialita dei gruppi 
umani potrebbe in parte spiegare tale comportamento: l'area di 
sfruttamento e meno ampia, e quindi i gruppi intercettano in 

maniera piu marcata tutte le risorse che possono essere sfrut- 
tate, cacciando in maniera meno specializzata una particolare 
preda, adottando quindi una strategia opportunistica. E possi- 
bile che allora l'ammotrago entri con minore frequenza nel 
raggio d'azione dei cacciatori, verosimilmente spostando la 
propria area di pascolo al sicuro dalla presenza dell'uomo, 
comportamento tipico di questa specie (Cassinello, Alados, 
1996). Lo sfruttamento intensivo dei cereali selvatici determi- 
na nei gruppi umani sicuramente una maggiore territorialita (v. 
Tubiana, Tubiana, 1977) e implica un costante ritomo in alcu- 
ne aree (Cane, 1989). La minore frequenza di questi animali 
potrebbe quindi essere considerata anche un fatto casuale, ma 
la presenza di letame e di foraggio sembra verosimilmente 
indicare un percorso differente. 

L'ipotesi alterativa da noi avanzata e che la crescente 
densita umana nelle aree del massiccio, con verosimili effetti 
sul piano della competizione fra gruppi e, forse, all'intemo del 
gruppo, abbia portato ad una profonda riorganizzazione dello 
sfruttamento del territorio, e alla conseguente scelta di massi- 
mizzare le risorse accessibili socialmente, in virti del nego- 
ziamento tra gruppi. La maggiore enfasi e posta verosimil- 
mente sull'utilizzo dei cereali, grazie alla loro abbondanza e 
reperibilita, e le strategie di caccia sembrano ridisegnate per 
soddisfare queste nuove esigenze. La forte consapevolezza 
etologica maturata in centinaia di anni di caccia specializzata 
sembra utilizzata per tentare uno sfruttamento diverso 
dell'ammotrago, implicandone nel tempo un consumo piani- 
ficato nel tempo. Va forse aggiunto che nei periodi di siccita 
l'ammotrago risente fortemente del deterioramento ambienta- 
le, riducendo sensibilmente il numero delle presenze (Cassi- 
nello, Alados 1996): la scarsita della preda, e in generale il 
depauperamento delle risorse, deve aver portato, anche sul 
breve periodo, a decisioni e sperimentazioni innovative, il cui 
significato culturale non e ancora pienamente compreso. La 
rimodulazione delle strategie di caccia, evidente nel diverso 
documento archeozoologico, puo quindi essere spiegata anche 
in funzione delle prime forme di recinzione di animali selvati- 
ci, quali I'ammotrago, senza pero che l'uomo sia intervenuto 
in maniera selettiva sulla specie e abbia quindi determinato 
cambiamenti definitivi nel corredo genico. 

La profonda relazione esistente tra alcuni gruppi umani e 
determinate specie animali sembra trovare riscontro anche in 
altri aspetti; i caratteri appena tratteggiati sono infatti solo 
un'eco lontana di un universo estremamente piu complesso, di 
cui ci arriva una prospettiva piu impressionante dalla produ- 
zione artistica: la fase pittorica delle Teste Rotonde. E opinio- 
ne abbastanza diffusa che questa produzione artistica sia da 
collegarsi a gruppi umani di cacciatori-raccoglitori complessi 
(Mori, 1965; Anati, 1994; Sansoni, 1994), sulla base dei conte- 
nuti e degli aspetti formali espressi. Datazioni radiometriche 
ante quem e diversi indicatori portano ad attribuire tale fase ai 
primi millenni dell'Olocene (Mori, 1965, 1998), e ritengo 
possa essere verosimilmente posta in relazione con i gruppi 
'mesolitici' dell'Acacus (di Lemia, 1997). Un tratto di fonda- 
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mentale importanza delle Teste Rotonde e l'emergenza 
dell'antropomorfismo nell'arte figurativa del Sahara, alcuni 
millenni prima delle evidenze di altre regioni perimediterra- 
nee: questo aspetto e stato scarsamente considerato negli studi 
delle manifestazioni religiose e spirituali alla base anche delle 
formalizzazioni simboliche, ad esempio, delle culture egizie 
della Valle del Nilo, ma sembra oramai crescere la consape- 
volezza del ruolo fondamentale che le culture sahariane ebbe- 
ro non solo nella produzione materiale (v. Caneva, 1996), ma 
anche nelle piu profonde pieghe dell'organizzazione socio- 
culturale dei gruppi predinastici (Mori, 1998). 

Se l'emergenza dell'antropomorfismo e il carattere salien- 
te di questa espressione artistica, sembra particolarmente 
evidente anche una diversa relazione dell'uomo con l'ambien- 
te: le scene di caccia si osservano infatti raramente, e risulta- 
no prevalentemente raffigurati animali con esseri umani molto 
vicini in atteggiamento non aggressivo, esemplari di ammo- 
trago apparentemente guidati, scene di allattamento di picco- 
li. Nella loro complessita, queste espressioni artistiche sembra- 
no tradurre non un atteggiamento di caccia, quanto piuttosto 
una forma di relazione consuetudinaria. Non e possibile dire 
con certezza che l'ammotrago sia l'animale simbolo di questa 
fase pittorica, e quindi sostenere una possibile esclusiva rela- 
zione simbiotica con questa specie, ma probabilmente rappre- 
senta uno degli animali piu 'centrali' (per es. a Uan Afuda), 
spesso in diretta associazione con l'uomo, rivelando verosi- 
milmente un processo in atto. Anche l'universo vegetale entra 
prepotentemente nelle figurazioni di questa fase, con scene 
'rituali' di danze che sembrano mascherare scene di raccolta 
e, forse, pratiche iniziali di semina (Sansoni, 1994). 

Aldila quindi dell'eventuale analogia diretta suggerita da 
una specifica espressione figurativa, l'arte delle Teste Roton- 
de nella sua complessita sembra riportare un differente atteg- 
giamento dei gruppi umani nei confronti dell'ambiente, che 
cominciano a manipolare l'universo circostante nelle sue 
componenti essenziali, vale a dire le risorse animali e vegeta- 
li (di Leria, 1996). 

Puo questa forma di consuetudine tra uomini e ammotrago 
- anche simbolicamente rappresentata - essere considerata 
una forma di domesticazione, e quindi di pastoralismo? 

5. Cambiamenti consapevoli ed inconsapevoli: lo sfrutta- 
mento di animali selvatici e l'emergenza della produzione 
del cibo 

Sono molte le specie selvatiche animali e vegetali sfruttate 
intensivamente, ma mai domesticate dall'uomo (v. Clutton- 
Brock, 1987). La richiesta di cibo, l'impiego come forza lavo- 
ro, il traffico di parti speciali, come l'avorio degli elefanti, 
sono solo alcune delle modalita di sfruttamento di animali 
selvatici il cui status tassonomico non e cambiato nel tempo. 

Evidenze recenti ed attuali arrivano da diversi animali, 
quali ad esempio la vigogna (Vicugna vicugna), una specie 

selvatica di camelide che vive sulle Ande tra i 4.000 e i 5.000 
m., particolarmente apprezzata per la sua finissima lana. 
Questo animale viene sistematicamente guidato dentro dei 
recinti appositamente preparati, tosato e successivamente rila- 
sciato (Clutton-Brock, 1987, p. 123). L'alce, ancora all'inizio 
del secolo scorso, veniva sporadicamente addomesticato e 
utilizzato come animale da trasporto, e spesso anche munto 
(Zeuner, 1963). Attualmente, animali selvatici quali il bufalo 
cafro (Syncerus caffer), l'orice (Oryx beisa) e anche l'antilo- 
pe alcina (Taurotragus oryx) vengono gestiti in numerose 
regioni sudafricane insieme ad altri animali domestici; ulte- 
riori esempi, con modalita svariate di gestione, riguardano 
l'elefante, sia indiano che africano, o la renna (per una rasse- 
gna, si veda Clutton-Brock, 1987). 

Nel passato, evidenze indirette di gestione complessa di 
animali selvatici in cattivita, o in via di 'ammansimento', arri- 
vano da diverse fonti, la piu eclatante delle quali e certamente 
costituita dall'arte parietale egizia dell'Antico e Medio Regno. 
Gli animali sono rappresentati in cattivita, spesso mentre 
vengono cibati direttamente dalle mani dei loro 'padroni': tra 
questi, gazzelle, antilopi, addax e altri ancora (Smith, 1969; 
Clark, 1971; Wetterstroom, 1993; Phillipson, 1993; Clutton- 
Brock, 1993). In preistoria, le forme di recinzione finalizzate 
al contenimento di animali, alla loro cattura o al loro direzio- 
namento, per poter successivamente abbattere le prede, sono 
state interpretate in maniera intermittente come indicatori di 
forme incipienti o teoricamente vicine alla produzione del cibo 
(v. Kehoe, 1990, p. 43): di certo, l'organizzazione sociale 
predisposta per la realizzazione di opere, talvolta complesse e 
di grandi dimensioni, presuppone una particolare articolazio- 
ne. Inoltre, tali strutture possono avere innescato meccanismi 
di conoscenza degli animali catturati, indicando possibili stra- 
de alternative di gestione. Frison, et al. (1990) indicano come 
le aree recintate dove venivano forzatamente condotti gli 
animali (in particolare Ovis canadiensis, peraltro specie molto 
simile per caratteri fisici ed etologici all'ammotrago), sono di 
altezza modesta. Bisogna quindi ipotizzare un comportamen- 
to abbastanza tranquillo dell'animale, anche una volta recinta- 
to. Secondo Frison, infatti, "mountain sheep become docile 
much sooner. In fact, their behavior is strikingly similar to that 
of domestic sheep under the same circumstances" (Frison, et 
al., 1990, p. 217). Un esempio di recinzione di animali selva- 
tici viene anche dalle isole Baleari, durante il Neolitico, ed e 
rivolto verosimilmente verso il Myotragus balearicus 
(Kopper, Waldren, 1967). 

In generale, in un ecosistema in equilibrio non e necessario 
per un predatore, sia esso animale o umano, interferire con la 
vita della preda in modo diverso dal semplice atto di predazio- 
ne. Pianificare quindi delle forme ritardate di consumo innesca 
meccanismi, spesso non pienamente consapevoli, che possono 
essere il preludio, o il terreno di coltura, di successivi impor- 
tanti mutamenti. Nelle societa umane, questo sembra avvenire 
solamente quando la quantita di animali da predare diviene 
pericolosamente bassa: nelle societa complesse, l'elite domi- 
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nante proibisce l'uccisione degli animali da parte della gente 
comune (Clutton-Brock, 1987, p. 165). Al contrario, una 
ricchezza di prede, che si manifesta quindi in un forte squilibrio 
numerico tra preda e predatore, si risolve spesso in altissime 
percentuali dell'animale cacciato, come avvenuto in preistoria 
per la renna (Rangifer tarandus) del Paleolitico Superiore euro- 
peo (v. Spiess, 1979) o per il cervo (Cervus elaphus) di nume- 
rosissime comunita epimesolitiche dell'Europa continentale e 
del bacino mediterraneo (Jarman, 1972). Altissime specializ- 
zazioni si hanno anche per la gazzella nel Natufiano nel Levan- 
te (v. Legge, 1972), e, per quanto ci riguarda, con l'ammotrago 
delle coste nordafricane e, in parte, del Sahara (Saxon, et al., 
1974; Close, 1992). La consapevolezza di un ridimensiona- 
mento delle risorse potrebbe aver portato ad una serie di 
comportamenti, in diverse regioni, volti a ridisegnare lo sfrut- 
tamento nel tempo di animali e vegetali: l'esempio dell'Acacus 
con l'ammotrago sembra piuttosto circostanziato da diverse 
evidenze. 

Esisteva allora la consapevolezza degli scenari che si veni- 
vano creando e interferivano con altri animali? 

La scelta che venne operata, su scala mondiale, e forte- 
mente composita e, in un'ottica chiaramente a posteriori, non 
tutti gli animali che sono stati tenuti in cattivita per periodi piu 
o meno lunghi hanno fomito risposte utili nella direzione scel- 
ta dai gruppi umani. Esistono pero alcuni animali, e tra questi 
sottolineo in particolare il Bos di Bir Kiseiba e l'Ammotragus 
dell'Acacus, in Nord Africa, che possedevano tutti i requisiti 
necessari perche il processo di domesticazione fosse compiu- 
to pienamente (Galton, 1865, in Clutton-Brock, 1987, pp. 15- 
16): sono animali il cui piccolo deve poter vivere lontano dalla 
madre, anche prima dello svezzamento, e deve adattarsi ad una 
nuova dieta, ambiente, temperatura, umidita, infezioni e paras- 
siti ("they should be hardy"); la struttura comportamentale 
della specie deve essere in relazione con quella umana: un 
animale sociale quindi, basato su una precisa gerarchia domi- 
nante, tale da accettare l'uomo come leader, per poterne 
conservare l'imprinting nella sua vita adulta ("they should 
have an inborn liking for man"); la specie non deve essere 
particolarmente adattata alla fuga immediata, come ad esem- 
pio l'antilope o la gazzella: deve essere in grado di nutrirsi se 
costretta in un recinto o se raggruppata troppo intensamente 
("they should be comfort-loving"); devono costituire una 
agevole scorta di cibo, una specie di dispensa itinerante ("they 
should be found useful to the savages"); devono poter soprav- 
vivere in cattivita ("they should breedfreely"); devono esse- 
re animali ragionevolmente placidi, versatili nelle loro abitu- 
dini alimentari e gregari, in modo tale che piu esemplari possa- 
no vivere insieme ("they should be easy to tend"). 

La domanda che sorge spontanea e, quindi, perche questi 
animali, o perlomeno l'ammotrago, non sono stati addomesti- 
cati? La differenza tra animali domestici (domestic animals) e 
addomesticati (domesticated animals) sembra avere qualche 
potenzialita nella nostra discussione (Van Gelder, 1969; Clut- 
ton-Brock, 1987, p. 104): gli animali domestici possono defi- 

nirsi come popolazioni che per mezzo della selezione diretta 
da parte dell'uomo possiedono determinate caratteristiche 
morfologiche, fisiologiche o comportamentali per le quali 
differiscono dai gruppi ancestrali; gli animali addomesticati, al 
contrario, sono individui che sono stati resi piu trattabili o 
mansueti, ma la cui gestione non implica selezione intenzio- 
nale. Questa differenziazione non tiene conto, a mio modo di 
vedere, degli aspetti temporali del processo, e il concetto stes- 
so di intenzionalita e ambiguo, almeno in senso emico. 

I1 contributo della linguistica, pur con molti dubbi e incer- 
tezze, fomisce elementi interessanti per identificare eventuali 
aspetti di consapevolezza nei processi in atto. L'esistenza di 
radici terminologiche puo infatti esprimere la coscienza di 
forme culturali di controllo (sensu Hecker, 1982) sull'anima- 
le. Secondo Ehret (1993), il gruppo linguistico africano piu 
antico (ca. 8.000 a.C) con evidenze terminologiche legate a 
qualche forma di produzione del cibo e il Proto-Northern- 
Sudanic. Sono state isolate 6 radici: mungere; condurre 
(animali 'domestici'); bovino; cereale, granaglie; spiga di 
cereale; macina. Come lo stesso Ehret ricorda, solamente le 
prime due voci possono essere usate come prove indiziarie di 
domesticazione. Nel gruppo Proto-Saharo-Sahelian (ca. 7.000 
a.C) abbiamo invece i primi termini legati verosimilmente alla 
coltivazione e qualche voce legata ad insediamenti piu 
complessi, con radici relative a recinto, recinto con arbusti. 
L'ipotesi cronologica sulla base della glottocronologia riferi- 
sce il Proto-Northem-Sudanic ai primissimi secoli dell'Oloce- 
ne (ca. 8.000 a.C), e ad una localizzazione geografica posta 
nell'attuale territorio nordsudanese, alla confluenza del Nilo 
Bianco e Nilo Blu, che include il territorio dell'Ennedi e del 
Tibesti, fino a lambire i massicci centrali sahariani (Ehret, 
1993, fig. 6.2), con successivi spostamenti. Se e vero, come 
suggeriscono diversi autori (Renfrew, 1987; Blench, 1993), 
che questa forma di inferenza puo essere molto pericolosa, in 
particolare per il diverso significato che le radici possono assu- 
mere nel tempo, e va quindi usata con particolare cautela, e 
altrettanto vero che alcuni spunti fomiscono elementi confor- 
tanti per definire l'universo culturale dei gruppi sociali che in 
un determinato periodo storico hanno messo in atto strategie 
di uso ritardato delle risorse. 

In Nord Africa sembra che queste prime forme di consape- 
volezza nella possibilita di pianificare l'impiego di risorse si 
siano rivolte inizialmente verso le specie animali, nel Sahara 
orientale e nell'Acacus, sostanzialmente nello stesso periodo. 
Le evidenze archeologiche ed il contributo della linguistica 
indicano come si abbiano termini appositi per la coltivazione 
solamente con il Proto-Sahelian (ca. 7.000 a.C), unitamente 
alle forme compiute e complesse di pastoralismo, indiziate da 
termini per indicare recinti articolati per i bovini, e con termi- 
ni diversificati per indicarli, quali bue, vitello, ecc. Nel grup- 
po linguistico Proto-Northem-Sudanic, i termini che si riferi- 
scono alla sfera vegetale sono cereali e macina, che non impli- 
cano necessariamente un utilizzo ritardato della risorsa, ne 
tantomeno una eventuale 'domesticazione' incipiente, mentre 
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per quanto attiene alla sfera animale, la radice 'condurre' puo 
essere riferita sia ad una forma di caccia specifica, che ad altri 
comportamenti. Sembra interessante rilevare come non esisto- 
no evidenze archeologiche ne artistiche che documentino nel 
Sahara centrale, e piu in generale in Nord Africa, forme di 
caccia con recinti che implichino l'uso del termine condurre, 
nel senso noto per i nativi nordamericani (Frison, et al., 1990), 
e in parte per il Paleolitico Superiore europeo (Kehoe, 1990). 
L'ipotesi che il termine si possa riferire invece al condurre gli 
animali in specifici posti sembra plausibile (recinti?, anche se 
questi termini entrano molto dopo nel repertorio linguistico). 
II termine 'mungere', infine, si riferisce necessariamente ad 
uno sfruttamento, tipicamente secondario, di una risorsa 
animale, e sembra ben accompagnarsi ai processi indiziati per 
il Bos a Bir Kiseiba nel Sahara orientale. La possibile esisten- 
za di termini appositi per definire delle azioni e un tratto essen- 
ziale del comportamento umano e traduce probabilmente una 
consapevolezza di quanto veniva messo sperimentalmente in 
atto e di cui abbiamo qualche evidenza nelle raffigurazioni 
rupestri. 

6. 'Capitale sociale' o 'soldi in banca'?: cacciatori-racco- 
glitori e pastori 

Queste indicazioni suggeriscono l'importanza in questi 
contesti degli animali selvatici ed implicano un marcato 
cambiamento nelle relazioni tra gruppi umani ed ambiente. 
Nel caso dell'Acacus, l"ammansimento' (o la recinzione 
forzata) dell'ammotrago dovrebbe essere considerato, a mio 
parere, come una forma di pianificazione nello sfruttamento 
delle risorse: il contenere alcuni animali negli insediamenti 
(come documentato dagli strati di sterco), permette uno sfrut- 
tamento diverso dell'animale, per effettuarne la macellazione 
in periodi particolari dell'anno. E verosimile che questa stra- 
tegia sia collegata a fluttuazioni anche drammatiche nella 
disponibilita delle risorse, collegate a periodi di siccita che 
cominciamo a definire su base paleoclimatica (Cremaschi, di 
Leria, 1998). La flessione numerica dell'ammotrago tipica 
delle fasi di siccita ha probabilmente diretto i gruppi umani ad 
evitare un ipersfruttamento di questo animale, e quindi a 
ristrutturare le strategie economiche. Da un uso probabilmen- 
te immediato, con scarsa attivita di trattamento e apparente 
scarsita di stoccaggio durante le fasi 'epipaleolitiche' o 'Early 
Acacus', registriamo durante il 'Mesolitico' o 'Late Acacus' 
uno sfruttamento pianificato della risorse, con intensa attivita 
di lavorazione e elementi indiziari di stoccaggio, quali cesti, 
ceramica, probabilmente la diffusione di 'marmitte' nella 
roccia. In questo senso, anche 1' 'ammansimento' dell'ammo- 
trago potrebbe essere considerato sostanzialmente come una 
importante riserva di approvvigionamento. 

Generalmente, lo stoccaggio e l'esistenza di riserve di risor- 
se possono essere interpretati come strumenti o per soddisfare 
le necessita del gruppo (sensu Sahlins) o per garantire un'ecce- 

denza. A questo punto, come ha sottolineato Gould (1985, 
p. 432), "the real question is: where and under what circum- 
stances do hunter-gatherer societies change from food and 
resource sharing ('social capital') to aggradize storage of food 
and resources ('money in the bank')?" 

Credo che nel caso delle comunita estrattive del 'Late 
Acacus' sia ragionevole interpretare tali moduli di sfrutta- 
mento delle risorse come una soddisfazione delle necessita 
('social capital') e non come forme di accumulazione di risor- 
se ('money in the bank'): e questa la distanza che separa 
profondamente la fase 'Late Acacus' dalle successive societa 
pastorali con economia fondata sulla produzione del cibo, 
dove quella dei 'soldi in banca' appare essere la strategia di 
base. Le strategie di sussistenza durante il 'Late Acacus' sono 
dirette verso risorse sufficientemente disponibili anche nelle 
stagioni piu impervie: le caratteristiche principali di queste 
risorse sembrano essere, come ripetutamente sottolineato, 
disponibilita e possibilita di stoccaggio. Se l'uso intensivo dei 
cereali selvatici rappresenta un comportamento diffuso su 
scala mondiale, al contrario, la recinzione dell'ammotrago e il 
suo possibile ammansimento costituiscono una originale 
modalita di gestione pianificata delle risorse. Queste strategie 
sono alla base di una profonda ristrutturazione degli insedia- 
menti, piui grandi e piu duraturi, di una mobilita ridotta e di una 
densita insediativa in aumento, elementi che saranno proba- 
bilmente tra le cause di una crescente competizione all'inter- 
no del gruppo. 

In realta, il percorso verso l'accumulo di risorse sembra gia 
infieri, e questo fenomeno sembra verificarsi quando lo squi- 
librio tra risorse e popolazione diviene pressante, e risulta 
verosimilmente accentuato dalla fase di crescente aridita 
collocabile tra 8.000 e 7.300 anni b.p. (Cremaschi, di Lernia, 
1998). La produzione del cibo pienamente basata sull'alleva- 
mento bovino e ovicaprino si attesta nell'Acacus approssima- 
tivamente alla fine di questa fase arida, e venne facilmente 
assorbita da questi gruppi di cacciatori-raccoglitori caratteriz- 
zati da una crescente complessita culturale, le cui basi econo- 
miche allora adottate furono sostituite verosimilmente in 
modo piu rapido (di Lemia, 1996), come indicato peraltro 
dalle datazioni C14 molto antiche per il pastoralismo 
dell'Acacus, portando ad una drastica interruzione della 
gestione culturale dell'ammotrago nei periodi successivi. 

Note 
Questo lavoro risente fortemente di discussioni, stimoli e suggeri- 
menti avuti con diverse persone. In particolare, devo a Fabrizio 
Mori 1'approccio multidimensionale nel tentativo di analizzare le 
societa del passato; ringrazio Andrew Smith e Achilles Gautier per 
le stimolanti discussioni sugli aspetti legati al concetto di dome- 
sticazione e sulle implicazioni che questo concetto ha nel caso afri- 
cano. A Maria Arioti infine un sentito grazie per l'invito a produr- 
re questo lavoro e ripensarlo in un'ottica piu articolata. Incertezze, 
errori e omissioni sono solamente miei. 
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