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S'anaiitza ei comerc de plom hispanic (plombum nigrum) al Mediterrani occidental durant i'epoca romana 
republicana i i'ait impefi a través de les evidencies proporcionades amb i'estudi de tretze pecis que trans. 
portaven aquest material. 
Hispania. Mediterrani occidental, comerc maritim, plom, pecis. 

Se analiza ei comercio de piomo hispánico (plombum nigrum) en ei Mediterraneo occidental durante ia 
época romana republicana y alto imperiai a través de las evidencias proporcionadas por el estudio de trece 
pecios que transportaban dicho maferiai. 
Hispania. Mediterraneo occidental, comercio maritimo, plomo, pecios. 

This article considers the western Mediterranean trade in Spanish iead (plombum nigrum) dufing the times of the 
late Roman Empire and Repubiic through the evidence arising from study of 13 sets of archaeologicai remains of 155 

transport ships. 
Hispania. western Mediterranean, sea trade. iead, flotsam. 

II piombo, che i Romani chiamavanopiumbum nigrum, 
e stato giustamente classificato un 'metallo romano=. 
in quanto ii su0 utilizzo e ampiamente attestato soprat- 
tutto in epoca romana e precisamente a partire dali'eta 
repubblicana fino a tutta I'eta imperiale. Questo metallo 
era considerato una importantissima materia prima ed 
il su0 impiego era vastissimo: dall'edilizia pubblica e pri- 
vata alla cantieristica navale, dalla monetazione alla 
toreutica, dail'uso funerario a quelio magico. 
Ed e in questo quadro che si inserisce il commercio del 
piombo ispanico. ia cui massima espansione si colloca 
tra la fine del II sec. a.c. e tutto il I d.c., periodo in cui 
i distretti minerari della Penisola lberica sono conside- 
rati i piu ricchi de¡ mondo antlco dalie fonti storiche e 
ietterarie. 

II rinvenimento nel bacino del Mediterraneo di ben 45 
relitli che trasportavano lhngotti di piombo di provenienza 
iberica, dimostra che esistevano due tipi di commercio 
di questo metallo: uno diretto e l'aitro indiretto. 
Nel primo caso il piombo. una volta estratto daile 
miniere ispaniche e ridotto sotto forma di pani, era 
imbarcato su navi che, salpate dai porti della Penisola 
Iberica, si dirigevano direttamente verso i mercati piu 
importanti delle province romane ed in primo luogo 
Roma. 
Nel secondo caso invece. lingotti di piombo di sicura pro- 
venienza iberica, sia facenti parte delle dotazioni di bordo. 
sia destinati direttamente al commercio, sono stati recu- 
perati su navi che non erano partite dalla Penisola Ibe- 
rica, come per esempio i relitti della Madrague de Giensi, 
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Figura 1. Rotte lungo le quali si snodava il cornrnercio del 
piombo ispanico. 

di Mahdia2, o di Valle Ponti3; cio prova I'esistenza di un 
commercio di redistribuzione di questo prodotto. 
Le principali rotte che interessavano il bacino occi- 
dentale del Mediterraneo dipendevano da due tipi di fat- 
ton: uno di carattere economico, che teneva conto della 
domanda e dell'offerta dei prodotti e I'aitro di carat- 
tere marittimo, legato al meccanismo dei venti e delie 
correnti per la determinazione del tragitto'. La figura 1 
mostra le rotte lungo le quali si snodava il commercio 

156 del piombo ispanico, rotte per altro gia note e seguite 
da altri prodotti provenienti dalla Penisola Iberica, quali 
I'olio, il vino e le salse di pesce. 
i'arteria piu attiva era quella che collegava direttamente 
la Spagna all'ltaiia. con partenza dai porti di Hispalis- 
Gades, Carthago Nova e Tarraco. Una volta superato 
io Stretto di Gibiiterra, le navi onerarie facevano vela 
verso le coste meridional¡ delle Baleari e da qui si diri- 
gevano verso lo stretto di Bonifacio, se dirette a Ostia, 
oppure doppiavano a sud la Sardegna, se dirette a 
Puteolis. Una rotta alternativa, in caso di vento di 
Ponente. poteva essere quella che dalle coste meri- 
dionali delle Baleari si dirigeva verso la costa centro- 
occidentale della Sardegna risalendo poi I'isola fino alhe 
di Bonifacio. Quest'ultimo tratto pero doveva essere 

molto pericoloso a causa dei forti venti provenienti da 
W e da NW che sferzano costantemente questo lato 
dell'isola. Tale rotta e attestata soprattutto in eta medie- 
vale6. 
Da Tarraco la rotta passava a nord delle tsole Baleari e 
si dirigeva direttamente verso il canale tra la Corsica e 
la Sardegna'. 
Esisteva poi una rotta di cabotaggio che, parterido sem- 
pre dai principaii porti spagnoli, costeggiava prima la 
Penisola iberica, poi la costa francese fino a toccare 
la Corsica settentrionale, per poi giungere infine. pas- 
sando per i'isoia d'Elba, ad Ostia (in colore verde)'. Su 
questa rotta si inserivano anche le navi onerarie che par- 
tite dal porli della Gallia, quali Narbo e Massilia, erano 
dirette a Roma (in colore giallo). 
La Spagna aveva inoltre collegamenti diretti con le piu 
importanti province romane del bacino occidentale 
del Mediterraneo, quali I'Africa e la Sardegna. Riguardo 
alla prima le navi onerarie, una volta salpate da Gades, 
attraversavano lo Stretto di Gibilterra e raggiungevano 
i porti atlantici della Mauretania ed erano cosi in grado 
di servire tutti i porti dislocati lungo la costa nordafri- 
cana seguendo una rotta di cabotaggio fino a Carthago 
(in colore rosso); da Carthago Nova invece la rOtta si 
dirigeva direttamente verso Caesareag (in colore rosso). 
Quanto ai collegamenti con la Sardegna, e attestata la 
rotta che da Carthago Nova raggiungeva i porti sardi 
piu importanti deila costa occidentale dell'isola, quali 
Tharros, S ~ l c i ' ~  e Caralis (in colore viola): quest'ultimo 
rivestiva un ruolo di particolare importanza iungo le rotte 
che collegavano le coste dell'Africa settentrionale all'l- 
talia, fungendo da scaio per le navi che, partite da 
Carthago. si dirigevano a nord risalendo i'isola dalla 
costa orientale, con un'eventuale sosta ad Olbia, fino 
all'altezza dello stretto di Bonifacio, di fionte alla foce 
del Tevere, ricollegandosi all'ultima parte della rotta pro- 
veniente dalla Spagna. Per il tragitto inverso era invece 
piu utilizzata la rotta che, una volta passato lo Stretto di 
Bonifacio, scendeva lungo la costa occidentale della 
Sardegna, sfruttando la spinta dei maestrale" 
A prova che il commercio del piombo ispanico utiliz- 
zasse suddette rotte, ritengo opportuno in questa sede 
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I relitti di Mal di Ventre C e di Piscinas, sebbene si 
tratti di ritrovamenti isolati di un soio lingotto nei primo 
caso e di quattro nel secondo, sono dislocati lungo la 
meta inferiore della costa occidentale della Sardegna e 
confermano I'utilizzo deila rotta di collegamento Spa- 
gna-Sardegna anche durante ia prima eta imperiale'3. 

CATALOGO: 1 RELfTTl 

GRUPPO 1 

11 reliíto di Cala Cartoe. Scheda 1 

II ritrovamento 
Nei fondali di Cala Cartoe, lungo la costa di Dorgali, nel 
trattc centrale de! Golfo di Orosei (Sardegna), e stato 
recuperato nei 1978, grazie al Sig. Francesco Pisanu. 
un iingotto di piombo a base piana e rettangolare e pro- 
fiio superiore parabolicc, le cui dimensioni (lunghezza 
della base 46.5 cm, del dorso 44 cm e altezza 8 cm) ed 
il cui peso (29.3 kg pari a 89 libbre), sono stati resi 
noti perla prima volta nel 1980 dalla Dott.ssa Antonietia 
B~ninu?~.  

II lingotto di piombo 
ll lingotto nella parte dorsale e corredato di un bollo che 

158 si sviluppa su due distinti cartigli rettangolari incavati, 
all'interno de¡ quali si legge L.PLAANI.L.F// RVSSINI, il 
cui scioglimento e LjuciiJ Plaanili) Ljucii) f(i1ii) Russini'" 
(Fig. 3). 
Le caratteristiche deila forma. le dimensioni ed il 
peso, riportano il pane alie miniere spagnole di eta repub- 
biicana e precisamente a Cartagena, dcve i'aitivita indu- 
striale della famiglia dei Planii e attestata tra la fine del 
II sec. e i'inizio del I a.Ca6. 

Aitri lingctti di piombo boliati a nome di Lucius ~lanius 
Russinus scno stati rinvenuti sui relitti di Agde J, Bajo 
de Dentro, Cartagena A, Cartagena B, Mal di Ventre A, 
Mahdia (di cui tra le otto massae plumbeae a nome dei 
Planii, sei pcrtano il bollo di Marcus Planius Russinus, 
parente senza dubbio di Lucius) e sulla terraferma a 
Cianciana (Agrigento) e a Ripatransone (Ascoli Piceno). 
Cid mostra che I'area interessata dalla distribuzione dei 
pani dei Planii comprendeva tutto il bacino occidentale 
del Mediterraneo. 
Fino ad ora si conoscevanc tre diverse punzonature del- 
l'officina di Lucius Planius Russinus: L-PLANI.L.F// 
ancora (relitto di Cartagena A e Cianciana), 
L.PLAN1.L-F.RVSSINI//ancora (relitio di Agde J e relitio 
di Mahdia), L.PLAN1.L.F // delphinus // RVSSINI 
(reliito del Bajo de Dentro. di Cartagena 6, di Mal di Ven- 
tre A e Ripatransone); il lingotto di Cala Cartoe ne rap- 
presenta una quarta L.PLAANI.L.F// RVSSINI, caratte- 
rizzata da due cartigli. di cui il primo contiene il prenome, 
il nome e la filiazione del produttore ed il secondo il suo 
cognome". Mancano. come si puo notare, i vari 
embiemi, ancora o delfino, che accompagnano sem- 
pre le altre tre varianti e che sono stati interpretati come 
marchi di fabbrica. Ma cio che distingue e caratterizza 
piu di ogni aitra cosa il boilo del pane di Cala Cartoe e 
la geminatio vocalis delia a lunga di Planius e la parti- 
colare resa di alcune lettere, come la P dall'occhiello 
assai aperio, caratteristica presente in numerosi docu- 
menti appartenenti al ill e II sec. a.c. e la L lievemente 
~ncinata'~. 
Lazzeroni aveva notato che la dittografia della vocale 
compare sempre e soltanto in quelle iscrizioni dove il 
luogc di provenienza, I'onomastica, spessc la fone- 
tica e la rnorfclogia rivelano la presenza di itaiici; insomma 
quando gli italici scrivevano in latino. la grafia abituale 
de¡ loro dialetti riaffiorava'? La geminatio, come aveva 

13.- Aiiinterno di queslo gruppo dobbiamo iiiserire anche ii recupero lsolato di un pane di piombo In i0caiitA Cala dei Vino (Sardegna 

nord-occldentuie) aila profondjta di 1 m li lingotto (iungh. 48 cm; iargh. 10 cm. h 8 cm; peso 19 kg) 6 a base piaiia e rettangoiare e profiio 

tiasversaie sub-triangoiare e ad una deiib due eslremita appaie sch~acciato. E foinito di cariigiio sulia base supeiioie ma ii bollo al su0 In- 

terno iisuita ilieggibsle. Dato che da questa zona tra gli anni '60-'70 sano stale asportate clandestinamente tonnellate di piombo. si ~potir- 
ra che ti iingotto PalesCe far parte di un iel~tlo ubicalo in queslo viccnanre (M Gaiasso, Wnvmtmenli aicheologici sunacquei in Saidegna 
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16.- A. Boninu. Notaiaiio de* ntiveninleoli subacquei lungo la costa deiia Saidegoa centro-se:tentiions!e, in Aicheologta Subacquea 3. ,,BAs, 

suppi. ai no 37-38, 1986. pp. 55~62. in plc. p, 61; L. Gasperinl, Dorgali. Svi lingatio piurnbeo di Lucio Planto Russliio, in Rlceiche epigrafi- 
chein Saidegna (lij. ,-L'Afrtc.3 romana !X- ,  (Nuoro, 1991). Sassari 1992. pp 571-574. tn ptc. pp. 571-573. 

17.- Bon~nu. Testimonianze. cit.. pp. 228-229; Gasperini, Dorgali, clt, p. 574. 

18.- Gasperini. Doigai, cit., p. 573, 

19.- R Larreioni, La c,gemhatio vocalium- neileiscririoni iatine. -AnnPisa-, serie 11. XXV 1956, pp. 124-135. 
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II relitto di Cavo Testa B. Scheda 2 

ll ritrovarnento 
l! relitto di Capo Testa B si trova all'estremita nord-orien- 
tale della SardegnaZB; la sua scoperta si deve a Giu- 
seppe Melis, un sommozzatore di Santa Teresa di Gal- 
lura (Sassari), che, nel 1977, recuperando alcuni ceppi 
di ancora in piombo sui fonda!¡ antistanti Capo Testa, 
individuo la sagoma poppiera di un relitto antico e ne 
diede immediata notizia alla Soprintendenza Archeolo- 
gica per le Province di Sassari e NuoroW. 

Lo scavo 
Nel novembre de! 1977 il Centro Sperimentale di Archeo- 
logia Sottomarina di Albenga, coadiuvato da1 personale 
tecnico, allora in via di formazione, della Soprintendenza 
Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro, decise di 
compiere un primo soprailuogo su1 sito servendosi della 
motobarca "Cycnus", in occasione di una serie di esplo- 
razioni condotte nelle acque della Sardegna Settentnonale. 
Questa prima prospeziona rivelo I'entita del giacimento. 
cornposto essenzialmente da numerose barre di ferro 
iortemente concrezionate e concentrate attorno ad 
un'ancora anch'essa di ferro e da alcuni lingotti di 
piombo, di cui uno venne recuperato". 
Da1 23 agosto al 7 settembre del 1978 si svolse una 
campagna di prospezione, rilievo e recupero ver0 e pro- 

160 prio su1 relitto di Capo Testa B3'. 
La costa attorno a Capo Testa venne divisa in 26 qua- 
drati di 500 m di lato ciascuno, numerati progressiva- 
mente; ale estremita de! quadrato interessato dalle ricer- 
che. il XV, vennero collocate quattro boe di segnala- 
zioneJ2. 
II relitto giaceva a 28 rn di profondita ed a circa 500 m 
dalla linea di costa in direzione sud-ovest. 
ll fondale presentava una vasta area (1 8 m di lungheua 
per 8 m di larghezza) caratterinata da uno spesso strato 
di concrezioni metalliche, che conglobavano numerose 

barrette di ferro e sparsi attorno giacevano una serie 
differenziata di oggetti. 
Data la compattezza dele concrezioni e la difficolta 
oggettiva del recupero degli elementi del carico e 
della nave in esse conglobati, venne deciso di fare un 
rilievo generale del sito e di prelevare solo gli elementi 
facilmente asportabili, iasciando su1 fondo le barre e 
I'ancora di ferro%. 

II nauiragio 
Quanto alle cause che possono aver provocato il nau- 
fragio della nave di Capo Testa, va tenuto innanzitutto 
presente che essa si trovava all'imboccatura occiden- 
taie delle Bocche di Bonifacio, che se e ver0 che nel- 
l'antichita hanno costituito una delle rotte commerciali 
piu importanti di comunicaione del Mediterraneo Occi- 
dentale, in particolare tra le Penisola lberica e l'ltalia, 
attraverso il passaggio intermedio dalle Isoie Baleari, e 
anche ver0 che hanno sempre rappresentato un punto 
molto pericoloso per a navigazione, date le forti correnti 
ed i violenti venti quasi consueti. L'imbarcazione di Capo 
Testa quindi, sferzata da questi, o nel tentativo di trovare 
riparo a ridosso della costa, puo aver urtato contro gii 
scogli colando a picco, oppure, pub essere stato io sci- 
volamento delle barre di ferro, provocato dalla vioienza 
delle onde ad aver causato l'affondamento della nave". 

Carchitettura navale 
Quanto all'architettura navale sono stati recuperati fram- 
menti piuttosto grandi d lamina plumbea assai contorii 
per i'urto subito durante i! naufragio, utilizzati per il rive- 
stimenio de!!a carena, si da proteggerla daii'assalto delle 
teredini xilofaghe, dalle alghe e da¡ mo!luschi. 
Sono stati rinvenuti anche chiodi in bronzo concrezio- 
nati, utilizzati per fissare le lamine allo scafo; tre fram- 
menti di fistuiae plumbae a sezione circolare, legger- 
mente spostate rispetto al carico, ma quasi sicuramente 
apparienenti alla pompa di sentina de!l'imbarca~ion@~. 

28.- A. J. Paikei Ancient Shlpwiecks o1 the Mediteiianean and the Roman Piovinces. Oxford 1992, in plc. PP. 125-126, n" 258. 

29.- G~anfrotta. Pomey Archeologta subacquea, cit., p. 189 O. Gandolfi, 11 reiitto di Capo Testa (S. Teresa di Gallura. SS/. Prima campagna 

1978, -Forma Mans Aottqub, Xi-XII, 1975-i981, Bordighera 1983, pp. 40-68. in ptc p. 40; F. Pallaies, Rel~z!one sulla campagiia discavo 

eseguita suliefitto di Capo Testa "el 1978 (Santa Teresa d! Galiura. SardegnaJ, "Forma Mans Anttqu8.. XI-XII. 1975-1981. Bordlgheia 1983. 

pp 227.232, in ptc. pp. 227.228; D. Gandolti. Relazona prelimmaie sulielitto di Capo Testa, picsso Sanla Teresa da Gallura (prov Sassa- 

n). in VI Congreso InteinacionaideArqueoiogia Submarina, (Cartagena. 1982). Madrid 1985, pp. 313-323. in plc. p. 313: O. Gandolfi. 11 

relitto di Capo Testa. tn Aicheolog!a Subacquea 3, -EA-. suppl. al no 37-38, 1986. PP. 81 -88. in plc. p. 81 

30.- Gandolfi, Ilrelitto. cit , pp. 41-43; Pallares, Relaziane. ct.. p. 228: Gandolfi. Relar~oneprehminaie, cit.. P 314. 

31 .- F. Lo Schiauo, L'archeologia subacquea nella Sardegna centro-settentrionsle: passato. presente e lut~.ro. in Aicheobgia Subacquea 3, 
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32.- Gandofi, llielitto, cit., p. 43, Pdiares, Relazione c i i ,  p. 228; Gandolfi. Relarionepieiimtiieie, cil., pp. 314-315. 

33.- Gandolfi, 11 ielitto. cit., pp. 43-45. Gandoifi, Relazionc preliminare. cit.. p. 315; Gandolfi 11 relitto di Capo Testa. cit., pp. 81 -82. 
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sta, cit., ?p. 84-85. 



IL COMMERCIO DEL PIOMBO SPANW LUNGO E ROlTE ATESTATE NCL BACINO 

OCCIVENTALE DEL MEDITRPANEO 
EMPURIES 53, 2002 155-194 

lnfine a circa 2 m da1 vertice delle marre dell'ancora di ferro 
e stato recuperato un grosso chiodo passante in bronzo 
(di crrca 40 cm di lungherza), con testa troncoconica, pie- 
gato ad angolo per l'urto subito ai momento del naufragio, 
nel punto in cui la chiglia e coilegata al paramemIe3". Tale 
chiodo, come vedremo meglio piu avanti per il relitto di Mal 
di Ventre A. potrebbe indicare, insieme ad altri che non 
sono stati ntrovati, una particolare tecnica di costruzione 
per quelle imbarcazioni che, speciaiizzate nel trasporto di 
pesanti e consistanti canchi di metalli, come risulta appunto 
essere questa di Capo Testa B, necassitavano dl rinforzi 
adeguati della struttura soprattutto della chiglia e del para- 
mezzale, che dovevano sopportare un peso notevole3'. 
Dello scafo dela nave non e stato posslbile rinvenire 
alcun elemento, perché totalmente coperto ed inglo- 
bato dalle concrazioni3~. 

Le attrezzature della nave 
Alle attrezzature della nave appartiene la grande ancora 
di ferro (di 250 m di lunghezza) lasciata su1 fondo per 
la difficolta di rimuovere le numerose concreztoni metal- 
liche che la ricoprivano. Perla sagoma delle rnarre essa 
appartiene al tipo piu antico; e corredata al vertice delle 
marre di un anello, utilizzato per disincagliare l'ancora 
al momento di salpare ed il su0 fusto, a sezione rettan- 
golare, si allarga in prossimita del dlamante e all'estre- 
mita opposta, dove si conserva l'anello di ormeggio". 
Sono stati recuperati anche due ceppi di ancora in 
piombo, di diverse dimensioni (uno di 1,55 m di iun- 
ghezza totale e l'altro di 31 cm di lunghezza totale), 
entrambi di tipo fisso, ad anello quadrangolare e con 
perno di fissaggio all'interno. l ¡oro bracci presentano 
dalle torsioni, lievi nell'esemplare piu grande e piu 
pronunciate in queilo piu piccolo, dovute aile soliecita- 
zioni subite durante I'uso a durante il na~fragio"~. 
II fatto che su uno stesso relitto siano state ritrovate asso- 
ciate ancore in iegno e piombo ed ancore in ferro, ha 
fatto pensare ad un diverso impiego di questi due tipi di 
ancora che, per un certo periodo, devono aver convis- 
suto ed essersi sviluppate contemporaneamente". 

L'ancora di ferro di Capo Testa B rappresenta infatti la 
prima tappa dell'evoluzione dalle ancore in ferro, che 
inizialmente imitano la forma delle marre delle ancore in 
piombo e legno, mentre successivamente assumono 
un andamento p u  arrotondato ed infine, in eta tardo- 
imperiale e bizantina, le marre hanno una posizione per- 
pendicolare rispetto al fusto, con le estremita rialzate". 
Tra le attrezzature pertinenti alla nave va ricordato ancora 
uno scandaglio in piombo"". 

II corredo di bordo 
Sul relitto di Capo Testa B sono state recuperate due 
macne complete in granito, del tipo romano repubbli- 
cano circolare, diffuso in tutto il bacino del Mediterra- 
neo Occidentaie nel corso del iII-1 sec. a.C", Appar- 
tengono senz'altro al corredo di bordo della nave e sono 
entrambe del tipo a due corpi sovrapposti: la parte infe- 
riore fissa (meta) e di forma circolare con foro centrale 
e faccia superiore concava, il bordo superiore presenta 
un incavo a coda di rondine per l'alloggiamento di una 
leva di manovra; la parte superiore mobiie (catillus) ha 
le pareti svasate ed un foro centraleper il perno rotante 
fissato alla parte litica con colature in piombo. Le ¡oro 
dimensioni variano sensibilmente (una ha il diametro 
inferiore di 38 cm e quello superiore di 355 cm, men- 
tre I'aRra ha ii diametro inferiore di 34 cm e queiio supe- 
riore di 32 cmp5. 
Sull'imbarcazione di Capo Testa e stato rinvenuto un 
elmo bronzeo rnolto frammentario e fortemente attac- 
cato dagli agenti marini e dalla salsedine. E' costituito 
da una calotta emisfarica frammentaria, che si prolunga 
con un piccolo orlo svasato, leggermente piu pronun- 
ciato su un lato, a formare i coprinuca, e decorato all'e- 
stfemita inferiore da una serie di trattini obliqui. incisi 
finemente; terminava in un umbone a forma troncoco- 
nica privo di decorarione. Si conservano ancora i fori di 
attacco delle paragnatidi, collegate a cerniere fissate 
alla calotta tramite dei chiodini. 
Questo elmo e assimiiabile al tipo Montefortino B, che 
Russel Robinson data al tardo 111-II sec. a.C"! Succes- 

36.- Gandolf~, l ioii lto cit., pp. 45-46 Pallares, Reiaztone, cit., p. 228, Gandoifi, Relazioneprel,minare, cit.. p. 315: Gaiidolfi, Relazione pre- 
%minare. cit.. p. 85. 

37.- Gandolfi. llrcl#tto di Capo Teslv, cit.. p. 85 

38.- Gandolfi, llrelillo. cit , pp. 46-47: Ganrialti. llieliflo dt Capo Testa, c l t .  p. 315. 

39.- Gandalfi, il reiiito. cit.. pp. 47-48; Gandolfi, Relarione preiimioaie. cit , pp. 315-316: Gandolfi, Relanane preltminare, Cit., p 81 

40.- Gandolfi. il ieiitlo, cit.. pp 49-51: Gandolfi, Relanona pielrminuie. cit.. p. 316; Gandolf~. li ielitto di Capo Testa, c i t  p. 81 

41.- Gandolf~, li ielilto di Capo Testa, cit., p. 81 

42.- Gandolf~. IlreBtto, cit.. p. 48, Gandoifl, Reiazjonepreiiminare, cit., p. 316. 

43.- Gandolfi, il reidlo di Capo Testa. cit.. p. 85. 

44.- Gianfrotta, Porney Archeologia siibacquea. clt . p. 222; Gandolfi. ll ielitto di Capo Testa, cit., pp. 82 e 87, nota 9. 

45.- Gandolfi, iireiitto, cit.. pp. 51 -53; Gandolfi, RekIionepreiim,nare, cit., PP. 316-317. 
46.- H. Russei Rabinson Thearmouiof;mpewlRome. London 1975, in ptc. pp. 18-19. Gandolfi. lliel!tto, cii, PP. 53-56: Gandolfi. Rela- 

rinne pieliminaie, ot.. p 31 7; Gvndolii liieiiilo di Capo Testa, cit., p. 82. 



sivamente pero Gianfrotta ha datato I'esemplare di Capo 
Testa alla prima meta inoltrata del I sec. a,(?'. 
li ritrovamento di tali oggetti a bordo di relitti non e un 
fatto nuovo. basti infatti pensare ai tre elmi in bronzo del 
relitto di Cabrera D, o ai due, anch'essi in bronzo, recu- 
perati su1 reiitto delia Madrague de Giens La loro pre- 
senza a bordo E stata spiegata a scopo difensivo: face- 
vano parte del materiaie in dotazione all'equipaggio e 
venivano usati solo in casi di emergenza, come per fron- 
teggiare i'attacco di pirati o di aitri nemicida. 
L'ipotesi di una scorta militare armata presente sulle navi 
mercantiii non trova conferma a causa del numero 
troppo esiguo di elmi recuperati e per le differenze 
che presentano tra loro gli elmi rinvenuti su uno 
stesso relitto (Madrague de Giens), differenze che fanno 
pensare piu ad armati improvvisati che ad una scorta 
militare regoiare". 
Quanto al materiaie ceramico cono stati recuperati solo 
pochi frammenti di vasellame in ceramica di uso 
comune, alcuni frammenti di spalla ed orlo appartenenti 
probabilmente ad anfore del tipo Dressel 1 5 ,  un fram- 
mento di orlo e spalla di un piccoio doliurn. tutti pre- 
sumibilmente facenti parte della suppellettile di bordo. 
insieme aiie macine sopra memionatem. 

II carico ed i iingotti di piombo 
La parte piu consistente del carico e costituita dalle bar- 

162 rette di ferro (50/100 cm di lunghezza per 6 cm di lar- 
ghezza i'una), addensate soprattutto a sud dell'ancora 
di ferro, ma piuttosto sparpagliate su1 fondog'. 
Da1 relitto di Capo Testa B provengono anche quattro lin- 
gotti di piombo boliati, che rappresentano I'elernento piu 
importante perla cronoiogia dell'intera imbarcazione. 
Del primo, recuperato nel 1977, non si conosce la posi- 
zione esatta de¡ ritrovamento, mentre gli aitri tre, recu- 
perati nel corso della campagna del 1978, provengono 
dall'area nord-occidentale del relittosz. 

Tipologicamente sono simili fra loro: hanno base piana 
e rettangolare, profilo trasversaie parabolico e cartiglio 
dorsaie centrale, una forma tipica della produzione spa- 
gnola di eta repubblicana. 
Anche le loro dimensioni (la lunghezza della base e di 
45 cm, quella del dorso di 42 cm e I'altezza di 11 cm) 
ed il loro peso (attorno alle 100 libbre romane, pari a 
poco piu di 32,5 kg) concordano con le misure stan- 
dard proprie de¡ lingotti spagnoli. lnoltre i bolii che li cor- 
redano sono gia conosciuti e documentati ali'interno 
dela produzione iberica della tarda eta repubblicanas3. 
I primi due esemplari sono corredati di un unico carti- 
glio dorsale in incavo, all'interno del quaie si legge in 
rilievo ii seguente bollo: C.VII.C.F.MENEN, il cui svi- 
luppo e C(ai,/ Utijij C(aiij fjiiii) Menen(ia tribu). Le due N 
di Menenia sono retrogrades"Fig. 4, 1-2). 
Gli altri due esemplari poriano anch'essi il bollo in un 
unico cartiglio centrale su\ dorso: 
CN.ATELLI.CN.L.BVLI0, 11 cui scioglimento e Cn(aeiJ 
Ateilifl Cn(aei) l(ibeffiJ Bulio(nisp5 (Fig. 4, 3). 
Lingotti di piombo bollati a nome di Caius Utius sono 
stati rinvenuti anche su altri relitti: Bajo de Dentro, Madra- 
gue de Giens, Mai di Ventre A. Punta dell'Arco, Punta 
Falcone e suila terraferma a Cartagena. Non sempre 
pero i bolio e identico, infatti ne esistono tre diverse 
punzonature: delphinus // C.VJlVS.C.F// caduceus 
(relitto del Bajo de Dentro e di Punta dell'Arco), 
C.VTlVS.C.F// delphinus (relitto della Madrague de 
Giens, di di Mal di Ventre A e di Punta Faicone), 
C.Ut.C.FMENEN (relitto di Capo Testa 6 e Cartagena)=. 
il gentilizo Utius e poco diffuso in Italia, non bisogna 
pero dimenticare di menzionare la stele funeraria di 
Salona esposta nel Museo di Spaiato che commemora 
C. Vtius Sp(uri) f(i/ius), . . . multa peragratus.. . terraque 
rnarique, la cui intensa attivita nei commerci marittimi 
e ribadita da una navicella in rilievo posta satto I'iscri- 
zionei'. 

47.- P. A. Gianlmtta, Commein epiiateria:piime festtmonianze aicheologrche cottomarine. -MEFRAs, 93. 1981. PP. 227-242. in plc. p. 237. 

48.- Gianfiotta. Pomey, Aicheologia subacquea. cit.. PP. 140-141; P. A. Gianfiotla. Navi. fiotie, porti e !l vlaggio pei  mare. in Civill.9 del 

Romani La citt.9, i! territono, I'mpero, 1 .  Milano 1990, pp. 215-228. in ptc. p 228. 

49.- Gandolti IlreCtfo, at.. p. 56: Gandolfi. Relaztone preliminare, cit., p. 317, Gandol!~. 11 ielitto di Capo Testa, cit.. p. 82. 

50.- Gandolfi, 11 relitro, cit., p. 47; Gandolfi, Relazione preliminars. Cit., p. 315: Gandoli, 11 ie1lf:o di Capo Testa, cit.. p. 82. 

51.- Gandolfi. l l ie l i t l~ ,  ct., p, 43: Paliarés. Relszione. cit., p. 228; Gandolti, Reiazioneprelimiiiuie, o t .  p. 315: Gandolfi. llrelitto di Capo Te- 

sta, cit., p. 81 

52.- Gandoli, M ielitto, cit., pp. 56-57: Gandoi!!. Relazione piei!minare, c l l .  p. 318 

53.- Gandolfi. M relitto, cit., p. 57; Gandoili, Reianone preliminaie. cit.. p. 318: Gandolfi. llieliffo di Capo Testa, cit.. p. 83. 

54.- Gandolfi, Ilrelifto. cit.. pp. 58-60. Gandalli. Reiazone pielim,nare. cit., pp. 318-319; Mastino, Zucca, La Sardegna, cit., p. 252. 

55.- Gandolti, 11 ielitto, cit., pp. 60-61: Gandolti, Relanone pieliminare, cit., pp. 319-320; Mastino, Zucca. La Sardegna, mi.. p. 252. 

56.- Gandolli. IlrelittO. cit., pp. 61 -63; Paliarés. Relarione, c l t .  p. 231: Gandaltl, Relariorie prelimioaie, cit.. pp. 320-321; Gandolfi, Mrelifto 

di Capo Testa. cit.. p. 83. 

57.- M. Rostovtreif, 7he Sonaland Econornic Histoiy of !he Roman Ernpre, 1, 11 ed.. Oxlord 1957, in ptc. p. 241 e tav. XLIV; P A. Gtanfrolta, 

ArchCiasS.. XXX, 1978, PP. 306-31 3. recensiane a A. Tchernia, P. Pomey A. Hesnard e: alii. L'Bpave iomane de la Madrague de Giens W80, 

Campagnes 7972.1975, Fouilles de l'lnst~tu! d'Archeolog~e Mddi!eiran&one. (XMV cuppl. a -Gallia-1. Parfs 1978. 
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Cindicazione deli'appartenenza di Caius Utius alla tribu 
Menenia, il cui territorio si amplio notevolmente all'in- 
domani della Guerra Sociale (89188 a.c.), compren- 
dendo Preneste nel Lazio meridionale ed aicune citta 
della Campania a sud di Napoli, come Nocera, Sorrento, 
Ercolano, Pompei e Stabia, ci permette di individuare 
proprio in una di queste citta il luogo d'origine di que- 
sto personaggio, venuto in Spagna per arricchirsi con 
lo sfruttamento delle miniere di p i o m b ~ ~ ~ .  
Quei lingotti bollati a nome di Caius Utius che non por- 
tan0 l'indicazione deila tribu di appartenenza (come 
quelli recuperati su¡ relitti del Bajo de Dentro, della Madra- 
gue de Giens, di Mal di Ventre A, di Punta dell'Arco e di 
Punta Falcone). secondo Domergue apparterrebbero 
al periodo in cui Caius Utius, molto probabilmente ori- 
ginario del lazio del Sud o della Campania, come la mag- 
gior parte degli amministratori delie miniere di piombo 
spagnole, non era ancora un cittadino romano iscritto 
alla tribu Menenia". Se si presta fede a questa teoria 
deilo studioso francese, la presenza dell'indicazione 
deila tribu Menenia sui lingotti di Capo Testa B. rap- 
presenterebbe un elemento datante per questi pani, che 
sarebbero usciti dalle miniere spagnoie solo dopo I'89I88 
a.c. 
L'altro bollo, Cnaeus Ateilius Cnaeilibertus Bulio, e inti- 
tolato ad un liberto, che secondo un uso divenuto tipico 
a partire daila meta del I sec. a.c., ha assunto il prae- 
nomen ed il nomen del personaggio che io ha affran- 
cato. Dopo la parola iibertus segue il cognomen Bulio, 
l'antico nome deilo schiavo di probabiie origine iberica 
nella forma di Bulio-Buiionis o Buliisso. 
Tre lingotti di piombo recuperati su1 relitio di Mahdia por- 
tan0 il bollo de¡ loro produttore: Cn(aeiJAte1lifl Tfltl) f(i1ii) 
MeneJnia tribu]. Come si pua notare si tratta delio stesso 
praenomen e delio stesso nomen che compaiono sui 
pan¡ di Capo Testa B; cio spinge a credere che possa 
trattarsi dello stesso personaggio6'. Cnaeus Ateilius, ori- 
ginario molto probabilmente del Lazio meridionale o 
della Campania del Sud, data la sua appartenenza 
alla tribu Menenia, sarebbe giunto in Spagna e piu pre- 
cisamente nel territorio di Carthago Nova. dove iagens 

3 
Figura 4. Relitto di Capo Testa 5, lingoni di piornbo recupe- 
rati nella carnpagna del 1978. 

Atetia e conosciuta attraverso una serie di monete datate 
dalla Repubblica all'eta giulio-claudia e attraverso iscri- 
zioni localiN, tra la fine del ll sec. a.c. e l'inizio del I a.c. 
per intraprendere lo sfruttamento delle ricche miniere di 
piombo-argento deila zona. Qui avrebbe prodotto e bol- 
lato a suo nome i lingotti che sono stati rinvenuti su1 
relitio di Mahdia e sempre qui avrebbe affrancato il libefto 
Bulio che, intorno alla prima meta del l sec. a.c. ,  
sfruttava per proprio conto le miniere di piombo spa- 
gnole6j. 
Gianfrotta ricorda un altro lingotto con bollo Cnjaei) Atelli 
Cn(aei) f(//h) iviserini trovato ad ischia"". 
Resta ora da stabilire se i quattro lingotti di piombo 
del relitto di Capo Testa 8 ,  per cui la provenienza da 
Cartagena risulta dimostrata a sufficienza, facessero 
parte del carico come oggetti commerciab%i, oppure se 
appartenessero all'equipaggiamento della nave utiliz- 
zati a bordo per eventuali ripararioni. Se questa seconda 
ipotesi. che sembra la piu probabile visto il loro esiguo 

58.- Gandolh. llreiilfo, dt.. p 64: Gandoift. Relailonep~el~minare, ot., p. 321 

59.- C. Oorneigiie. Les lmgots deplamb de L. Caiulitis Hspallus, -RANarb-. 7. 1974, pp. 119-137, 1" ptc.  p .  132. 

60.- Gandolfi. llielitlo. cit.. p. 65: C. Oornergue. L'enpbitation des mines d'argenr de Canhago Nova: son impaci sur la sliucluie sociale de 

la cité el  sur les dépenses locales a la fin de la Republique et a" début du Hauf-Empire. in L'origme des richesses ddpensdes dans k vrlle 

anlisue, Acres du Colloqiie. (Aix-en-Provence, 1984). Aix-enprovence 1985, PP. 197-21 7, In ptc 201; Ganiloifi, Relazione piel!mmare, cit., 

p. 321 

61.- Gandolfi. 11 ielilto, cit.. pp. 64-63; Gandoifi Relaitone piel!minaie. cit.. p 321, Gandolfi. 11 relitlo di Capa Testa. c i t  p. 84. 

62.- Gandolfi, ilielilto. at., p. 66: Paliar6c. Relazione. cit. p. 232: Gandolfi, Reiarionepieliminare. oL. p .  322; Gandolfl. l l iel~tto di Capo Te- 

sla, cit. p .  84. 

63.- C. Domeigue, L'euploifalion, cit., pp. 202-203. 

64.- Gianfrotta, Pornex Aicheologia subacquea. cit., p. 187; P. A G,antrotta, Archeologia Subacquea 2, -EA-. suppl. al n' 29. 1985, pp 

155-158. in ptc. PP. 156-157. 
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Grazie ail'analisi condotta sui pani di Gavetti da Maré- 
. .  . chal, circa la presenza di altri metalli associati in per- 

centuali sia pur minime al piombo, si e potuta precisare 
1 la loro provenienza: ia Spagna del Sud e piu esatta- 

mente ii distretto Cartagena-Mazarron. lnoltre sia il peso 

2 
Figura 5. Relitto di Gavetti. Lingofli dl piombo. 

numero. fosse vera, secondo la Gandolfi I'origine ibe- 
rica deile barre di ferro non sarebbe accertata: questa 
ultime potrebbero essere state imbarcate in Italia. in 
Toscana, e in particolare ali'lsola d'Elba, in Sardegna o 
in Gallia. II relitto di Capo Testa B infatti. con il suo carico 
de¡ tutto particolare, composto essenzialmente da metalli 
(ferro e piombo) e competamente privo di derrate ali- 
mentari, e naufragato nella prima meta del I sec. a.c. 
sulla rotta di comunicazione diretta tia la Spagna e I'l- 
talia, attraverso il passaggio intermedio delle lsole Baleari 
e deile Bocche di Bonifacioes. 

II relitto di Gavetti. Scheda 3 
164 Durante la campagna di ricerche del 1958 condotta da1 

gruppo di Archeologia sottomarina delia Societa delle 
Scienze Naturali della Corsica, furono recuperati a 18 
m di profondita, 9 lingotti di piombo a nord dell'isolotto 
di Gavetti, presso Santa Manza, vicino alio Stretto di 
Bonifacio~~. 
Questi lingotti, a base piana e rettangolare e profilo tra- 
sversale parabolico, portano su1 dorso tre cartigli profon- 
damente impressi (1,5-2 cm): uno piu grande al centro 
e due piu piccoli ai iati pressochb simmetrici (Fig. 5 ,  1 - 
2). 11 ¡oro peso oscilla tra i 23,5 ed i 28 kgG7. 

che le dimensioni dei lingotti di Gavetti concordano con 
quelie consuete dei pan¡ ~pagnol i~~.  
Quanto ai bolli, solo su un iingotto, andato pero per- 
duto, si poteva leggere il marchio S O C[--p, mentre 
sugi altri esemplari non e rimasto acun segno deli'i- 
scrizione nei tre cartigli, sebbene il loro fondo ne con- 
servi deboli tracce. 
Possiamo inquadrare il reiitto di Gavetti intorno al I sec. 
a.c., basandoci sulla forma tardo repubblicana dei pani 
di piornbo. 

II relitto dell'isola di Mal di Ventre A. Scheda 4 

II ritrovamento 
ll relitto di Mal di Ventre A e stato individuato ad una 
profondita di circa 30 m. nel braccio di mare che separa 
I'isola di Mal di Ventre dalla Sardegna70. E stato segna- 
lato alla Soprintendenza Archeologica di Cagliari nel 
iuglio del 1988 da1 subacqueo sportivo Antonelio 
Atzori:' 
La bassa profondita a cui si trovava, se da un iato ha 
agevolato notevoimente le operazioni di recupero, del- 
I'altro ha anche favorito i saccheggi clandestini e non 
ha impedito al moto ondoso del mare di disperdere i 
rnateriaii del giacimento e di modificarne l'assetto antico. 
II Parker considere erroneamente come due distinti 
relitti questo di Mal di Ventre A e quello da lui chiamato 
relitto di Cabras: si tratta invece della stessa imbar- 
cazione. La confusione e stata probabilmente originata 
da1 fatto che sulla rivista Archeologia Viva [anno X, no 
18, aprile 1991). nell'articolo Quatiro anni di STAS, ven- 
gono elencati, per localita, gli interventi operativi 
svolti da1 personale tecnico dello STAS nel corso del 

65.- Gandolfi. fireiitto, cit.. pp. 67-68: Gandolfi Reiarionepreiiminare, cit.. pp. 322-323; Gandoif~, llieiitto dicapo Testa. c i t .  p. 85. 

66.- W. Bebko, Les épaves anfiques du Sudde la Coise, in Cahiers Corsica, 1-3. Bastia 1971, in plc. p. 2; Paiker Ancienl Shipwiecks, el., 

p. 188. n" 439 

67.- P. Simi. Les iechercher d'archéologie sous-marine sur8 cBle orientale de ia Coise, n Bufle2in de la Socic?té des Scieoces Hisfoii- 

4ues el Natuieiies de fa Corse. 558, 1961, pp. 51-64. in ptc. pp. 54-55: : Bebko, Les épaves antiqiies. cit., p 49. fig. 296 F. Laubenhei- 

rnei-Leenhaidl. Recherches sur les f!ngots de cuivre el de pfomb d'epoqve iomaine 08"s les iég?ons de Languedoc-Roossiflon et de Pro- 

vence-Corse. (RANuib, suppl. 3 )  Paris 1973. n ptc. pp. 96-112. 

68.- F. Eenoit. Nouvelles epaves de Provence (u, -Gafioas. XVllI 1960. PP. 41-56, n ptc. pp. 55-56. 

69.- Laubenhoimei-Leenhaidf. Recherches, cit.. p. 112, no 9. 

70.- Paiker, Ancienf Shipwrecks, cit., pp. 79-80, no 122 e pp. 255-256, n" 637. 

71.- D. Salvi, li refitto di Mal di Ventie. in D. Salvi e V. Santoni. L'aftivit.4 della S0pi"iteodenra Aicheolog!ca di Caglieiaii. in Notiziarto a cura 

deli'URco sludi dei Ministeio per i beni culfuraii e arnbientaii, V 30-31, 1990, p. 26; 0. Salvi. Prime consideiarbni su110 scavo di un relit- 

to romano preSSo risola di Mal d8 Ventre, in Afti fV Rassegna dr Aicheoiog~a Subacquea. (Giardini-Naxos. 1989). Mescina 1991, pp. 147- 

153, ln ptc. pp. 148 e 153, nota 4; D. Salvi. V. Santoni, E. Fiorini e l  alii, La nave defpiombo, n Aicheoiogia Wva. XI 29, 1992, pp 56-66. 

ili ptc. p. 60. 
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L'architettura navale 
La struttura residua. che si conserva per una superiicie 
di poco piu di 10 mq. e costituita dalla chiglia ricoperta 
da1 rivestimento di piornbo, dalle assi afhancate con cura 
e dalle ordinate. 
lnfissi nella chiglia sono stati rinvenuti dodic chiodi di 
rame (alcuni de¡ quali lunghi 80 cm), emergenti, al 
momento del recupero, per circa meta della loro altezza: 
conservavano la posizione verticale ed erano posti a 
regolare distanza l'uno dall'altro". 
Questi chiodi, che possiamo raffrontare in qualche modo 
con quello passante in bronzo rinvenuto su1 reiitto di 
Capo Testa 8, erano stati impiegati moito probabiimente 
per rinforzare la chiglia ed il paramezzale; questa imbar- 
cazione infatti, specializzata nel trasporto di metalli a 
quanto si deduce da1 suo carico, composto essen- 
zialmente da lingotti di piombo, necessitava di un 
ulteriore rinforzo della struttura, si da sopportare meglio 
il peso che gravava tutto sui cuo fondoe'. 
Sono stati inoltre recuperati piccoli frammenti della sottile 
lamina di piombo, fissata ala superficie esterna della chi- 
glia, tramite piccoli chiodi di bronzo a sezione quadratabi. 

Le attrezzature della nave 
In prossimita della prua sono stati recuperati tre ceppi 
d'ancora in piombo che, benché simili tra loro, si dif- 
ferenziano per il peso e lo stato di usura: in particolare 

166 un esemplara, che ha la stessa lunghezza degli altri due, 
ii supera nel peso, oltrepassando i 500 kg. Non pre- 
senta alcuna tracoia di usura e la sua decorazione, iden- 
tica su tutti e tre i ceppi, costituita da quattro astragali 
ed un defino disposti sulle marre contrapposte, appare 
intatta. La presenza di una sorta di contorno netto e 
sporgente in prossimita del delfino, permette alla Salvi 
di ipofzzare che le decorazioni su¡ ceppi venissero otte- 
nute utiiizzando piccoli stampi. collocati sulla parete 
interna delia matrice, prima della fusione88. 
Non e stato possibile nmuovere la grossa ancora in ferro, 
situata a poppa della nave, saldamente concrezionata ai 
fondo e ad alcune anfore frammentane sule quali poggiava. 
In realta ben poco e rimasto del metallo di quesi'ultima: uno 

dei bracci e spezzato e aii'interno deila spessa concrezione 
si puo notare la sezione rettangolare praticamente cavas7. 
Dalla posizione in cui sono state ritrovate le ancore, a 
prua quelle in piombo ed a poppa quelia in ferro, si pos- 
sono ipotizzare le dimensioni della nave, una grande 
oneraria di circa 36 m di lungheua per 12 di larghezzaB8. 
ia presenza contemporanea di ancore di piombo e di 
ferro, gia notata su1 relitto di Capo Testa B, conferma 
a loro contemporaneita d'uso, anche se resta dubbia 
la funzione che e une e le altre erano chiamate a svol- 
gere durante le operazioni di ormeggiom. 
Dalie attrezzature della nave fanno parte anche un largo 
anello in piombo con foro per il passaggio di cirne, forse 
pertinente all'albero maestro, due scandagli, tre anco- 
rotti, oltre 200 glandes missiles (proiettili) in piombo 
ed un frammento di daga in ferro (18,5 cm di altezza 
per 9 cm di larghez~a)~. 
La presenza di armi. quali la daga ad i proiettili, a bordo 
della nave, puo essere spiegata a scopo difensivo, con- 
tro eventuai attacchi di pirati"' 

II corredo di bordo 
Pochi sono stati gll oggetti recuperati facenti parte della 
dotazione di bordo, tra cui anfore frammentarie del tipo 
Dressel 15, destinate al comrnercio del vino e databili 
intorno alla meta del I sec. a.c.; la parte supenore di una 
piccola macina in pietra con resti di ~mpiombatura negli 
scassi del tipo a due corpi sovrapposti. simile alie due 
rinvenute su relitto di Capo Testa B databili al III-11 sec. 
a.c.; resti di utensili in bronzo ed infine tra la ceramica 
comune, un bicchiere a pareti sottili, una lucerna, aicuni 
coperchi e frammenti di forme non sempre identifi~abili~~. 
Le anfore rinvenute su1 relitto di Mal di Ventre A erano 
destinate a contenere e riserve alirnentari di bordo: cio 
e suggerito sia dai loro numero, assai modesto, sia 
da1 fatto che una di esse conteneva non liquidi, ma pesci, 
probabilrnante interi, forse conservati in salamoia. La 
ripulitura di quest'esempiare. ha consentito di ritrovare, 
sotto lo strato di conchiglie e alghe depositatesi sulia 
sabbia che aveva colmato gran parte del contenitore, 
una rilevante quantita di lische di pescey. 

83.- Fiorini, L'imoego. cit .  p. 34: Saiul, Cabras, cit. p. 238. 

84.- Salvt. Pnme, cit.. p. 150; O Salvl, i'oneraria diMe1 di Venfre. ir il Trasporlo Commerdaie Maiilfimo nell'Antichit8, ill Bienoale lnfeina- 

donaledeiMare. a cura di A. Fiatta (Napolh. 1992). Genova 1992. pp. 37-39, in ptc. p. 37 

85.- Salvi. Coneraiia. cit., PP. 37-38; Saivi, Santoni. Fiorini e l  aii!, La nave. cit.. p. 66 

86.- Salvi, Prime, cit., p. 148. 

87.- Salvi. Prime. cit.. pp. 148.150; Saivi. Cabras. c i t .  p. 239. 

88.- Salvi, Prime, cit.. p. 152; Salvi i'onerana cit.. p. 37. 

89.- Saivi, Prime, cit., p. 150. 

90.- Silivi. Cabras, C i t .  p. 247; Saivi, Santoni. Fiorini et al¡!, La nave. cit., p. 66. 

91.- Gianfrotta. Pomcy. Aicheologia subacquea cit.. p. 141; Caivi. Cabras, cit., p. 247. 

92.- Salvi. Pfirne. cit., p. 152: Saiv~. Cabras, c ~ t ,  p. 243; Salvi. Santani, Fiorini e l  abr, La nave. at , p. 66 

93.- Salvi, Cabras. cit., 0. 244. 
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I lingotti di piornbo 
Sul relitto deli'isola di Mal di Ventre A sono stati recu- 
perati circa 1000 lingotti di pbmbo bollati, perla preci- 
sione 983. Al momento del loro recupero la maggior 
parte era ancora accatastata con regolarta ed occu- 
pava il settore centrale delia navee*. 
La forma de¡ pani, a base piana e rettangolare e pro- 
filo trasversale parabolico, il loro peso (in media 33 kg 
I'uno) e le loro dimensioni pressoché costanti (lunghezra 
delia base tia i 46 ed i 47 cm, iunghezza del dorso tra 
i 42 ed i 44 cm e altezza intorno ai 9 cm), Ii riportano 
alla produzione spagnola di eta repubblicana. 
Tutti i lingotti di Mal di Ventre A sono dotati di cartigli 
dorsali. all'interno de¡ quali e conservato il nome del 
loro produttore. Naturalmente la lunga permanenza in 
acqua ha provocato la formazione di concrezioni super- 
ficiali: solo tre esemplari presentano pero alterarioni tali 
da non permettere la lettura del cartiglio, il piu delle 
voite infatti questo risulta essere perfettamente leggi- 
hile, mentre in altri casi, grazie all'analogia delle dimen- 
sioni o sulla base deile poche lettere ancora visibili, e 
possibiie attribuire il bollo all'uno o all'altro produttore 
gia notis. 
ll bollo piu frequente, attestato suil'80 % dei lingotti del 
carico, e quello della societa di Caio e Marco Pontilieni, 
sviluppato su un unico cartiglio, SOC.MC.PONTILIE- 
NORVM-M.F. il cui scioglimento e Socfletas) M(arci etj 
C(a0 Pontilienorum M(arc0 f(iliorumjo6 (Fig. 6.1). Le let- 
tefe, perlopiu prive di usura, conservano un contorno 
netto e regolare neila maggior parte degii esemplari, 
mentre su altri pani, forse a causa di una matrice imper- 
fetta, appaiono quasi completamente erase. La N e la 
T sono in iegatura, la O e perfettamente circolare, l'oc- 
chiello arrotondato della P e della R assottigliandosi, 
non si chiude perfettamente sull'asta. ia N e veiiicale, 
mentre la M presenta i bracci inclinati come una dop- 
pia V rovesciata: tutte queste caratteristiche permet- 
tono di datare I'iscrizione alla fine della Repubblica o 
all'inizio dell'lmpero". 
Su poco meno del 10% de¡ lingotti che portano il 
bollo della societa dei Pontilieni, e impresso a punzone 
senza regolarita, sulla faccia superiore del pane, e tal- 
volta ripetuto piu volte, la contromarca PILIP, inserita in 
un cartiglio rettangolare, del quale si apprezzano solo 

saltuariamente I contorni, data la curvatura della super- 
ficie del lingotto sulla quaie e stato impresso. Le lettere 
sono nitide e ben distanziate, con le aste verticali leg- 
germente rastremate verso I'alto e I'occhiello della P 
aperto (Fig. 6, l) .  
Tali contromarche, ampiamente attestate in eta piu tarda, 
(rimandiamo a questo proposito alla scheda 13 del relitto 
di Sud-Perduto B), non cono frequenti su lingotti di eta 
repubblicanam. se si eccettua la contromarca CERDO 
impressa sui pani recuperati su1 relitto di Scoglio Businco, 
come si vedra piu avanti. 
La paroia PILIP richiama que1 PIL che, integrato come 
Philemo nel ClL (CIL, II. no 34333, compare su un cippo 
ritrovato nei pressi di Cartagena, dove e inciuso nel- 
i'elenco di un collegio di mayistri: qui e specificato 
che egli e Pontili(enorum) M(arci et) C(ai) ~(ervus). 
Secondo la Salvi tale ritrovamento e di eccezionale 
importanza, sia perché per la prima volta esiste corri- 
spondenza certa tra un testo epigrafico lapideo ed uno 
su massa plumbea, sia perché questa corrispon- 
denza confenna in modo evidente la gia ipotirzabile pro- 
venienza del piombo dalie miniere spagnole ed in par- 
ticolar modo da quelle di Carthayo Nova. Serve ad 
ampliare inoltre i dati fin qui concsciuti circa il ruolo che 
ricoprivano le classi servili nell'ambito della gestione 
delle miniere dei loro padroniesg. 
II Pilip che compare su¡ lingotti di piombo di Mai di Ven- 
tre A, da integrarsi forse in P(h)ilip(pus), potrebbe aver 
avuto funzioni di controllo al momento delia vendita al 
grossista, o aver apposto ii proprio boiio sui pan¡ gia 
pronti per la partenza al momento del oro imbarco: in 
questo caso era sufficiente apporre il timbro soio su una 
certa percentuale dei iingotti dei Pontilieni e cio spie- 
gherebbe come mai Pilip compaia solo su alcuni pani. 
Questi ultimi inoltre, al momento del recupero, occu- 
pavano gli strati piu bassi della stiva: probabilmente per- 
ché, prima del carico, essi si trovavano alla sommita 
delia catasta da iimbrare.". 
Rifacendosi infine all'ipotesi avanzata da Colis, Domer- 
gue e Guerrero Ayuso, riguardo alle contromarche di 
cui sono corredati i lingotti recuperati su1 relitto di Cabrera 
E ' O : ,  Philippus potrebbe essere il mercator incaricato di 
trasportare e commerciaiizzare, per conto dei propri 
padroni, i lingotti da lui timbrati. 

94.- D. Salvi. Le massae plumbae d8 Mal di Ventre. 4At r f ca  romana IX-. (Nuoro, 1991). Sassarl 1992, pp. 661-672, n ptc. P. 661 

95.- Salvi. Lernassaeplumbae, cit., p. 662 

96.- Salvi. Le massaa plumbae, ctt. pp. 662.664. Salv~, Cabras. cit., p p  240-241: Salvi, L'onerarra. cil.. pp. 37.38 

97.. Salvi, Le rnassae piumbae. cit., p. 664. 

98.- Salvi, Le massae piumbae, cit.. p. 670: Salvi. Cabras, cit.. p. 241 

99.- Salvi. Le massae piumbae. cit.. p. 671 

100.- Salvi, Le massae piiimbae. cit.. p. 671 

101 .- D. Coils, C. Dornergue, v. Guerrero Ayuso, Les lingots de plomb de Mpave iomalne Cabrera 5 #le de Cabrera, Bai6aresJ. "Archaeo- 

nsutica-, 6, 1986. pp. 31-80. in plc pp. 66-70. 



Lo stesso bollo di SOC~M.C.PONTILiENORVM.M~F e 
attestato gia su tre iingotti recuperati su1 relitto di Agde 
J, dove la resa delle lettere, a contorno preciso e netto 
rilievo, e la stessa notata su questi di Mal di Ventre A: cio 
perrnette di ipotizzarne un'identica rnatr i~e'~~. 
Ai due Pontilieni e attribuibile un altro bollo, che com- 
pare su circa 66 pani del relitto di Mal di Ventre A: 
anch'esso si sviluppa in un unico catiiglio. in cui non e 
pero menzionata la societas, M.C~PONTlL1ENORVM.M.F 
ed il cui sciogiimento e M(arci et) C(ai) Ponti/Ienorum 
M(arclJ ffiii~rum)'~, 
La farniglia de¡ Pontilieni, ed in patiicolare il frateilo Caius, 
e attestata gia su altri due Iingotti di piombo rinvenuti 
rispettivamente a Cartagena ed a Voiubiiis: quello di 
Cartagena e corredato di un unico catiiglio, ali'interno 
del quaie si iegge il bollo C.PONTIiIEN1.M F deifino, il 
cui scioglimento e C(aii) PontIiieni M(arctJ f(i1ii); quelio di 
Voiubilis potia il bollo sviluppato anch'esso in un solo 
cartiglio, ma vi e in piu i'indicaricne della tribu, C.PON- 
TIiIENI.M~F~FAB, il cui scioglimento e C(aii) Pontiiieni 
M(arci) f(iIii) Faboa tribu)'*. 
II fatto che compaia soio Caio puo essere spiegato in 
tre modi: 
1 .  Marco e rnorto e Caio ha rilevato l'azienda: in que- 
sto caso i lingotti di Cariagena e di Volubiiis sarebbero 
posteriori a quelli di Mal di Ventre A e di Agde J, dove 
e attestata la loro societa; 

168 2. Marco e Caio potevano anche svolgere attivita sepa- 
ratamente ed in questo caso tutti i lingotti sarebbero 
contemporanei tra loro; 
3. inizialmente I'attivita era svolta da1 solo Caio; in que- 
st'ultimo caso i lingotii di Catiagena e di Voiubilis sareb- 
bero anteriori a quelli rinvenuti a Mal di Ventre A e ad 
Agde J. 
Comunque sia Marco e Caio sono due membri delta 
stessa ferniglia: o due fratelli, figli di Marco, o padre e 
figlio con la fiiiazione che si riferisce, in questo caso, 
solo al secondo personaggio. 
Sembra che il nome dei Pontilieni non sia nuovo in Sar- 
degna, nel Museo Archeologico di Cagliari infatti e 
custodito un lingotto che proviene molto probabilmente 

dalla zona di Capo Carbonara, a sud di Cagliari. pos- 
sibile leggere il bollo nonostante la corrosione di alcune 
lettere: jM(arcr)j. Pontili(en) M(arci) F(iiii). Ha base piana 
e rettangolare e profilo superiore parabolico (lunghezza 
deila base 46 cm e aitezza 9 crn)'05. 
La Giacobelli, a proposito di quest'ultimo pane, avanza 
I'ipotesi che il bollo con la citazione del solo Marco, 
possa riferirsi al Marco padre dei due Pontilieni, che 
costituiranno in seguito una societatffi. 
Quanto a forma, dimensioni e peso, tuni i lingotti fin qui 
esaminati a nome della famiglia dei Pontilieni, riman- 
dano alla produzione spagnola di eta tardo repubbii- 
cana; il fatto poi che un pane sia stato ritrovato a Car- 
tagena, avvalora l'ipotesi che la loro origine debba col- 
locarsi nei distretti minerari disiocati neile vicinanze di 
questa citta, considerando anche che Carthago Nova 
tra la fine del II sec. ed il I a.c., rappresentava il piu 
importante bacino minerario del Mediterraneo occi- 
dentaie, i cui prodctti venivano esporiati su larghissima 
~caia'~'. 
Alle stesse miniere conducono i risultati delle analisi iso- 
topiche condotte dail'lstituto di Fisica Nucieare e dali'i- 
stituto di Geocronoiogia e Geochimica isotopica del CNR 
di Pisa, che hanno dimostrato come i lingotti dei Ponti- 
iieni provengano daila regione di Cartagena. La loro com- 
posizione isotopica e infatti risuitata petíettamente coe- 
rente con quella nota nelle formazioni mioceniche del 
bacino minerario della Spagna sud-orientale ed in par- 
ttcolar modo proprio della zona di Carthago Nova'm. 
Appare nuovo all'interno del panorama deile attesta- 
zioni epigrafiche fin qui note, ii bollo che compare su 
circa 80 pani del relitto di Mal di Ventre A: si sviluppa su 
tre cartigli. all'interno de¡ quali si legge QAPPl//delphi- 
nus // C.Fancora. ii cui scioglimento e Q(uinttJ Appi(i) 
Clai) f(i1ii) 1). deifino del cartiglio centraie e rivolto con ia 
testa verso sinistra, mentre l'ancora e resa con fusto 
e marre sottili'" (Fig 6,2). 
li nomen Appius indica un'origine italica del personag- 
gio, la cui gens potrebbe essere emigrata in Spagna 
intorno al ll sec. a.c. per arricchirsi nei cornmercio dei 
piombo"o. 

102.- M. Giacobetli, /sola diMaf di Ventie (Oristano). Suafcunil~ngottidipiombo, -EA", 9, 1991, PP. 125-127 e 136, in ptc. p. 126. 

103.- Salw, Lemassaeplumbae, cit.. p. 664; Salvi. Cabras, cit., p. 241 

104.- La~benheimei-Leenhaidr. Recheiches. cit.. PP. 179-182; Giacobelli, /sola. cit., p. 126; Salvi, Lemassaeplumbae, cit.. p. 665; C. Do- 

rnergue, Cexploitetion des mines d'argent de Carthago Nova: son impac! sur la Struclure soc!ale de la cllé et sur les ddpenses loca!es B la 

6n de la Repubfique et a" debut du Haut-Empiie. in Corigme des rtchesses depensées dans fa vdle antiqiie. Actes du Colloqiie, (Aix-en-Pro- 

vence, 1984). Al.-en-Provence 1985, PP. 197-2 17, in ptc. p. 213, scioglie Fab in Fabiiicia tribu). ma la tribu Fabricia non eslste. 

105.- Giacobelli, !sola. clt., PP. 126 e 127, tig. 5. 

106.- Giacobelli, /sola, cit.. p. 126. 

107.- Giacobelli, !sola. cit., p. 127. 

108.- Manacorda, Atomi e iingotli. cit.. p p  96-98, 

109.- Salvi, Lemassaeplumbae. cil.. p. 665; Salvi, Cabras. cit., p. 242, 

110.- Calvi. Le massae plumbae, cit.. p. 665; Saivi. Cabras, cit., p. 242. 
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Figura 6. Relitto di Mal di Ventre A. Lingotti di piombo. 

si inquadra tia la fine del 11 e l'inizio del l sec. a.c., fosse 
una famiglia di origine italica, composta da piu rami ope- 

170 ranti tutti contemporaneamente nel campo dell'astra- 
zione mineraria, ma in diverse province, quali per esem- 
pio la Spagna o la Sardegna; la diversa dislocarione de¡ 
produttori spiegherebbe cosi le differenti p~nzonature"~. 
Sugli ultimi due lingotti cwnpaimo attestazioni epigrafi- 
che finora nuove: uno porta il boilo sviluppato su tre car- 
tigli, uno centrala piu lungo e due laterali minori, ail'in- 
terno del quali si leggecaduceus// L.APPVLEI.L.L.PILON 
//deiphinus, il cui scioglimento e Lfucii) Appuleifi) LjuciO 
Ifibeiti) P(h)iion(isJ (Fig. 6,7). 
Le lettere del cartiglio centrale sono nitide e Den distac- 
cate dal fondo, mentre non e particolarmente curata né 
la decorarione del caduceo appena rilevato, né del del- 
fino. 
Non e la prima volta che il nome di un liberto compare 
su un bollo di una rnassa plumbea, ricordiamo infatti 
Buiio, liberto di Atellio, di due lingotti del relitto di 
Capo Testa 
Cultimo pane di Mal di Ventre A e corredato di tre carti- 
gli all'interno de¡ quali si sviluppa il nome del produttore 
caduceus (7) //M(?jAPIIVARi M F//deiph¡nus. II su0 scio- 

glimento non e facile a causa dello strato di concrezione 
cacarea che ricopre la prima parte del bollo: se in un 
primo lempo infatti la Salvi lo scioglie in M(arci) (7) Api- 
nad M(arc0 ffllipii"', successivamenta, considerando che 
il gentilizio Apinarus non e attestato, lo sviiuppa in M(arci) 
Pinar¡ Mjarci) f(i1iq essendo Pinarius un nomen piu fre- 
quente ma traiasciando la A davanti al gentilizio'22. 
Le lettere del cartiglio centrale sono molto vicine tia loro 
ed apparenternente sono prive di punti di separazione; 
non e sicuro che I'emblema del primo cartiglio sia un 
caduceo, potrebbe in realta essere anche un'ancora, 
dato che sotto I'incrostazione e visibile solo un sottiie 
tratto orizzontale, rnentre i simbolo all'interno dell'ul- 
timo cartiglio e senza dubbio un delfino. reso rovesciato 
e con la testa rivolta a ~inistra'?~. 
Tutti i lingotti recuperati su¡ relitto di Mal di Ventre A pog- 
giavano su una spessa lamina plumbea, priva di fori di 
fissaggio, che sewiva probabilmente ad impedire il con- 
tatto diretto de¡ pesante carico con il legno dell'assito 
della nave. 
Finora non era mai stata ritrovata una lamina di que- 
sto genere, ma forse doveva essere presenta, quale 
copertura totale del fondo deila stiva. su tutte le imbar- 

119.- Bonelio Lal. Panid8piornbo. cit., pp. 17-19. 
120.- Saivi, Le massas piurnbae, cit., p 668; Salvi, Cabras. cit.. p. 243. 

121 .- Salvi. Le massae plurnbae. cit., p. 668. 

122.- Salvi. Cabras, cit.. p. 243: il prof C. Letia propone lnvece di sciogliere oi bollo in M[aici/ ieil Aful8) Pinaoforurn) Miaicd fiiiiorum). 

123.- Salu~, Le massaeplumbae. c i t .  p. 669. 
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cazioni specializzate nel trasporto di pesanti carichi di 
metalli'2'. 
La struttura dela nave di Mal di Ventre A era stata inol- 
tre rinforzata, come abbiamo gia detto, grazie 
all'impiego di chiodi di ferro particolarmente iunghi 
(80 cm), di cui 12 sono stati nnvenuti durante io scavo 
del relitto: in questo modo la chiglia ed il paramezzale 
erano in grado di sopportare al rneglio un carico molto 
pesante. 
Questa grande oneraria di 36 m di lunghezza per 12 
di larghezza, rappresenta uno dei pochi casi conosciuti 
di imbarcazioni destinate ad un trasporto specializzato 
di metalli. Un altro esempio puo essere il relitto di Capo 
Testa 0, il cui carico era composto da una gran quan- 
tita di barre di ferro. Tale confronto risulta ancora piu 
appropriato se si pensa al ritrovamento, analogo nei due 
relitti, di ancore di piombo associate ad un'ancora di 
ferro. alla somiglianza delle dotazioni di bordo, macine 
in pietra, anfore e ceramiche d'uso, e all'utilizzo di chiodi 
di particolare iunghezza impiegati come rinforzo lungo 
la linea di chiglia. 
Quanto alla datazione del relitto di Mal di Ventre A, e 
possibile inquadrarlo cronologicamente, grazie all'ana- 
lis¡ dei bolli de¡ lingotti e all'esame degli altri elementi, 
quali le anfore ed il corredo di bordo, intorno alla meta 
del I sec. a.CIZS. 
Nell'ultima campagna di scavo, e stata rinvenuta, in 
prossimita degli elernenti di una pompa, una moneta 
conservata solo in parte. Sul dritto sono visibili i tratti di 
un volto virile di profilo e su1 rovescio le zampe affian- 
cate di due cavalli al galoppo, che lasc~ano intuire si tratti 
della raffigurazione di una biga; in basso, in caratteri 
greci. le lettere [...]kosion sono facilmente integrabili in 
Syrakosion. Tale moneta potrebbe fornire importanti dati 
cronologici ed attribuire ai cantieri di Siracusa la costru- 
zione della nave: rna un ritrovamento cosi isolato neces- 
sita di estrema cautela, da1 momento che non e pos- 
sibile stabilire se essa era stata inserita quale segno 
bene augurale nelia struttura della nave, se era di pro- 

prieta dell'equipaggio, o ancora se apparteneva ad un 
passeggero irnbarcato sulla nave'". 

II relitto dell'isola di Mal di Ventre i3'2'. Scheda 5 
Nel canale tra la penisola del Sinis e I'isoia di Mal di Ven- 
tre, ad una profondita di 18 m, e stato recuperato nel 
1967 un lingotto di piombo a base piana e rettangolare, 
profilo superiore parabolico e facce laterali leggerrnente 
inclinate verso I'alto. La parte superiore e corredata di 
tre cartigli, ali'interno de¡ quali si legge il bollo M.PL4NI 
L .F / /  deiphinus // RVSSINI, il cui sviluppo e Mlarci) 
Planifl L(uc10 fflii) Russini, Le due S di Russini sono retro- 
grade ed il delfino e rivolto verso sinistra'" (Fig. 7). 
Le dimensioni del pane (lunghezza della base 44,5 cm, 
del dorso 41 cm e altezza 9,7 cm), il su0 peso (33 kg) e 
la sua forma lo inseriscono appieno all'interno della pro- 
duzione spagnola di eta repubblicana; anche il suo bollo, 
gia attestato su sei lingotti di piombo del relitto di Mahdia, 
riporta alla Penisola lberica dove i Plan;; esercitavano la 
loro attivita intorno alla fine del II sec. e I'inizio del l a.c. 
Secondo Zucca il lingotto di Mai di Ventre B apparter- 
rebbe ad un carico di masse plumbee dei Plani tra- 
sportato da una nave che, salpata dalia Spagna, ha fatto 
naufragio nel canale tra la Sardegna e l'isoia di Mal di 
Ventreq2? a questo proposito si puo ragionevolmente 
pensare al relitto precedente di Mal di Ventre A, a bordo 
del quale e stato rinvenuto un lingotto di piombo cor- 
redato del bollo di L. Planius Russ~nus'~~. Se pertanto 171 

appartiene al relitto di Mal di Ventre A, puo essere 
anch'esso datato alla meta del I sec. a.c. 
La gens Plania e gia ampiamente attestata su altri relitti: 
Agde J, Cartagena A e B, Bajo de Dentro, Cala Car- 
toe e Mal di Ventre A, sebbene in tutti questi si ritrovi il 
solo Lucius, mentre I'associazione di L. Planius Russi- 
nus e M. Planius Russinus, sicuramente parenti, forse 
padre e figlio o fratelli, e gia stata ritrovata sulla nave 
di Mahdia. lnoltre altri due pani boilati a nome dei Pla- 
ni;. sono stati rinvenuti sulla terra ferma. Uno in Sicilia. 
a Cianciana (AG) e I'altro a Ripatransone (AP)"'. 

124.- Salvi, Prrme. cit.. p 152. 

125.- Salva, Cabras, cit., p. 247. 

126.- Salvi, Cabras, cit., pp. 247-248. 

127.. ln ieaita non 6 corietto parlare di reiitto in questo caso, cj tioviarno infatti d fronte al rinvenlmento isolato di un solo lingotto di piom- 

bo, il quale molto piobabtlmente faceva parte dei carico del reiitta precedente. 

128.- Bonnu, Testimoniaole, cit., p. 229: Boninu, Un 1,ngotto de, -Plani~. cit., p. 45; R. Zucca, Rrnvenimentiarcheoiog#cisottomarinipiesso r l  

Korakodes imen (Saidegna). in VI Congreso internacronalde Arqueologda Submarina, (Canagena. 1982). Madrid 1985, PP. 149-151. in ptc. P. 

150: Boninu. Notiziana, c ~ t .  p. 61, Mastino. Zucca. La Saidegna. cit.. p. 252: Salvi. Prime, m1 , p 147; Parker Ancieot Shipwrecks. cit.. p. 256, 

129.- Zucca. Rtnvenimenti, cit.. p. 150. 

130.- Giecobeili, lsola. c l t ,  pp. 125-126, 

131 .- C. Domeigue. Les lmgots ds plomb iomains du Mus6s Archdologique de Caithagens et du Mus6e Naval de Madrid, "AEsp-, XXXIX. 

1966. pp. 41 -72, in plc. PP. 57-58; F. Laubenheimer Recherches suriecommercemant~me en Languedoc mdd,teiranden et Roussillon d'a- 
pies les tiovvaiiles sous-maiines, da, debut du piemiei age du fer ei l'époqoe r6ppublicnioe n L'inforrnation d'hatoiie de l'an. XI. 1966. pp. 

172-173, in p l c  p. 173; Laubenheimer-Leenhaidt. Recheiches. cit., pp. 187-188. 
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Figura 7. Relitto di Mal di Ventre B. Lingotto di piombo 

Tali rinvenimenti, diffusi in tutto il bacino occidentale del 
Mediterraneo, ci informano rnolto precisamente circa 
l'attivita industriale e commerciale di questa famiglia, 
che molto presumibilmente operava nella zona di Car- 
tagena, dato che nel suo porto sono stati rinvenuti 
altri due lingotti bollati a nome di L. tra la fine del 
ll sec. e l'inizio del I a.CV3'. 
II gentilizio Planius e attestato soprattutto a Roma, a 
Narbona, ma anche nel Lazio (Fregelle, Formia e Min- 
turno) ed in Campania (Capua e Cales). 
Domergue, rifacendosi ad un passo di Cicerone (Ad. 
Fam. IX, 13) in cui si menziona un certo Marcus Planius 
Heres, negoiiator originario di Cales e partigiano di Pom- 
peo in Spagna nel46-45 a.c., sostiene che questa gens 
(i Planii), probabilmente originaria della Campania, sia 
giunta in Spagna dopo la sua conquista da parte de¡ 
Romani, attratta dalla possibilita di accumulare consi- 
derevoli guadagni grazie allo sfruttamento delle ricche 

172 miniere diffuse in tutto il pae~e'~'. 
Di questo isolato pane di piombo, conservato nell'An- 
tiquarium Arborense di Oristano, parla anche la Bonello 

sebbene le misure ed il peso che fornisce di que- 
st'ultimo (lunghezza della base 46 cm, lunghezza del 
dorso 44 cm, altezza 8 cm e peso 295 kg) siano leg- 
germente inferiori rispetto a quelle date da Zucca. Si 
tratta comunque dello stesso lingotto, dato che entrambi 
gli studiosi riportano la medesima bibliografia. 
Secondo la Bonello Lai pero. il relitto su1 quale era imbar- 
cato il pane, era partito non dalla Penisola iberica, ma 
dalla Sardegna: cio attesterebbe I'attivita deile miniere 

sarde in eta tardo rep~bblicana'~. La studiosa, lo ricor- 
diamo, avanza la stessa ipotesi a proposito del relitto 
di Cala Cartoe, al quale rirnandiamo per un discorso piu 
ampio, circa l'origine locale de¡ lingotti di piornbo ritro- 
vati in Sar~iegna'~'. 

II relitto di Punta Falcone. Scheda 6 
II relitto di Punta Falcone e stato individuato nel 1968 
nei pressi di Punta Falcone, nella Sardegna nordocci- 
dentale. a circa 3 miglia dalla costa e ad una profondita 
di 20 Sono stati recuperati sedici lingotti di piombo 
a base piana e rettangolare e profilo trasversale para- 
b o l i ~ o ' ~ ~ ;  la loro forma, le loro dimensioni (lunghezza 
della base da 45,8 a 47,5 cm, lunghezza del dorso da 
43.5 a 45 cm e eltezza da 7,8 a 6,6 cm) ed il loro 
peso (circa 33 kg l'uno), sono tipici delia produzione 
spagnola di eta repubblicana. 
Portano tutti lo stesso bollo sviluppato su due cartigli: 
C.VTIVS.C.F// delphhus, I cui scioglimento e C(aiusj 
Utius C(ai) f(i!ius). II delfino e rovescialo e rivolto verso 
destra",O (Fig. 8). 
Questo stesso bollo e gia conosciuto, lo portano infatti 
le masse plumbee rinvenute sui relitti del Bajo de 
Dentro, di Capo Testa B, della Madrague de Giens, di 
Mal di Ventre A, di Punta deli'Arco e sulla terraferma a 
Cartagena. Nel caso de¡ relitti di Cartagena e di Capo 
Testa B il bollo e piu completo, dato che compare anche 
I'indicazione della tribu MENEN, da sciogliersi in 
MENEN(ia tribu). Come gia detto per il relitto di Capo 
Testa B. a cui rimandiamo per un discorso piu ampio 
e dettagliato'"', all'indomani della Guerra Sociale il ter- 
ritorio di questa antica tribu si amplio comprendendo 
citia come Preneste, Nuceria Alfaterna, Ercolano, Pom- 
pei, Stabia e Sorrento. 
I lingotti di Punta Falcone percio. visto che su di essi 
compare Caius Utius privo dell'indicazione dell'appar- 
tenenza alla tribu, dovrebbero appartenere al periodo 
in cui egli non aveva ancora ricevuto la cittadinanza 
romana e non era ancora stato iscritto alla tribu 

132.- C. Domeigue. Les Plaanii et leuiacliuit6 industrieile en Espagne sous ia Repubhque, -MeiCasaVelarquez-. l. 1965, pp. 9.27, in plc. 

pp. 9-1 1 ; 0. Fonquerle. Documents de ia nviiisetion ib6nque dans les foudles subaquatiques de i'Agadi>s, ,,Ampuiias-. 44,  1982, pp. 128- 

131. n ptc. p. 130. 

133.- Dorneigue, Les Pianil. cit , pp. 24-25 

134.- Dorneigue. Les Plan», cil , pp. 21 -22 

135.- Bonello Lai, Panidlpiombo. cit., p. 13. 

136.- Bonella Lai. Panid#piombo, cit., p. 16, 

137.- vedi schada 1 

138.- Paiker Ancrent Shipwiecks, cit., p. 353. n" 939 

139.- Boninu, Nolizi8no. cit., p. 57: Bonella Lai, Paoi dipiombo, cit., p. 20. 

140.- Gianfrotta, Pomey Aicheologia subacquea, cit., pp. 187-188; F. La Schiavo, A Boninu, Ricerche subacquee neiia Sardegna Setten- 

tmnale. in VlCongreso inteinanonaldeAiqueologia Submarina, (Cartagena, 1982), Madrid 1985, PP. 139-142. in ptc. P 141; Boninu. No- 

liziano. cit., p. 57; Bonello Lai, Panidipbmbo. cit., pp. 20-26; Mastino, Zucca, La Saidegna. cit , p. 252. 

141.- Oornerg~e, Les ltngots, cit., pp. 53-54: Dornergue. Laubenhelmer-Leenhardt, Liou, Les bogois deplomb. cit., p. 132. 
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Menenia. cioe prima de11'89188 a.Cge2. I lingotti rinvenuti 
nel porto di Cartagena dimostrano che I'attivita estrat- 
tiva di questo produttore doveva aver Iuogo nelie vici- 
nanze di questa citta, ie cui miniere rimasero attive fino 
alia fine delia Repubblica e ia prima eta imperale. Cio 
concordarebbe a pieno con la datazione proposta per 
il relitto di Punta Falcone, inquadrabile intorno ala prima 
meta del I sec. a.c. Di quest'ultimo e importante notare 
la posizlone in cui e stato rinvenuto, nei pressi deli'im- 
boccatura occidentale dello Stretto di Bonifacio, 
lungo una delle rotte commerciali piu importanti del 
Mediterraneo Occidentale, che rnetteva in comunca- 
zione la Penisola iberica con i'ltalia attraverso ii pas- 
saggio intermedio delle lsole Baleari e delle Bocche di 
Bonifacio. 
Secando la Bonello Lai invece il iuogo di rinvenimento 
del relitto, situato non lontano dall'Argentiera, confer- 
merebbe I'ipotesi circa l'origine sarda dei lingotti di Punta 
Falcone. Questa zona infatti, particolarmente ricca di 
piombo argentifero e dove, fino a poco tempo fa, esi- 
steva un villaggio di minatori dediti all'estrazione della 
galena, poteva essere stata sfruttata anche in epoca 
romana. benché le fonti non lo attestino. l pani potreb- 
bero essere stati prodotti aii'hgentiera e caricati su una 
nave, che, verosimilmente diretta verso I'ltalia, sarebbe 
naufragata poco dopo la sua partenza, per una violenta 
mareggiata o per le forti corrent delia zona'". 
Una tale interpretazione risuita pero assai forzata, in 
quanto difficiimente una nave avrebbe lasciato il porto 
in pessime condiziont del mare. 
La diversita de¡ punzoni usati dagli Utii. continua la stu- 
diosa italiana, indicherebbe una situazione analoga a 
quetla vista precedentemente per i Planii jvedi relitto di 
Cala Cartoe): gli Utii costituirebbero una famiglia di 
origine italica, composta da van rami ed impegnata nello 
sfruttamento delle miniere, nei diversi luoghi di produ- 
zione del bacino del Mediterraneo. I diversi bolli allora 
sarebbero a nome dei vari responsabili locali della 
produttivita delle miniere, in Sardegna e altrove, inca- 
ricati di cio da¡ membri di una societas publicanorurn'"'. 
Questa ipotesi, benché seducente, non tiene pero conto 
di alcuni dati di una certa importanza: innanzitutto il 
nomen Utius non e attestato in Sardegna, ne per il 
periodo repubblicano, né per quello imperiale: in 
secondo Iuogo il lingotto recuperato su1 relitto della 

Figura 8. Relifto di Punta Falcone. Lingotio di piombo. 

Madrague de Giens e corredato dello stesso bolio di 
questi di Punta Faicone, proviene sicuramente dalla 
Spagna; infine i ritrovamenti subacquei di pan¡ di piombo 
lungo le coste della Sardegna, possono solo dimostrare 
che quest'isola era un punto di passaggio assai sfrut- 
tato all'interno dell'intenso traffico commerciale di que- 
sti prodotti, ma non provano n alcun modo I'attivita delle 
miniere sarde, peraltro taciuta daile fonti letterarie per 
tutta I'eta repubbiicana. 

II relitto di Scoglio Businco. Scheda 7 
Nai mare fra I'lsola de¡ Porri e Capo Mannu (Sardegna 
nordoccidentale), non lontano dall'Argentiera, nella zona 
antistante lo Scoglio Businco alla profondta di circa 30 
m, con due interventi successivi, nei 1966 e nel 1967, 
sono stati recuperati sette lingotti di piombo a base 
piana e rettangolare, profilo trasversaie parabolico e 
facce laterali leggermente inclinate verso I ' a l t ~ ' ~ ~ .  
Su due di essi si distingue il cartiglio dorsale, all'interno 
del quale il bollo risulta pero iiieggibile, mentre su uno 173 

de¡ due iati lunghi portano inciso il nome CERDO'aa. 
Rifacendosi all'ipotesi avanzata da Colls. Domergue e 
Guerrero Ayuso circa la contromarche presenti sui lin- 
goni di ~iombo rinvenuti su1 relitto di Cabrera P4'. Cerdo 
indicherebbe il nome del mercator, in questo caso di 
condizione servile, probabilmente un liberto, incaricato 
di trasportare i pani e di commercializzarli. 
La Bonello Lai invece, partendo da1 presupposto che i 
pan¡ delio Scoglio Businco abbiano origini sarde, da due 
possibili spiegazioni riguardo alla funzione di questo per- 
sonaggio: se all'interno de¡ cartiglio dorsale, oggi non 
piu leggibile, era contenuto il bollo del responsabile locale 
della miniera, Cerdo potrebbe indicare uno dei suoi 
subalterni, incaricato delta sorveglianza del lavoro svolto 
e de¡ controllo della riduzione del minerale estratto in 
lingotti; se invece il cartiglio dorsale era occupato da1 
marchio di fabbrica, Cerdo potrebbe essere conside- 

142.- Ved! Scheda 2 del presente catalogo. pp. 11-72. 

143.- Banello Lai, Panidipiombo, cit.. pp. 26-27. 

144.- Bonelio Lai, Panid,piomho. cit.. pp. 27-29. 

145.- E. Contu, Lmgotto romano con iscnrrone frovato piesso i'isoia dei Porri e Capo Mano", *EA=. 52, 1967, p. 206; G~anfrotla. Pomey, 

Archeolog~asubacquea, at , pp. 188-189: LoSchiavo. Bonmu. Riceichesubacquee. c11. p. 141; Bonlnu, Not!ziaiio, clt.. p 55: Bonella iai. 

Panidi piombo, cit., pp. 29-32: Parkei. Ancient Shipwrecks cit., p. 390. n" 1051 

146.- Schiavo, Boninil, Ricerche subacqoh?, cit., p. 141: Boninii. Not,ziai(o, c i l ,  p. 55. 

147.- Colls. Domergue, Guerrero Ayuso, Les liogots de plomh, cit., pp. 66-70. 



rato la persona di fiducia inviata su1 luogo di produzione 
da una societas publica/~orum, che aveva otienuto I'ap- 
palto di una miniera sardaM8. 
II norne Cerdo e attestato in Sardegna in un'iscrizione 
funeraria venuta alla iuce a Turris Libisonis, dove si 
ricorda un Cerdo, originario di Ostia, servo di Veratius 
Hermeros. 
In realta numerosissimi personaggi hanno portato que- 
sto cognomen e perla massima parte provengono da 
Roma, dalle zone dell'ltaiia Meridionale ed in partico- 
lar modo dalla Campania, Cio, perla Bonello Lai, rap- 
presenterebbe un'ulteriore prova circa il falto che, ir1 

questo periodo (meta del I sec. a.c.), la concessione 
sulle miniere veniva richiesta ed ottenuta da persone 
facenti parte di societates publicanorum. originarie del- 
I'ltalia del Sud, le cui miniere, aila fine del II sec. a.c., 
erano state chiuse. forse per evitare eccessivi arric- 
chimenti da parte di poche famiglie proprietarie. Le socie- 
!ates avrebbero cosi sfruttato le miniere delie province 
attraverso I'invio, nelle diverse zone rninerarie, di colla- 
boratori di loro fiducia, probabilrnente gia esperti in que1 
campo, anche di condizione servile'". 
Gli altri cinque lingotti rinvenuti a Scoglio Businco, simili 
in quanto a forma, dimensioni e peso ai due appena 
descritti, sono anepigrafi'g. 
Nella stessa zona sono stati individuati resti del fasclame 
di un relitto, forse appartenenti all'imbarcazione che tra- 

174 sportava i lingotti rinvenut~'~'. 

Sebbene I'ipotesi della Bonelio Lai circa I'origine 
sarda di questi pani sia in un certo quai modo sedu- 
cente, la loro forma, le loro dimensioni (lunghezza della 
base da 40 a 42 cm, lunghezza del dorso da 38 a 41 
cm e altezza da 8,5 a 9 cm) ed il loro peso (circa 31 kg 
l'uno), sono tipici della produzione spagnola di eta repub- 
biicana; il punto inoltre in cui e naufragato il relitto che 
li trasportava. nei pressi dell'imboccatura sudocciden- 
tale dello Stretto di Bonifacio, sulla rotta comrnerciale 
che univa la Penisola lberica ali'ltalia, rende ancor piu 
probabile una loro provenienza spagnola; infine le 
fonti antiche parlano delle miniere di piornbo sarde, solo 
per l'eta imperiale avanzata. 

In conclusione, nonostante la carenza dei dati in nostro 
possesso, possamo inquadrare cronologicamente il 
reiitto di Scoglio Businco, intorno alla meta del I sec. 
a.c. 

GRUPPO 2 

II relitto di Lavezzi A. Scheda 8 

II ritrovamento e lo scavo 
Questo relitio e stato il primo, insieme a quello di Cavallo 
A, ad essere stato scoperto negii anni '50 neli'arcipe- 
lago delle Bocche di Bonifa~io'~~, Cio ha motivato la 
sua non esatta denominazione: dei due infatti, queiio 
piu vicino all'isola di Cavallo e stato battezzato come 
Cavallo A. rnentre I'altro, un po' piu a sud a quindi 
piu vicino alle isole Lavezzi, e stato chiarnato Lavezzi 
A, nonostante si trovi anch'esso nei pressi deii'isoia 
Cavallo. 
Tra gli anni '50 e '60 ha subito scavi clandestini ed 6 
stato oggetto di quattro campagne di ricerche (1962- 
64 e 1969)'U. 
II carico dell'imbarcazione di Lavezzi A giaceva ad una 
profondita di 6-12 m ai piedi di alte rocce (fino a 6 m) 
e di uno scoglio affiorante detto la Tartaruga. 
Nessun elemento dello scafo si e conservato; soltanto 
de¡ chiodi di rame a sezione quadrata sono stati recu- 
perati's4. 

ll naufragio 
Nello Stretto di Bonifacio sono stati ritrovati innumere- 
voli relitti e cio indica due cose: 
1. che questo punto rappresentava una zona di pas- 
saggio molto frequentata dalle imbarcazioni commer- 
cial dirette verso Roma dalla Spagna o dalla Fran- 
cia; 
2. che questa zona era estrernamente pericolosa a causa 
delle forti correnti, responsabiii di molti naufragi, tia cui 
anche quello dell'imbarcazione di Lavezzi A. 
Benoit ha addirittura chiarnato I'intero tratto delle 
Bocche di Bonifacio 'cirnitero marino"'". 

148.- Bonello Lai, Panidiprornbo, cit.. p. 30. 

149.- Bonello Lai, Pan! dip~onibo. cit., p. 31 

150.- Baninu. Notiriaw, cit.. p. 55; 8onelb La!, Pan* dip,ambo, cit.. PP. 31~32 

151.- Boiiinu, Notiziaiio. cit., p. 55; Masl~no, zucca. La Saidegna. cit.. p. 249. 

152.- Bebko. Les épaves anttques, c l . ,  pp. 2: Parker, Ancient Shiowrecks, cit., pv. 238-239, no 584. 

153.- B. Liou, Le comrneice de la Betique av 1-sidcie de notre &e. Notes sviMpave Lavezri 7 (Bonihcio. Coise du Sud). -Aichaeonauti- 

ca, 10, 1990. pp. 125-155, in ptc. p. 125. 

154.- A. J. Parker, Stiatification and coñtaminst8on in ancient Mediterianean shipwiecks, -inrJNautAa, 10, 1981, pp. 309-335, in ptc. PP. 

314-316 e 317, fig. 8; Liou. Le cornmeice, c l t .  p. 125. 

155.- F. Benoit, Nouvelles 6papaues de Provence (lli), -Gallta=. m, 1962. pp. 174-176, in ptc. p. 174, F. Benoit, Tiavaund'archdoiogiesous- 

marine en Provence (1358-1961). in Attidei ili Congresso lnternarionaie di Archwiogia Sottornanna, IBarcellona. 19611, Bordighera 1971. 

pp. 1"-158. in ptc. pp 155-156. 
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II carico 
Parte dqli oggetti del carico di Lavezzi A e finita purtroppo 
clandestinamente in collezioni private, mentre la maggior 
parte del materiale superstite e conservata nel deposito 
del Museo d'etnografia corsa di Bastia, anche se I'indi- 
cazione della provenienza e raramente ~egnalata'~. 
Cimbarcazione di Lavezzi A trasportava una grande 
varieta di anfore: Dressei20 per I'olio, Haltern 70 per il 
vino, Dressei28, Dressei2-4, Dressei 38, Dressei 14, 
Dressei 7-1 1 e Pompei VI1 per il pesce in salamoia ed 
ancora ceramica comune, bottiglie di vetro e lingotti bol- 
lati di piombo e di fame's'. 
Lo studio di questi materiali ha permesso di stabilire il 
luogo della provenienza dell'imbarcazione. la Betica, e 
di inserirla cronologicamente alla fine del primo quarto 
del l sec. d.C. 
Riguardo al materiale anforico, su1 relitto di Lavezzi A 
sono stati recuperati cinque esemplari di Dressei 20. di 
cui due interi'j8. Queste anfore, da1 caratteristico corpo 
globulare, erano usate per trasportare I'oiio dalla Betica 
Ira il 1 sec. d.C. ed il lll d.C. 
Quanto alle anfore per il vino, sono stati rinvenuti otto 
esemplari di Haltern 70 pressoché interi e frammenli di 
altri atto (principalmente colli uniti alla parte alta della pan- 
cia). Questa forma e attestata soprattutto nel l sec. d.Ctig. 
Del tipo Dressei 28 sono stati ritrovati solo due colli e 
cio fa pensare che questa forma fosse presente su1 relitto 
solo in pochi esemplari, magari appartenenti al corredo 
di bordo'". E' un'anfora di origine spagnola che com- 
pare a partire dalla seconda meta del I sec. a.c. fino a 
tutto il 1 d.C. 
Quatiro frammenti appartengono ad anfore del tipo Dres- 
sei 2-4 di probabile origine tarraconense; I'esiguo 
numero fa pensare che facessero parte de¡ corredo di 
bordo'e1. La loro cronologia oscilla tra la fine de¡ I sec. 
a.c. e tutto il I sec. d.C. 
Quanto alle anfore per il pesce in salamoia, esse sono 
varie e numerose: di& esemplan appartengono alla forma 
Dressei38, la quale, nella classificazione di Dressel, e in 

realta priva della parte bassa del ventre e della punta, ma 
il collo, le anse e la parte superiore della pancia corri- 
spondono perfettamente alla forma delle anfore del relitto 
corso'". La Dressel38 e di origine betica ed e attestata 
in periodo flavio (tra il l sec. d.C. e la prima meta del ll d.C.). 
Ben trentadue esemplari, di cui due pressoché interi, 
appartengono alla forma Dressei 14, un'anfora 
anch'essa di produzione spagnola destinata al trasporto 
di iiquamen e m ~ r i a ' ~ ~ .  La sua cronologia oscilla tra il I 
ed il 11 sec. d.C., anche se il periodo deila sua massima 
diffusione sembra essere il l sec. d.C. 
I tipi piu classici delle anfore per il pesce in salamoia 
sono le forme Dressei 7-71 (fine I sec. a.c. - I d.C.) e 
Pompei Vfl (fine I sec. a.c. - I d.C.), attestate entrambe 
su1 relitto di Lavezzi A. 
Appartengono alla forma Dressei 9 otto esemplari, al 
tipo Dressei8 un solo frammento, alla forma Dressel7- 
11 due esemplari ed al tipo Pompei VI1 tre esemplari, di 
cui uno interoXM. 
Quanto alla ceramica comune, sono state ritrovate quat- 
tro brocche, un'anforetta e due piatti acromiiffi. 

I lingotti di piombo e di rarne 
Dal relitto di Lavezzi A sono stati recuperati 5 lingotti 
di piombo bollati a base piana e rettangolare e profilo 
trasversale triangolare. Su1 dorso portano un unico stretto 
cartiglio, le loro dimensioni grossomodo si equivalgono 
(lunghezza da 49 a 50,5 cm, larghezza da 14,5 a 15,5 175 

cm e altezza da 11 a 13 cm) ed il loro peso oscilla dai 
44,5 ai 54,5 kgl". 
II loro esiguo numero induce a pensare che non faces- 
ser0 parte del carico. ma che si trovassero a bordo per 
eventual; riparazioni o come zavorra. 
Su nessuno dei cinque lingotti e rimasta traccia seppur 
minima del bollo all'interno del cartiglio dorsale. 
II 1" pane presenta delle pertorazioni sugli spigoli de¡ lati 
corti, a sezione piu o meno quadrangolare e passanti 
da parte a parte. Servivano a fissare il piu saldamente 
possibile i lingotti quando venivano trasportati, presu- 

156.- Liou. Le commerce, cit , p. 125. 

157.- Benoit, Nouvelles épavesjlil), cit., pp. 174.176; Bebko, Les épaves aotiques, cit.. p. 4; Liou. Lecommerce, cit., p. 127. 

158.- Laou, Le commerce. c ~ t .  pp. 127-128. 

159.- Bebko. Les épaves anttques. cit . p. 21: Ljou, Le commeice. cit.. pp. 127 e 129-131 

160.- Bebko. Les épaves aotiques, c i t  p. 22; Liou, Le commerce, cit., pp. 130-131 

161.- La", Lecommeice. cit., p. 131. 

162.- Bebka, Les épaves antlques. cit., p. 19; O. P. S. Peacock, D. F. Williarns. Amphorae and the Roman ecanomy. London 1986. in ptc. 

pp. 122-123: Liou. Le cammerce. cit.. pp. 131 -134. 

163.- Bebko. Les dpaves antiques. cit.. p. 19; Liou. Lecommerce, cit., pp. 134-140. 

164.- Bebko. Les épaves antiques, cit.. pp. 20-21: Liou. Lecommerce, cit.. pp. 140-143. 

165.- Bebko, Les épapaves antiques, Cit., pp. 23-24: Liou, Le commeice, cit.. pp. 140 e 144-145. 

166.- A. Tehernia, lníoimations archéologiques. Diiecl,on des recheiches sous-marines, -Gallie-, XXVII, 1969, pp. 480-482 e 495-496, m 

ptc. pp. 495-496; Bebko. Les épaves antiques, cit.. pp. 4 e 25; Laubenheimei-Leenhardt. Recheiches. c l t ,  pp. 114-1 19; Liou, Le com- 

oierce, at., pp. 144 e 147-149. 
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mibilmente viafiume, da1 luogo in cui venivano prodotti 
al porto'di irnbar~o'~'. Su una modesta imbarcazione 
fluviaie infatti, sottoposta alla corrente ed al moto ondoso 
del fiume, un carico molto pesante, non saldamente fis- 
sato. poteva creare seri problemi, addirittura il naufra- 
gio. l pan¡ dunque venivano inchiodati su1 fondo del- 
I'imbarcazione, o meglio su appositi pancaii. di modo 
che. cosi fissati al fondo e distribuiti in maniera uniforme, 
non creassero problemi durante la navigazione. 
Su un lato corto del pane compare anche ia contro- 
marca MGA, ie cui lettere sono impresse in rilievo all'in- 
terno di un cartiglio (Fig. 9,l) ;  sull'aitro lato. oltre alio 
stesso bollo (MBA) impresso due volte. figura un'altra 
contromarca incisa (Fig. 9,2). 11 suo scioglimento non e 
sicuro, sono state infatti proposte due possibilita: L.AML 
o L.AVR che sernbra essere la piu probabiie. Lo stesso 
bollo lo ritroviamo inciso su uno de¡ lati lunghi di questo 
medesimo lingotto, dove la sua resa giustifica la pre- 
senza di una R finale a cui manca la testa'". 
Sul 2" esernplare si notano i fori per ii fissaggio nelio 
stesso punto in cui si erano visti nel pane precedente; 
del bollo dorsale non e rimasto niente, soitanto deboli 
tracce di contromarche, peraltro illeggibili, rimangono 
sui lati corii (forse L-AV [?] e MBA(?))'". 
li 3" iingotro conserva all'interno del cartiglio dorsale, 
delle lettere in rilievo: C[--1 C[--] O[--]. 
Sugli spigoli dei lati corti si notano le solite perfora- 

176 zioni per fissare i pani ed il bollo MB.A impresso due 
volte sulla faccia piu piccoia destra, mentre quella 
sinistra porta la contromarca di L-AVRiTo. 
Sul4" esemplare non si e in grado di distinguere alcuna 
lettera del bollo centrale; i fori per il fissaggio sono piu 
numerosi che sugli altri lingotti: tre su un lato e quattro 
suil'altro. Sulle facce piu piccole sono presenti da una 
parte i bolli M8.A e L.AVR e dall'aitra ancora L.AVR"'. 
L'ultimo lingotto, il 5", conserva delle lettere all'interno 
del cartiglio dorsale: a sinistra si distingue una Fin nlievo, 
preceduta forse da una P, probabile iniziaie del prae- 
nomen: P(ubl!] F(,..), piu lontano una S e delle aste ver- 
ticali non identificabili. 

Si notano ancora una volta ie perforazioni sugli spigoli 
dei lati corti, mentre su1 ¡ato piu piccolo sinistro, com- 
pare di nuovo il bollo MB.A impresso due volte e su 
queilo destro una sola. 
Una delle facce lunghe e marceta sulla sinistra da un'in- 
cisione verticale profonda e sulla destra da quattro; la 
loro interpretazione non e chiaraV2. 
La forma ed il peso de¡ lingotti di piombo di Lavezzi A 
sono molto vicini a quelii del relitto di Sud-Lavezzi 8, 
come vedremo piu avanti, 
Quanto ai bolii, mal conservati, essi non si prestano ad 
uno studio approfondito in grado di poter stabilire, sulla 
base deile attestazioni de¡ gentilizi, la provenienza dei 
lingotti stessi. Sembra comunque accertato che pro- 
venissero dalla Betica, come anche gran parte delle 
anfore, e precisamente dai distretti minerari delia Sierra 
Morena. 
il bollo M.B.A, che compare anche su 5 lingotti di rame 
di Sud-Laveni 0, puo indicare le iniziali di un tria nomina, 
non ulteriormente precisabile, anche se Domergue ha 
proposto un altro sviluppo, intendendo la M come 
Mjetalium) e IaA corneA(ntonianum). ll Metallum Anto- 
nianum in realta e menzionato da Piinio il Vecchio (Naf. 
Hist. 34, 165) come una miniera di piombo-argento della 
Betica"'. A questo proposito Domergue ricorda due 
sigilli di piombo ritrovati n due miniere della Sierra 
Morena: SBA e S.BA2", anche se questo non rappre- 
senta assolutarnente una prova solida. 
Quanto ala contromarca L.AVR, puo essere sciolto in 
L(uc~jAur(el~j, ma non possiamo certo sapere quale wolo 
avesse ricoperto questo personaggio all'interno del 
commercio de¡ lingotti di p i~mbo"~.  
Su1 relitto di Lavezzi A sono stati recuperati anche 21 
pan¡ circolari di rame boliati. Anch'essi, come quelli di 
piombo, sono vicini ai lingotti recuperatl sull'imbarca- 
zione di Sud-Lavezzi B. sebbene di dimensioni e peso 
sensibilmente maggiori e con un minor numero di iscri- 
~ i o n i ? ~ ~ .  
L'analisc condotta su questi da Maréchal ha rivelato una 
percentuaie di arsenico, argento ed antimonio analogo 

167.- Bebko. Les épaves antiques. clt , p. 4; Liou. Le commcice, cit., p. 147: Caiis, Domergue. Guerrero Ayuso, Les lingots deplomb, cit., 

PP. 37-39, in realta lingotti provvisti di taii perforazioni sano stati rinvenuti su p0  ieiitii. oitre a queclo di Lavezzl A: Cabrera E. Sancii Petri, 

Cangunares B e  Sud-Peiduto 6 ,  

168.- Llou, Le cornrneice, cit . pp. 147.148. 

169.- LIOU, Le comrnerce, cit.. p. 147. 

170.- LIOU, Le commerce, cit., p. 147. 

171.- Liou. Lecommeice, cit.. PP. 147 e 149. 

172.- Uou. Le commerce, cil.. p. 149. 

173.- C. Domergue. Les mines de la Peninsule lberlque dans l'anfiquife ioma«ie. Rome 1990. ,n prc. p. 235. 

174.- C. Domergue, Aigunos aspectos de la explotan6n de las minas de la Htspania en la epoca republicana. -Pyienae-. 21. 1985. pp. 91- 

95. in pic. p. 93. 

175.- Liou, Le commeice cit., p. 149. 

176.. Laubenheimer.LeenharCif, Recheiches. cit., pp. 10-29; Liou. Le comrnerce. c l t ,  pp. 149-152 



a quella riscontrata su¡ iingotti di rame di Planier 4, per- 
centuale caratteristica delle miniere deila Sierra 
Morenav'. 
II bollo piu interesante de¡ pan1 di rarne e quello pre- 
sente su 5 esernpiari (no 4, 15, 18, 19 e 20),  da1 
momento che lo ritroviamo esattamente uguaie su due 
lingotti di rame del relitto di Sud-Lavezzi B: sole luna 1 
CDOI. E' formato da una mezzaiuna con all'interno un 
sole a sei raggi nella parte superiore, rnentre in quella 
inferiore si distinsuono le lettere CDOI. Al di la dell'in- - 
terpretazione di questo timbro, cio che importa e la sua 
presenza sirnultanea su due relitti: i lingotti che lo por- 
tan0 sono usciti dalla stessa miniera e sono contem- 
poranei. Cio collega anche la datazione de¡ due relitti: 
Sud-Lavezzi B si situa tra gii anni 10-30 d.c., rnentre 
Lavezzi A poco piu tardi, verso la meta del I sec d.c., 
in quanto le Dressel20 recuperate su quest'ultimo sem- 
brano piu evolute rispetto a quelle del relitto di Sud- 
Lavezzi 8"8. 
Lavezzi A rappresenta in conclusione, insierne ai relitti 
di Port Vendres B e  di Sud-Lavezzi B, de¡ quali e gros- 
sornodo contemporaneo, una preziosa testimonianza 
archeologica circa una delle correnti commerciali piu 
attive dell'Alto Impero. quella della Betica, da cui veni- 
vano esportati i prodotti piu 
differanziati: dall'olio, al vino, al garum, al pesce in sala- 
moia, ai rnetalli (rame. piombo e stagnojZB. 

II reliiio di Mal di Ventre C. Scheda 9 
A 300 m a nord-ovest dell'isola di Mal di Ventre nel 1981 
e stato recuperato, ad una profondita di 20 m, un lin- 
gotto di piombo a base piana e rettangolare e profio 
trasversale parabolico. Sulla parte superiore porta un 
cai?iglio, nel quale si legge il bollo MVAL 1- - -1RECT. il 
cui scioglimento e M(arci) Valierii) 1- - -1 Rect(i)'ao. 
La lacuna tra il nomen ed il cognomen puo essere rela- 
tiva, secondo Zucca, alla filiazione ed eventualmente 
alla tribu o ad un emblema. l segni di interpunzione sono 
triangolari, 
Su un ¡ato lungo del pane e visibile un incavo quadran- 
golare (lunghezza lato 1,4 cm), prodotto probabiirnente 

2 
Figura 9. Relitto di Lavezzi A. Contramarche su lingotli 
di piomba. 

da un chiodo infisso sulla massa plumbea durante il suo 
trasporto. 
Su una faccia laterale sono incise cinque contromarche 
in incavo. di cui due sono illeggibili a causa deile con- 
crezioni, mentre le altre tre sono identiche SEX-VLI..). 
I segni di interpunzione sono anche qui triangolari. 
Le dirnensioni del pane (lunghezza della base 462 cm, 
del dwso 41,9 cm e alteza 12.1 un), il suo peso (52.750 
kg) e la sua tipologia indicano una provenienza spagn~la'~'. 
Quanto al suo bollo. personaggi della gens Vaieria com- 
paiono gia sui lingotti Uei relitti di Cabrera E (M.VALER1 
palma ABLON dolium), di Sud-Perduto B 
(L.VALERI.SEVER1 e M.VALERI.dolium-ABLONIS) ed in 
una contromarca di un lingotto delle isole Lavezzi (Cor- 
sica) (D.VAL St)'82. 
ll gentilirio Valerhs e attestato in Spagna, in particolare 
nelle vicinanze della rnaggior parte dei distretti minerari 
deila Sierra Morena: a Castulo, a Martos, a Porcuna, 
a Montoro, a Cordova, a Hispaiis ed a I ta l i~a '~ .  

177.- J.-F. Marbchai. Minerais, mines e¡ Iingois de cuivio des Céveones e: du Rouergue. in Les mines e¡ la méfall~iigie en Gaule et dans les 

piovinces voisines. Acies du Colloque. -Caesarodunum., 12.  (Pars. 19861, Paris 1987. pp. 164-170. 

178.- Liou. Le commere, cit., p 15'3 

179.- D. Colis. R 6tienne. R. Lequemeni e¡ 8188. Vépave Poii-Vendies tí et 1s commeice de la Betiqiie a l'époquc de Ciaude, "Archaeo~ 

irautica-, 1, 1977, Gianfiotta, Pomey. Arclieohgia subacqiiea. cit.. p. 189: Llou. Le commeice, cit. p 155, 

180.- ZuCCa, Rinventmenii, c i t .  pp. 150-151, Mastina, Zucca, La Sardegna, cit., p. 252. Salvi. Prime, cot. p. 147: Parkei Aooent Shipw- 

iecks, cit.. p. 256: Santona, I2a:tivita. cit., p 380 

181.- ZUCC~,  Rinveoimenfi. c11, p. 151 

182.- Caiis, Domergue, Guerrero Ayuso. Les lingots de plomb. cit.. pp. 55.58; H. Boinard, C. Domergue, Les Iingots de plomb de i'épave 

rnmaine Sud Peiduto 2. [Bouches de Bonifaoo, Corso). tn Bulleiin de la Société des Sciences Historiquos el Naluielles de la Coise, 659, 

1991. PP. 41-95, in ptc. p. 48; Laubenheimer-Leenhaid1 Recherches, cit.. p. 113. n" 10. 

i83.- Colis. Oomeigue. Guerrero Ayuso. Les itngors de plomb. c ~ l ,  p. 58. 
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ll cognomen Rectus e anch'esso diffuso prevalente- 
mente in SpagnaVB". 
ln conclusione, Zucca sostiene che il lingotto di Mal di 
Ventre C provenga da un relitto che trasporiava un carico 
di masse plumbee originane della Penisola Iberica's.i, data- 
bili presumibilmente intorno all'inizio del l sec. d.C.. periodo 
in cui e attestata I'attivita delle miniere della Sierra Morena 
ed a cui risalgono anche i bolli dellagens Valeria presenti 
sui lingotti di Cabrera E e di Sud Perduto B. 

II reliito di Piscinas. Scheda 10 
In localita Piscinas, lungo la costa occidentale della Sar- 
degna (comune di Arbus), un sito battuto costantemente 
da violente mareggiate, sono stati recuperati quattro lin- 
gotti di p io rnb~ '~ .  Hanno tutti base piana e rettangolare 
con profilo superiore traperoidale, caratteristico dell'e- 
poca imperiale, mentre le loro dimensioni variano di poco 
da un esemplare all'altro (lunghezza da 46 a 47 cm, lar- 
ghezza da 9 a 1 O cm, alteza da 8,5 a 9.5 cm), quanto 
al peso 6 stato possibile pesare un solo pane: 33,8 kg. 
Sono corredati sulla base superiore di un unico grande 
cariiglio, all'interno del quale le lettere del bollo non sono 
identificabiii con sicurezza'"'. Su uno de¡ lati lunghi com- 
pare una contromarca anch'essa di difficile lettura 
accompagnata da un'indicazione numerica: X'", Altre 
due contromarche sono presenti sui lati corti di due lin- 
gotti di questo gruppo: C/C e ON(?)CICI, prive di diretti 

178 confronti, anche se secondo al Salvi, possono essere 
avvicinate, sia perla resa delle lettere, che per iaspa- 
ziatura tra di esse, a quelia di C.CACI che si ritrova su 
43 lingotti del relitto di Sud-Perduto EVd9. 
La pratica di apporre le contromarche, spesso accom- 
pagnate da indicazioni nurneriche, e tipica della prima 
eta imperiale'". 
Dopo aver considerato i vari elernenti caratterizzanti de¡ 
pani di Piscinas riteniamo di poterli inquadfare nella 
prima eta imperiaie. senza poter fare ulteriori precisa- 
zioni cronologiche. 

II reliito di Rena Maiore. Scheda 11 

ll ritrovarnento 
ll reiitto di Rena Mai~re '~ ' ,  situato sulla costa setten- 
trionale delia Sardegna, all'imboccatura occidentale 

delle Bocche di Bonifacio, neiia cala omonima, 6 stato 
scoperto nell'agosto del 1997 a 30 m daila riva ed a 5 
m di profondita. Li recupero, vista La sua immediata 
accessibilita, e stato effettuaio nello stesso anno del 
ritrovamento. 
II su0 carico, non interamente recuperato, era formato 
da oggetti in rnetallo di natura assai diversificata, tra cui 
72 lingotti di piombo. due lamine di piombo ripiegate, 
quattro ciste funerarie dello stesso metallo decorate 
(due cilindriche e due a forma di parallelepipedo), due 
barilotti di piombo, presumibiirnente scorie, trasportati 
a bordo all'interno di botti non piu conservate, ma di cui 
cono ancora visibili le impronte delle doghe su1 metallo 
e 6 agglomerati di scorie ferrose che a causa del loro 
eccessivo peso non sono stati recuperati. Sul fondo 
rimangono una ventina di lingotti ed un'ancora di ferro 
che una rnareggiata improvvisa. durante ie operazioni 
di recupero, ha ricoperto impedendo il loro recupero. 
Dello scafo ddl'imbarcazione non si e conservato niente. 

I lingotti di piombo 
La parte piu interesante e costituita dai 72 lingotti di 
piombo di diverse forme e tipologie, tanto che per chia- 
rezza riteniamo opportuno presentarli divisi in quattro 
gruppi. 
ll primo gruppo, il piu omogeneo, e formato da 42 pan¡ 
a base piana e rettangolare e profilo superiore trape- 
zoidale. Le loro dimensioni variano di poco da un esem- 
plare all'altro (lunghezza da 52 a 57 cm, larghezza da 
8 a 14 cm. altezza da 10,4 a 12 cm). quanto al peso 
oscillano tutti tra i 62 ed i 68,9 kg ciascuno. Sulla 
base superiore sono corredati di un unico grande car- 
tiglio (circa 47 x 5 cm di media) all'interno del quale si 
sviluppa il bolloAVGUST1 CAESARIS GERMANICVM 
(Fig. 10,l).  Sugli altri iati sono presenti sia contromar- 
che (VAL.RVF; CHICHI e IMP) (Fig. 10, 2), sia indicazioni 
numer~che ponderali che, secondo un uso comune nella 
prima eta imperiale, erano solite indicare non tanto il 
peso specifico di ciascun pane, bensi le libbre in eccesso 
rispetto al peso standard di 100 libbre. 
Cimperatore a cui si riferisce il bollo. Augusti Caesaris, 
e Augusto; I'inversione tra il nomen ed il cognomen nella 
formula standard della titolatura imperiale e infatti usata 
altre volte per designare questo imperatore, sia negli 

184.-Zucca, Rinveriimenti, c i t ,  p. 151. 

185.- ZUCCB, R!nvenimenli, cit., p. 151 

186.- D. Salvl LingortI ancore e aitriiepeiti di etb romana neIfe acque di Piscmas.Aibus (CA). -Palfas", 50, 1999, pp. 75-88. ~n ptc. p. 75. 

187.- Savi Lingolii, anioie, C i t ,  p. 70 ,  --Nll--11--Tj?)LR(o A)IC(o M)NI. 

188.- Saivi Lingorti ancore, cjt.. p. 78. fM(o A A/O(o DJT(71. 

189.. Saivl Lingottt, ancare cit., p 80; nel caso peih de8 Iingottl di Sud-Perduto B la contromaica CCACi considerata completa lnslerne 

a PHILARG. con suiliippo in C Cacifi) 11 Phiiarg(uri1: Bernaid. Domergue Les lingots de piornb, cit.. pp. 50-51 
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191.- Par una tiattazione pi" dettagliaia del ielttto e del su0 carica si rimanda all'alricoio di E. Riccaidi e S. Genovesi in qiiesti stessi Atti. 
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autori antichi, quali Livio, Velleio Patercolo e Strabone, 
sia in iscrizioni di vario genere, come dedche. 
Si e perianto in grado di datare questo primo gruppo di 
lingotti con una certa precisione all'eta augustea, 
tenendo in conto da un lato le caratteristiche formali dei 
pani e dall'altro il bollo a nome dell'imperatore Augusto. 
ll secondo gruppo e costituito da tre pani a forma di 
paiolo, di cui due risultano di dimensioni e peso note- 
voli (diametro max. 30,5 e 41cm; peso di 46 e 74 kg), 
mentre 1 1  terzo e assai piu ridotto (diametro max. 23 cm; 
peso di 8 kg). 
II terzo gruppo e formato da quattro iingotti di forma irre- 
golare. per cosi dire a pagnotta, quasi che per essi si 
fosse utiliuata non la consueta lingottiera, ma per esem- 
pio pezzi di tronchi d'albero, o piu semplicemente 
facendo delle buche nel terreno. Le loro dimensioni sono 
notevoli (base da 46,5 a 53 cm, altezza da 9,5 a 11,7 
cm) ed anche il peso che oscilla dai 44,5 ai 78,6 kg. Su 
uno di essi e presente il bollo del produttore: PVDEN- 
TIS GERM. 
II quarto ed ultimo gruppo e costituito da 23 pan¡ a forma 
di mattone di diverse dimensioni (lungheua da 318 a 
553 cm, larghezza da 162 a 29,4 cm, alteza da3.5 a 
10 cm) e peso (da 26,5 a 89,2 kg). Particoiarmente inte- 
ressanti sono quattro di essi che presentano scene figu- 
rate alquanto insolite, tra cui due leonesse ed una scena 
di ludi gladiatori. Riguardo alla prima, la figura intera del- 
I'animale, raffigurata n rilievo sui lati con¡ de¡ lingotti, e 
apprezzabile solo se si sovrappongono due pani, dato 
che su un esemplare e presente la meta inferiore del- 
l'animale mentre sull'altro la meta superiore (Fig. 10,3 
e 4); quanto alia scena dei ludi, anch'essa in rilievo. essa 
e presente su una delle due facce piu grandi di un solo 
lingotto (Fig. 10,5). 
L'ipotesi piu verosimie per spiegare l'estrema eteroge- 
neita di questo carico di pani, e quella che individua una 
provenienza diversa per ciascun gruppo. Al momento 
pero siamo in grado di indicarla solamente per il 
primo che presenta caratteristiche o tipologia tipiche 
deila produzione spagnola di eta augustea, epoca in cui 
le miniere maggiormente sfruttate della Penisola lberica 
erano quelle della Sierra Morena. 

II relitio di Sud-Lavezzi B. Scheda 12 

II ritrovamento 
II ielitto di Sud-Lavezzi B e situato proprio nel mezzo 
delle Bocche di Bonifacio, a meno di 1 km dalla punta 
est dell'isoa di Lavezzi ed a 42 m di pro f~nd i ta '~~ . i 
denominato cosi per distinguerlo da¡ relitti situati un po' 
piii a nord sempre nell'arcipelago di Lavezzi, tutti piu 
vicitii a questa isola. 

\ 5 
i r '  5 

Figura 10. Relitio di Rena Majore. 

192.- Parker Ancienr Shi~wrecks. cit . pp. 414-415. ni 1118 
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II nome de¡ personaggio qui abbreviato, lo ritroviamo 
anche sui lingotti di piombo facenti parte del carico, nte- 
niamo percio opportuno parlarne nel paragrafo riguar- 
dante i pani. 
Quanto ai resti della nave, e stato recuperato il mas- 
siccio della scassa dell'albero (lunghezza conservata 
5,5 m), parte dell'ossatura e parte dello scafo, che arri- 
vava probabilmente a 20 m di lunghezza circa2". 

II carico 
Ii carico della nave di Sud-Lavezzi B era composto da 
Iingotti di metallo, piornbo e rame, di cui parleremo 
piu ampiamente nel paragrafo successivo e da anfore 
per I'olio, il vino ed il pesce in salamoia, disposte, a 
quanto pare, in un solo stratoZW. 
Sono state recuperate 26 anfore olearie tipo Drassei20 
a due variantl: una piu allungata e ovoide e l'altra piu 
tozza e rotonda. Hanno una forma meno evoluta di queile 
rinvenute su1 reiitto di Lavezzi A, che presentavano colio 
e anse piu alti e pancia piu sferica. La loro fabbricazione 
e di qualita mediocre: la pasta e mal cotta, poco omo- 
genea ed una volta tolta dall'acqua tende a frantumarsim. 
Lo stesso tipo di pasta caratterizza le anfore di forma 
Haitern 70 recuperate nel numero di 30 esecnplari su1 
relitto di Sud-Lavezzi B e  le cui dimensioni variano sen- 
sibilmente. 
In genere sono contenitori usati per il vino, ma nelia cam- 
pagna del 1981 e stata rinvenuta un'anfora intera che 
conteneva una grande quantita di noccioli di olive. 
A questo proposito dobbiamo ricordare innanzitutto i 3 
esemplari interi provenienti da1 relitto di Port Vendres B, 
SU¡ quali era scritta I'indicazione del loro contenuto: il 
demirum ed in secondo luogo le anfore di questo stesso 
tipo ritrovate a Vindonissa (Svizzera), Magonza (Ger- 
mana) e a Soissons (Francia), i cui títuli picti rivelano 
come loro contenuto I'oiiva nigra ex defruto. 
Ora e iogico pensare che le olive dell'anfora Haltern 70 
di Sud-Lavezzi B siano state conservate in un vino cotto, 
forse i! defrutum ed e anche possibile che !e aitre anfore 
Haltern 70 del relitto avessero lo stesso contenuto. 
Non e pero altrettanto logico dedurre, da questa isolata 
testirnonianza, che tuite le anfore de! tipo Haltem 70 siano 
contenitori per le olive conservate nel defrutum o delle 
anfore per il solo defrutum [vedi relitto di Port Vendres 8). 

Liou e Domergue credono che si tratti di anfore usate 
per il trasporto del vino, eventualmente un vino cotto. 
defrutum o sapa, nel quale taivolta venivano messe sotto 
conserva delle olive. Solo in questi due ultimi casi (defru- 
tum ed olive) 11 contenuto veniva speciiicato, altrimenti, 
quando si trattava semplicemente di vino. non c'era 
neppure bisogno di indicarlo2". 
Dal relitto di Sud-Lavezi B provengono anche tre piccole 
anfore a fondo piatto del tipo Oressel2B Non sappiamo 
ancora con precisione quale iosse il loro contenuto, sem- 
bra cornunque che si trattasse di vino o pesce, data la 
presenza di peca su frarnmenti appartenenti a questo 
stesso tipo, recuperati sulla nave di Pon Vendres BU'. 
Le anfore usate per il trasporto del pesce in salamoia 
sono le piu numerose ed appartengono a diversi tipi: 
Dressei 8, Dressei 9, Dressel 7- 1 7 e Pompei VI/. 
Della forma Dressei8 sono stati recuperati 17 esem- 
plan, di quella Dressel9 23, un numero imprecisato di 
esemplari dela forma Dressei 7- 7 7  e ben 11 2 del tipo 
Pompei Il contenuto di queste ultime e certo, da1 
momento che molti degli esernptari rinvenuti inten con- 
servavano ancora al loro interno lische di pesce, 
come su1 relitto di Port Vendres B2". 
II saccheggio a cui e stato sottoposto il relitto di Sud- 
Lavezzi 8,  ci impedsce purtroppo di conoscere con 
precisione, sia il numero delie anfore imbarcate, sia la 
loro disposizione. Le sole ad essere state trovate nella 
loro posizione originaria, nella parte centrale della nave, 
sono le anfore per il pesce in salamoia del tipo Pom- 
pei W,  disposte in un'unica fila con i puntali appoggiati 
direttamente su1 fondo della stiva tra le file de¡ l ing~t t i~>~.  
i interessante notare che su un totale di 21 1 anfore, 
ben 152, cioe quasi i 3/4, siano contenitori per il pesce 
in salamoia. Sicuramente si trovavano nella zona meno 
interessata dai saccheggi clandestini, ma il loro numero 
doveva prevalere comunque sulie anfore olearie e vina- 
rie gia al momento del loro mbarco. 
A giudicare dalla disposizione dell'intero carico, risuita 
che le Pompei Vli ed i lingotti di piombo siano stati sti- 
vati insieme e per primi al centro della nave, mentre a 
prua e a poppa c'erano i lingotti di rame, le altre anfore 
per il pesce in salamoia e queile per i'olio e per il vino. 
I vari elementi del carico sono stati imbarcati da uno 
stesso porto di mare, forse Cadice2" 
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Su1 relitto di Sud-Lavezzi B sono stati rinvenuti anche 
molti frammenti di tappi di anfora in terracotta, quasi 
mai interi ed al loro  post^^'^. 

I lingotti di piombo e di rame 
Durante le campagne di scavo su1 relitto di Sud-Lavezzi 
B, gli archeologi subacquei decisero di dedicare parti- 
colare attenzione allo studio de¡ lingotti di piombo; que- 
sti infatti erano i sol¡ ad essere scampati al saccheg- 
gio ed era dunque possibile conoscere esattamente il 
loro numero effettivo e la loro disposizione originaria su1 
fondo della stiva. 
I lingof erano scampati ai saccheggiatori perché nasco- 
sti sotto lo strato di anfore Pompei VI/, sia intere che 
in frantumi. 
I primi tre pani vennero scoperti casualmente nella cam- 
pagna del 1978, durante un sondaggio pressappoco al 
centro delia nave: erano disposti testa a testa in file lon- 
gitudinaii, parallele all'asse dell'imbarcazione. 
Successivamente, nelle campagne del 1979, dei 1980 
e del 1981 vennero individuate a!tre file di lingotti: se¡, tre 
da un lato e tre dall'altro, poggiavano direttamente sul- 
I'ossatura della nave, dove hanno lasciato le tracce una 
volta recuperati, otto si trovavano a poppa, mentre 
una nuova fiia di lingotti cominciava la dove I'asse della 
nave non era piu occupato dalla scassa dell'albero. 
La disposizione de¡ lingotti su1 relitto di Sud-Lavezz~ E3 

182 era dunque la seguente: dalla poppa verso prua si hanno 
inizialmente nove fiie, una in linea con I'asse dell'im- 
barcazione, quattro a babordo e quattro a tribordo; \a 
fila centrale si arresta laddove comincia la scassa del- 
l'albero e rimangono otto file, quattro da un lato e quat- 
tro dall'altro; si riducono ulteriormente a sei, tre e tre, 
proseguendo verso la parte anteriore della nave, dove 
lo scafo si restringe. 
Le file de¡ Iingotti sono rimaste piu ordinate verso prua 
e su1 lato destro, probabilmente perché meno sconvoite 
al momento del naufragioza3. 
ll numero totale dei pani di piombo recuperati e 95 
(anche se 2 sono stati smarriti successivamente sic!). 
di cui 47 a babordo, 5 al centro e 43 a tribordo. 
Si osserva un leggero squilibrio Ira i due lati, ma nella 
fila di tribordo piu vicina all'asse e visibile un vuoto cor- 
rispondente a due lingotti, non individuati dagli archeo- 
logi al momento del recupero o sottratti clandestina- 
mente dai saccheggiatori, nell'inteivallo delle campa- 
gne di scavo. 
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Neppure in questo modo pero (47 a babordo, 5 al cen- 
tro e 45 a tribordo), a simmetria e ristabilita; mancano 
ancora 2 lingotti per far si che ii carico sia perfettamente 
equilibrato e doveva certo esserlo, dato che la man- 
canza a bordo di 2 pani significava un difetto di circa 
100 kg che avrebbe compromesso ia stabilita dell'in- 
tera nave. Probabilmente non sono stati visti e sono 
rimasti su¡ fondo. Comunque sia. il numero totale de¡ 
iingotti doveva essere 99, distribuiti in 47 a tribordo, 47 
a babordo e 5 a centro71'. 
Sono tutti della stessa forma. a base piana e rettan- 
golare e profilo trasversale triangolare, hanno perlopiu 
ie stesse dimensioni (lunghezza da 48.7 a 50,5 cm, lar- 
ghezza da 13,7 a 15,9 cm e altezza da 10.7 a 13 cm) 
ed il medesirno peso (52 kg di media). Portano tutti il 
bollo degli stessi produtton, i Minucii, impresso in rilievo 
all'interno del cartiglio in incavo su1 dorso, mentre sulle 
altre facce sono prowisti di contromarche impresse in 
incavo, AP-IVN e ZETI-1 con la Z retrograda e di grandi 
numeri incisi2'*. 
Alcuni esemplari presentano delle sbavature sui lati 
della base, causate da1 piombo fuoriuscito dalle lin- 
gottiere ai momento n cui sono state riempite e messe 
in forno. 
Sempre sulla base si notano dei solchi rettilinei tra- 
sversali. dovuti al fatto che i pani, una volta tolti dagli 
stampi, venivano disposti gii uni sugii altri a Censo aiter- 
nato a raffreddare. Non mancano poi urti e rientranze 
sugli spigoli, sulle facce o su¡ bordi de¡ cartigli, ad indi- 
care l'incuria con cui sono stati sovrapposti e graffia- 
ture causate forse dall'impiego di un rampino. al 
momento del loro carico o del loro scarico. 
i lingotti sono ricoperti da un sottile strato di colore gri- 
gio o nero dovuto all'ossidazione del metailo e da con- 
crezioni calcaree che non ostacolano comunque la let- 
tura del bollo dorsale, né nascondono \e indicazione 
numeri~he~'~. 
II bollo del cartiglio dorsale, anche se compare uguale 
su tutti e 95 gli esemplari, presenta due diversi tipi di 
scrittura e di stiie: 
1. il primo tipo e caratterizzato dalla disposizione rego- 
lare dell'iscrizione e dalia qualita delle iettere, accura- 
tamente impresse, in forte rilievo, a sezione triango- 
iare ed apicate, tipiche della scrittura monumentaIez" 
(Fig. 11%1); 
2. il secondo tipo, il cui cartiglio e piu profondo e piu 
corto, e piu trascurato (su nessuno esemplare si distin- 
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gue la M ~niziale), le iettere sono piu sottili, senza rilievo 
e non a p i ~ a t e ~ ' ~  (Fig. 17,2). 
Una tale differenza nella resa dello stesso bollo implica 
l'utiiizzo di due diverse matrici210. 
Su1 cartiglio e su¡ due lati lunghi della maggior parte de¡ 
tingotti. si notano delle cotate di piombo piu o meno 
sporgenti, streite, sinuose e vertical¡, differenti a seconda 
del tipo di bollo di cui cono corredati. 
Liou e Domergue suggeriscono di suddividere i 95 lin- 
gotti in tre gruppi: 
1. ii primo, comprendente 79 esemplari, e caratteriz- 
zato dalla presenza del boilo del primo tipo; 
2. il secondo e costltuito da 13 pani ed e provvisto del 
bollo del secondo tipo; 
3. il terzo tnfine. formato da un solo esemplare, presenta 
il bollo del primo tipo, ma si distingue da¡ due prece- 
denti gruppi per ii fatto che le colate di piombo sono 
disposte in maniera del tutto diversa e perla presenza 
di un solco irregoiare che taglia verticalmente il iingotto 
tra la N e la l di Minuciorum e prosegue su tutta l'altezza 
de¡ due lati lunghi. A partire da questo solco sembra 
quasi che ii lingotto si sia rotto in due parti, riattaccate 
poi in malo modo. In realta e la lingottiera ad aver subito 
la rottura ed il solco visibile su1 pane non e altro che i'im- 
pronta lasciata dalla sutura sullo stampo riparato e 
riutilizzato. 
Ciascun gruppo sembra sia stato prodctto da una lin- 
goitiera diversa e le colate di piombo accidental¡, notate 
sui pani. corrispondono alle incrinature presenti sugli 
stampiTa. 
Quanto al bolio dorsale, abbiamo gia detto che tutti e 
95 I iingotti di Sud-Laveui B. sono corredati della stessa 
iscrizione: MINVCIORVM, genitivo plurale del gentilizio 
Minucius. Tale bollo. finora mai attestato, designa la 
societa familiare che amministrava la miniera da cui 
erano usciti I lingotti irasportati su! relitto corso. 
ll gentilizio Minucius e antico e largamente diffuso nella 
storia della Repubblica romana. per gli anni 70-60 a.c.; 
si conoscono dei Minucii che furono ricchi uornini d'af- 
fari ed altri che ebbero rapporti con la Spagna Ulteriore. 
ma non siamo in grado di aggiungere altro di piu pre- 
ciso"' 

Tutti i lingotti portano suile facce anteriori o posteriort. 
o anche sui lati corti, due rnedesirne contromarche 
impresse in incavo insieme o separatamente in piu sensi: 
AP.lVN e ZETII, con la Z retrograda, il cui scioglimento 
eAp(pii) !un(@ e Zeth(i) (Fig. 11,3). 
Si tratta di un'unica contromarca impressa con due 
matrici diverse; cio e convalidato dalle iscrizioni che 
abbiamo rilevato piu sopra, sui tre ceppi di ancora in 
piombo, recuperati su1 relitto: AP.ZE con la Z retrograda, 
APP!.!/(prirno ceppo), APZE, AP e ZE (secondo ceppo) 
e APSE (terzo ceppo). 
Questi bolli sono da sciogliersi in Ap(pij Ze(thi) e da ricol- 
legarsi cosi alle contromarche presenti sui lingotti di 
piombo, tranne che sui ceppi d'ancora il nomen 
iunius 6 sottinteso. 
La nave di Sud-Lavezzi B apparteneva dunque ad 
Appius lunius Zethus, da1 momento che il su0 nome 
appare sulle ancore ed a lui appartenevano anche i lin- 
gotti di piombo, che aveva acquistato da¡ produttori. i 
Minucii, ed imbarcato suiia sua nave, diretta presumi- 
bilmente in Italia, per ~ommerciarli~~~. 
Il suo praenomen ed il suo nomen lo ricollegano alla 
famiglia degli iunii Siiani e precisamente a Caius Appius 
iunius Siianus, che e I'unico, insieme forse a su0 figlio 
Marcus, ad aver portato il praenomen Appius. 
Caius fu console ordinario nel 28 d.c.. governatore in 
Spagna nel41 e mor1 ucciso nel42 d.C. 
Appius lunius Zethus era allora ii su0 affrancato, la cui 
origine servile e dimostrata da1 nome ZethusZz3. 
C'assenza del nomen iunius sui ceppi d'ancora non 
deve sorprendere: numerosi sono gli esempi in grado 
di fornirci confronti, tra cui un ceppo d'ancora in 
piombo da Ladispoli appartenente ad un relitto carico 
di colonne di rnarmo e datato ali'inizio dell'lmpero, su 
cui si legge su un braccio I'isctizione TIBERI e suil'al- 
tro EPAPR. cioe Tiberi Epaprjoditij, senza il nomen, 
anche qui sottinteso, che non puo che essere Ciaudi 
ln questo caso Tiberius Claudius Epaphroditus, la cui 
originaria condizione servile e testimoniata dai nome 
Epaphroditus. e un affrancato imperiale in grado di 
disporre di ingenti mezzi economici, dato che e gro- 
prietario di una navezz'. 
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E lo stesso caso per Appius iunius Zethus che ha acqui- 
stato i lingotti di piombo senza passare da un grossista 
intermediario e ii ha esportati a sue spese verso i'ltalia; 
forse anche il resto del carico (rarne, olio. vino e con- 
sewa di pesce) era di sua proprieta, sebbene il suo nome 
non compaia né sulle anfore, di cui non si sono con- 
servati i tituiipjcti. se rnai ne erano prowiste. né sui pani 
di rame. 
Nel caso in cui invece i mercatores fossero stati piu di 
uno, Appius iunius Zethus era semplicemente I'arrna- 
tore che, oltre a possedere una parte del carico, assi- 
curava ii trasporto del resto per conto di altri negoziantins. 
E la prima volta che le iscrizioni sui ceppi d'ancora per- 
meitono di determinare con certezza il senso delle con- 
tromarche impresse sui iati del lingotti di piornbo romani. 
Oltre a cio, ii carico di piombo di Sud-Lavezzi B e  molto 
importante, in quanto e uno de¡ piu numerosi prove- 
nienti dalla Spagna (Sierra Morena) ed i! primo ad offrire 
una omogeneita totale dei lingotti quanto ai loro bolli, 
aila provenienza del rneiailo ed al responsabile del 
loro trasporto e della loro commercializzazionem. 
Quasi tuiti i pani potiano inoltre delle indicazioni numeri- 
che incise su uno de¡ due lati iunghi, di cui occupano pres- 
soché tuna I'aitezza (le cifre sono alte da 8 a 10,5 cm). 
Solo 5 lingotti ne sono sprowisti, rna piu verosimilmente 
esse sono nascoste sotto le concrezioni che ii ricoprono 
eche non e stato possibile rimuovere. 

184 Su 39 esemplari le indicazioni numeriche sono incise 
sulio stesso lato lungo deiie contromarche; ciO permette 
di constatare che queste uitime cono state impresse 
dopo i numeri, da1 momento che in sette casi il bollo 
si sovrappone alle cifrem. 
La quasi totalita delle indicazioni numeriche comprende 
il segno seguito da¡ vari numeri consueti (111, V, X ecc.), 
mentre su due sol¡ esemplari compare il numero 1111 
seguito da VI1 in un caso e da IX nell'altro. 
La cifra corrisponde al segno. che all'epoca augustea 
era impiegato col valore di 50 ed il segno llll equivale a 
4OZz8. 

In questo modo le cifre incise su¡ lingotti di Sud-Lavezzi 
6, indicano ie libbre in eccesso rispetto al peso stan- 
dard di 100 libbre. 
Solo su un esemplare e inavvertitamente segnalato il 
peso totale dei lingotto: IIX corrispondente a 158 lib- 
brens. 
Dornergue avanza un'ipotesi moito interessante circa il 
motivo della loro presenza sui pani: potrebbe trattarsi 
di un controllo di tipo amministrativo effeituato dai men- 
sores prima dell'imbarco delia rnerce in partenza dalla 
Spagna. Egli si riferisce in particolar modo alla (ex por- 
torii Asiae, in cui si parla delle disposizioni in vigore nel 
75 a.c. relative ai minerali legalmente estratti ed espor- 
tati verso Roma. Essi erano sotioposti ad una tassa pari 
a 4 assi per 100 libbre. 
E ver0 che tale legge non e in grado di dirci niente 
su1 portorium di Spagna in vigore tra la fine della 
Repubblica e la prima eta imperiale, ma si puo pen- 
sare, sostiene Domergue, che esistessero delle regole 
generaii valide in tulto il mondo romano2". Se per i 
prodotti spagnoli era in vigore una tale tassa doga- 
nale, il cui ammontare era stabilito in rapporto ai peso, 
I'indicazione ponderale che ritroviarno incisa sui lin- 
gotti a partire dall'inizio de¡ l sec. d.C., aveva lo scopo 
di facilitare un tale calcolo ed era inoltre anche fun- 
zionaie per I'armatore della nave, che in questo modo 
poteva conoscere esattamente il peso delle merci 
che caricava. Non deve stupire il fatto che la si ritrovi 
incisa sui pan¡ soio a partire da1 I sec. d,C., quando 
invece ii piombo era esportato daila Spagna fin dalla 
fine del II sec. a.c.; questo perché il peso standard 
di 100 libbre inizialmente era pressoché sempre 
rispettato e risultava percio inutile indicarlo su cia- 
scun Iingotto, si rende invece necessario segnalarlo 
al momento in cui viene superato; inoltre e a partire 
dalla fine della Repubblica. al momento in cui il com- 
mercio marittimo conosce un grandissimo sviluppo, 
che tal¡ norme fiscai divengono una regola effettiva 
e risDettata2". 
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indicazioni nurneilche sono sfati recuperati su pib ieiitti, oltre a questo di Sud-Lavezzi 6 :  Cabrera O. Cabrera E, Saintes.Maiies D e  Sud- 

Perduto E, tutti pi0 o meno contempoianei (Oornergue, Ciou. L'appairtion. cit. PP. I l-16). 

231.. Dornergue. Producfion. cit., pp. 81-82; Dornergue, Liou, L'apparittoo. cit., p. 20. 
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Quanto alla datazone dei lingotti di piombo di Sud- 
Lavezzi B, essa pub essere stabilita con una cena pre- 
cisione, tenendo presente ii periodo in cui puo essere 
awenuto I'affrancamento di Appius iunius Zethus. Caius 
Appius iunius Silanus e il figlio di Caius iun~us Silanus, 
console nel 10 d.C. e proconsole d'Asia nel20-21 d.C. 
Accusato di concussione e di esa maesta, fu esiliato 
nel 22 d.C. e relegato nell'isola di Citno; i suoi beni 
materni, tenendo conto del fatto che sua madre era 
un'Appia e cioe una Claudia, della stessa famiglia del- 
I'imperatore Tiberio, vennero restituiti a suo figiio Caius 
Appius lunius Silanus. 
E' dunque a partire da1 22 d.C. che quest'ultimo non 
e piu h potestate parenfis, ma diviene sui iuris e puo 
percio compiere afírancarnenti come quello di Appius 
iunius Zethus, di cui puo anche aver favorito le imprese 
tramite prestiti finanziari; un modo essenziale per I'ari- 
stocrazia senator'ile per partecipare al commercio marit- 
timo ed ai suoi profitti. 
11 22 d.C. rappresenta allora un terrninus post quem per 
la comparsa del bollo di Appius lunius Zethus e per I'in- 
ter0 relitto di Sud-Lavezzi B. 
ll materiale anforico puo precisare ulteriormente la data- 
zione: sono soprattutto le Dressel20, che, morfologi- 
carnente meno evolute di quelle rinvenute su1 relitto di 
Lavezzi A, permettono di inquadrare il relitto corso alia 
fine del primo quarto del I sec. d.C., tra gli anni 22 e 25 
d.C932. Quanto ai lingotti di rarne essi erano meno rego- 
larmente disposti rispetto a quelli di piombo, piu 
sconvolti da1 naufragio e sottoposti al saccheggio. Erano 
stivati da una parte e dall'altra dei pan¡ di piombo, a 
poppa, disposti per pile di 2, 3, 4 o 5 ed a prua fianco 
a fianco ni quincuncem 
Nel corso delle campagne di scavo ne sono stati 
recuperati ben 237, un numero molto elevato che rende 
questo carico di rame. il piu importante finora cono- 
sciuto, proveniente dalla Spagna romana. 
Hanno forma a disco troncoconico con la faccia piu pic- 
cola leggermente concava (diametro della faccia piu 
grande da 25 a 37,5 cm, diametro delia faccia piu 
piccola da 20 a 30 cm e peso da 10 a 28,5 kg). Por- 
tan0 tutti almeno una o piu iscrizioni, tra cui timbri 
impressi in incavo o in rilievo ali'interno di un cartiglio 
nel metallo ancora morbido e segni incisi a freddo; alcuni 
esemplari ne sono interamente r i c~per t i~~~ .  

In totale si contano 20 boili diversi: 4 impressi in incavo, 
5 in rilievo e 11 a freddo di cui solo uno e un nome, 8 
sono segni numerici, 1 e un simbolo figurato e l'ultimo 
non e stato possibile interpretarlo (V\ VX M p. 
Tra i bolli impressi in i r ~ c a v o ~ ~ ~ ,  Q.C.ANTO e il piu fre- 
quente, presente su ben 178 lingotti, segue SAC su 56 
pani, AVSCl su 41 ed infine MBA su 5 lingotti. Que- 
st'uitimo figura su uno de¡ lati corti di due lingotti di 
piombo del relitto di Lavezzi A236. 
Tra i bolli, meno frequenti, impressi in rilievo all'interno 
di un cartiglio compaiono MCLAVD su 24 lingotti, 
QANTO su 12, T.IVLI SECVNDI su 3, CME anch'esso 
su 3 ed infine i simboli di un soie e di una luna / CDOi 
su solo 2 lingotti. Quest'ultimo boiio e presente su 5 
pani di rame del relitto di Lavezzi A: cio avvicina crono- 
logicamente le due serie di lingotti, usciti pressoché con- 
temporaneamente dalla stessa miniera di rame e dalla 
stessa fabbrcaz3'. 
Tra le contromarche ncise a freddo, ricordiamo il nome 
di HIL ANT, presente su 25 lingotti, un simbolo parti- 
colare a forma di tre frecce stilizzate, inciso su un solo 
pane e segni numerici vari su 8 iingotti. Questi ultimi non 
hanno nessun rapporto con il peso dei pani su cui com- 
paiono, trattandosi di cifre basse, da 1 a 28, con la pre- 
dominanza del 3 e del 4; non si & in grado di spiegare 
il loro significatoZJB. 
In conclusione il relitto di Sud-Lavezzi B, il cui carico 
diversificato composto da olio, vino, olive conservate in 
un vino cotto, garum, pesce in salamoia e metall. dimo- 
stra la sua provenienza dalia Betica, inserendosi in una 
della rotte comrnerciali piu attive dell'Alto Impero. 
ll motivo per cui le anfore da garum e per il pesce pre- 
dominino su quelle per I'olio ed il vino non deve stupire: 
lo stesso rapporto si ritrova su1 relitto di Lavezzi A, pres- 
soché contemporaneo e su quello poco piu antico di 
Sud-Perduto B. 
Tutto cio testimonia che all'inizio del I sec. d.C. il pro- 
dotto piu esportato dalla Betica verso Roma era il pesce 
in salamoia, mentre l'esportarione dell'olio dalia stessa 
regione aumenta a partire da1 secondo quarto del I sec. 
d.C. per divenire predominante intorno alla meta del II 
d.C. 
Riguardo al carico di metalli di Sud-Lavezzi B. questo 
e il piu considerevole quanto alla quantita di lingoni tra- 
sportati e l'unico in grado di fornirci preziosi inforrna- 

232.- Liou. Dorneigue. Le commerce de la Betique, cit . p. 94. 

233.- Liori, Oomeigue, Le commerce de la Betique, cit., pp. 95-104. 

234.- SU suggerimento de prof. C. Letta tale sigla potrebbe essere interpretate come tiasciirione impiecisa di - h h * i M I .  cioe VaI(eii0 Mad- 

mi. 

235.- Liou, Domergue, Le comrneice de la Betique, cit.. f igg 78-85. 

236.- Liou, Domergue. Le commerce de R BBhque. cht. pp. 104 e 113. 

237.- LioU. Domergue, Le commerce de k Beliquc. cit.. p. 113; Domergue, Pioduction, cit.. pp. 86-88. 

238.- Liou. Oomergue, Le commeice de ia Betique. cit., pp. 113-1 14. 
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Figura 11. Relitto di Sud-Lavezzi B 

zioni per la prima volta circa il modo di stivaggio dei 
pani di piombo, disposti a fiie parallele su1 fondo della 
stivazx. 

$1 relitto di Sud-Perduto B. Scheda 13 

II ritrovamento e lo scavo 
li relitto di Sud-Perduto B. situato ad est dell'arcipelago 

186 di Lavezzi ed a sud dell'isola di Perduto, nelle Bocche 
di Bonifacio, giace ad una profondita di 50 mZ4O. 
Non conosciamo I'anno esatto della sua scopefla, sap 
piamo che nel 1986 fu dichiarato all'iifficio degli Affari 
Marittimi e che nel giugno dello stesso anno fu oggetto 
di un saccheggio, sebbene la Direzione delle Ricerche 
Archeologiche Sottomarine (DRASM), con I'appoggio 
dell'Archéonaute, stesse conducendo su di esso un 
sondaggio nell'ambito deil'operatione "Cartes des tipa- 
ves"2h'. 
Da1 1986 su1 relitto di Sud-Perduto B sono state con- 
dotte tre campagne di scavo pluriennali. Partendo dai- 
i'estremita est del giacimento, corrispondente alla prua 
della nave, gli intementi si sono gradualmente spostati 
verso ovest, per rintracciare il centro del relitto dove si 
trovava la parte piu consistente del c a r i c ~ ~ " ~ .  

Ii naufragio 
Per il relitto di Sud-Perduto B, come del resto per tulti 
gli altri rinvenuti nelle Bocche di Bonifacio, e ragione- 
vole pensare che il naufragio sia stato provocato dalle 
consuete vioienti correnti dello Stretto, che rendono il 
sito particolarmente pericoloso. 

Lo scafo 
li legno si e mai conservato; neila parte assiale delia nave 
e visibile ii massiccio della scassa deil'albero (lunghezza 
3 m), su cui si notano le cavita destinate ad accogliere 
il piede dell'albero maestro e le parti del rivestimento 
della cassa di rnastra. 
Su1 fianco sinistro deil'imbarcazione I'ossatura, com- 
posta dalle ordinate, si e consemata per circa 1 m di 
Iunghez~a~'~. 

ll carico 
li reiitto di Sud-Perduto 8, fin da1 primo sondaggio del 
1986. era stato definito "relitto della Betica" e gli scavi 
successivi hanno confermato a pieno tale definizione. 
ll carico e infatti costituito da anfore. di cui la maggio- 
ranza appartiene alle forme Dressei 7 e 9 usate per il 
trasporto del pesce in salamoia e da 48 lingotti di piombo 
bollati, disposti in due mucchi compatti. addossati alla 
scassa dell'alber@44. 
Le anfore erano disposte nella parte centrale dell'im- 
barcazione su quattro strati, in realta pero non si e sicuri 
della presenza del quarto. poiché costituito probabil- 
mente dallo spostamento delle anfore del terzo iivello 
al momento in cui lo scafo della nave ha urtato il 
fondo marin~"~. 
Le forme anforiche piu attestate sono, come gia 
abbiamo detto, le Dressel 7 e le Dressel9. Luoghi di 
produzione di questi due tipc, sono stati individuati nelle 
vicinanze dello stretto di Gibiiterraz": la loro produzione 
comincia alla fine del I sec. a.c. e prosegue per tutto il 
I d.C, 
Dal relitto di Sud-Perduto B proveogono anche alcune 
anfore olearie tipo DresseI20, di cui un solo esemplare 
e stato recuperato intero: ia sua forma, pancia ovoide 
ed anse poco spesse, appartiene al tipo precoce 
(corrispondente alla forma Oberaden 83)W 

239.- Liou. Dornergue, Le commeice de la BBtique, cit., PP. 123-123. 

240.- Parkei Ancienl Shipwrecks. cit.. pp. 415.416, n" 1121 

241.- P. Porney, M. Luc Lang, M. CHour et alii. Recherches sous-mannes. -Gallra lnformations~. 1987-1988-1, p. 53: Bernard, Dornergue 

Les lingols de plomb. cit.. p. 41; P. Porney, M. Luc Long, M. L'Hour et afii. Recheiches sous-maitnnes, -GaMta lnioimattonss, 1992-2, p. 59. 

242.- Bernard. Domeigue Les lingots de plofnb. ct.. p. 41 

243.- Porney, Luc Long. L'Houi st ab, Recheiches sous-marines. cit., p. 60. 

244.- Bemard. Domeque Les lingofs de phmb. c$., p. 42. 

245.- Porney, Luc Long, i 'Hour  et aiii, Recheiches sous-marines. cit.. pp. 58-60. 

246.- Bernard, Dornergue Les lingots de plornb. cit.. P. 42. 

247.- S, Laeschike, Obsiaden.2, Doitrnund 1942, PP. 101-104 e tavv 35-38: Bernard. Oorneigue Les hngots deplomb. a l .  p. 42, 
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Sono state recuperate poi un'anfora della forma Lon- 
garina 3, una della forma Dressei 10 o Longarina 2 (cosi 
denominate per la loro vicinanza aile anfore augustee 
del deposito della Longarina ad Ostia)24n ed anfore a 
fondo piatto tipo Dre~seI28~"(fine I sec. a.c. - meta II 
sec. d.C.1. 
Grazie a questi dati siamo in grado di coliocare il 
relitto di Sud-Perduto B intorno ai primi quindici anni del 
I sec. d.C. 

t lingotti di piombo 
Cultima carnpagna di scavo su1 relitto nel 1988-89 ha 
messo in luce 48 lingotti di piornbo bollati, appoggiati 
in due pile al massiccio della scassa dell'albero. 
Al momento del rinvenimento il primo mucchio era 
addossato all'albero e costituito da sei file di 5 iingotti 
ciascuna. In ogni fila i pani erano disposti alternativa- 
mente sulla base e su1 dorso. 
Gli altri lingotti del carico erano cadut e si trovavano 
disposti perpendicolarmente al massiccio dell'albero. 
Senza dubbio anch'essi dovevano essere originaria- 
mente disposti in un secondo mucchio, a strati ed 
appoggiati al primo: I'urto della nave col fondo li ha fatti 
c r ~ l l a r e ~ ~ .  
Quanto al loro stato di conservazione, tutti I lingotti 
sono ricoperti, interamente o parzialmente, da con- 
crezioni calcaree piu o meno spesse, sotto le quali 
sono visibili frequentemente delle tracce verdi di car- 
bonato di rame. Cio prova che il piombo di questi pani 
contiene una peroentuale non indifferente di questo 
metallo, una caratteristica del piombo di provenienza 
spagnolaz5'. 
148 lingotti di Sud-Perduto B si dividono in due gruppi 
a seconda delia ¡oro forma: tutti sono a base pana e 
rettangolare, ma 37 hanno il profilo trasversale parabo- 
lico. mentre gli altri 11 triangolare. 
La forma dei 1 gruppo e tip'ca de¡ lingotti di piombo spa- 
gnoli della fine de¡ Il-inizio I sec. a.c. Le loro dimensioni 
ed il loro peso variano sensibilmente da un esemplare 
all'altro (lunghezza da 45 a 48 cm. larghezza da 11 a 
12,5 cm, altezza da 11 a 12 cm e peso da 41.8 a 
47.6 kg)ZSZ. 

Le dimensioni ed ii peso dei lingotti del II gruppo a pro- 
filo superiore triangolare, sono di poco superior¡ a quelle 
del gruppo precedente (lunghezza da 473 a 49 cm, lar- 
ghezza da 13 a 14.5 cm, altezza da 11 a 12 cm e peso 
da 43,4 a 48.2 k g p  
A seconda de¡ bolli dorsali di cui sono corredati, i pani 
si dividono in 10 serie. 
Sui fianchi dei lingotti, tranne che su quelli delle serie 4, 
5 e 7, si notano delle perforazioni vicine alla base; sono 
oblique verso ['interno e trapassano il lingotto da 
parte a parte, anche se talvoita, essendo state effet- 
tuate troppo vicino allo spigolo. ne hanno causato la 
sua rottura. I fori hanno tutti sezione quadrata ad indi- 
care che sono stati praticati tramite dei chiodi. In alcuni 
esemplari infatti, vicino alle perforazioni, sono visibili 
delle tracce lasciate dalle punte di questi ultimi; pro- 
babilmente dopo un primo colpo si e capito che il foro 
cosi ottenuto, sarebbe stato troppo in alto o troppo in 
basso e si e percio lascialo ~erdere~~'. 
Tali petiorazioni, gia notate sui lingotti del relitto di Lavezzi 
A, a cui rimandiamozS5, servivano a fissare il piu salda- 
mente possibile i pani durante il loro trasporto fluviale 
da1 iuogo di estr~ionelproduzione, al porto di imbarco, 
I lingotti di Sud-Perduto B saranno stati petianto inchio- 
dati, non sulla nave naufragata neilo Stretto di Bonifa- 
cio, dove sono stati trovati disposti su due pile gli uni 
sugli altri, ma su1 fondo dell'imbarcazione, o meglio su 
pancali poggiati su1 fondo dell'imbarcazione che li ha 187 

trasportati lungo il Baetis, dalle miniere della Sierra 
Morena fino ad Hispalis, luogo probabile del loro imbarco 
alla volta dell'ltaiiaZsE. 
II fatto che i for non siano presenti su tutti e 48 i pani, 
puo essere spiegato in due rnodi: o si reso sufficiente 
fissarne solo alcuni, mentre gli altri erano disposti sot- 
tosopra ad incastro su quelii gia inchiodati, o i lingotti 
privi di fori sono giunti via terra al porto di imbarc~~~'. 
Prima di intraprendere lo studio onomastico di vari boili 
dorsali e delle contromarche dei lingotti del carico, biso- 
gna ricordare che il relitto di Sud-Perduto B si inserisce 
cronologicamente nei primi anni del I sec. d.C. ed in 
quest'epoca le miniere spagnole piu attive nella produ- 
zione del piombo e deli'argento, sono quelle della Sierra 

248.- A. Hesoara, Un dépo: augusiécn diimphoies B La Loogaiina Ostre, in The Seaboin Commeice ofAncient Rome: Slodes ih A i  

chaeoiogy aiid Hislory. "MAAR-. XXXVI, 1980. pp. 141 - 156 e tavv. -VI1 

249.- Bernard. Oorneigue Les !mgots de piomb cit., p. 42. 

250.- Bernard. Dornergue Les !tngofs de piomb. cit., PP. 42-43. 

251 .- Bernaid. Domeigue Les lingots de piomb cit.. p. 43. 

252.- Bernaid. Domeigue Les bngafs de piomb. c i t .  pp. 43-44. 

253.- Bernard. Oomeigue Les lingofs de piomb, clt., pp. 44-45. 

254.- Bernard Dornergue Les !ingots de phmb, cl t .  p. 45. 

255.- vedi scheda 8. 

256.- Bernard Dornergue Les iingots de piomb. cl t ,  p. 45. 

257.- CoIIs, Domergue, Guerrero Ayuso, Lec iingols depbmb. cit., pp. 38-39. 



Morena, da cui probabilrnente derivano i lingotii del relitio 
corso258. 
Questi ultirni, come abbiarno gia detto, si dividono in 
10 serie, essendo corredati di dieci diversi bolli dorsali, 
di cui 6 occupano un soio cartiglio, mentre gli altri 4 
Son0 inscritti in due. Le lettere sono curate, de¡ tipo 
di scrittura monurnentale, regolari e di sezione trian- 
golare. 
Delle 10 serie, 7 appartengono al i gruppo, a profilo tra- 
sversale parabolico e 3 al ll gruppo, a profilo trasversale 
triangoiare, 
La 1 o serie e cornposta da 2 lingotti. I! bollo occupa 
un solo cartiglio di cui solo la prima meta e leggibile: 
palma C-AS1 l... 1 o ASTj..], il cui scioglimento e pos- 
sibile solo in parte, Claiij As¡[. ..]oAst [..] (Fig. l2, l j .  
A seconda che I'ultima lettera dlstinguibile del bollo sia 
una i o una T, possiarno ottenere vari gentilizi, quali Asi- 
cius, Asillus, Asinius o Astius, ma non si e in grado di 
poterne preferire uno rispetto ad un altrozis. 
La 2" serie, costituita da 23 lingotti, porta un bollo mal 
conservato nella parte destra, dove si notano quattro 
colate trasversali di piornbo. Queste le ritroviamo costan- 
ternente su tutti e 23 i lingotti delia serie: probabilmente 
sono dovute a delle incrinature gia presenti sugli starnpi. 
All'interno del cartiglio dorsale si leggono solo due let- 
tere, molto distanziate t ia loro e separate da un 
punto: M . H '..](Fig. 12,Z). 

188 Potrebbero essere ie iniziali di un nome, di cui la M e I'i- 
niziale del praenomen, I'H de¡ nomen, mentre manche- 
rebbe I'iniziale del cognomen, rna potrebbero anche indi- 
care il nome abbreviato di una rniniera: M(elal1um) H/..jZFo. 
La 3" serie e formata da 5 lingotti che portano un bollo 
su due cartigli: C.VACALIC1 ne! primo ed un delfino nel 
secondo, il cui sviluppo e C(ai0 Vac(ci0 Alfl)ici (Fig. 12,3PS'. 
Bernard e Domergue interpretano invece Vacalicus come 
un unico norne che si sarebbe formato su Vacalus, un 
affluente del Reno e lo ritengono un nome iberico di ori- 
gine celtica'". 
La 4" serie, costituita da un solo lingotto, presenta il 
bollo in due cartigli: nel primo non si e in grado di distin- 
guere niente, ad eccezione di una massa allungata, 
mentre nel secondo si legge VACALICI, da dividere in 
Vac(ciiJ e Al(i)ici (Fig. 12,4). 

Da notare la sorniglianza coi bollo precedente, tale da 
indurre a vedere nella rnassa aliungata del primo carti- 
giio un delflno. In questo caso i due boiii si distingue- 
rebbero solo per l'ordine inverso dei cartigli e perla rnan- 
canza dell'inziaie del praenomen nella 4" serie. 
La 5" serie e composta da un unico lingotto ed ii bollo 
e in un solo cartigiio: LUVALERI.SEVER1, con sviluppo 
in L(uciij Valeriji) Severi (Fig. 12,5). 
ll norne ed il gentilizio di questo personaggio sono cosi 
diffusi, che, in assenza di altre informazioni, e impos- 
sibiie identificare il produttore, forse imparentato con il 
successivoZN. 
La 6" serie, formata anch'essa da un solo Ilngotto. porta 
il bollo n un unico cartiglio: M-VALERI-doliumABLONfS. 
da sciogiiersi in M(arci) Valerfl Ablonis (Fig. 12,6j. 
Ouesto stesso personaggio figura come produttore di 
lingotti di piombo anche su 3 pani del relitto di Cabrera 
E. dove pero il bollo figura cosi: M.VALERI.palmaABLON 
doiiumzM, mentre qui non c'e la palma, il dolio e privo 
di anse ed il cognomen e scritto per intero al genitlvo, 
permettendo il suo esatto sviluppo in Ablonis anche per 
Cabrera E 
ll cognomen Ablo, attestato nella Penisola iberica. ha 
origine celtica (da * apelo "for~a")~". 
La 7" serie e costituita da 4 lingotti, il cui bollo, racchiuso 
in un unico cartiglio, ha tia sirnboli accuratarnente 
impressi al posto delle piu consuele lettere: delphinus 
gubernaculum d e l p h i n ~ s ~ ~ ~  (Fig, 12,7). 
L'8" serie e composta da un solo pane col bollo svilup- 
pato n due cartigli: ANTpalma nel primo a AN (...j 
(palma?) nel secondo. ll suo scioglirnento eAntf../paima 
//An(l ... ) (palma?) (Fig. 12,8). 
Nel secondo cartiglio dopo la A non e sicuro che segua 
una N, potrebbe trattarsi anche di una V. Dopo questo 
gruppo di lettere sembra potersi distinguere una palma 
e cio induce a credere che i due cartigli siano identici. 
Cultima asta obliqua della I¿gatura potrebbe inoltre ter- 
minare in una barra orizzontale, tale da designare una 
T, ottenendo cosi un secondo gruppo ANJ. Se si tratta 
della stessa formula, la sua ripetizione avrebbe. secondo 
Dornergue, scopi pubblicitari, 
Diversi sviluppi sono possibili: per esempio Ant(erosj 
o Ant(iochus), non Anl(oniusj perché, essendo irnpie- 

258.- C. Domergue. Les mines de ia Péninsule ibénque dans i'aniiquité romame. Rome 1990. in ptc. p. 21 1; Bernaid, Dorneigue Les M- 

gols deplomb, cit.. p. 46. 
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Figura 12. Relitto di Sud-Peiduto B. 

di origine italica e iargamente diffuso nel sud deil'ltalia. In 
epoca irnperiale e ben attestato ugualrnente nelia Peni- 
sola iberica, specialrnente in Lusitania e in Betica. 
l! cognomen e difficile da identificare con precisione, da1 
momento che nurnerosi sono i nomi che cominciano 
per Ant(..): Anteros, Antelus, Antiochus, Antullus ecc. 
M. AccIus Antl..) potrebbe benissimo essere un italico, 
forse affrancato, venuto in Spagna per arricchirsi coi 
comrnercio del p iornb~~ '~ .  
11 5" ed ultimo bollo compare su tuni i lingotti del carico 
ad eccezione delle serie 3, 8 e 10 e vista la sua lun- 
ghezza non e rnai impresso per intero, anche se, tra- 
mite due legature di tre lettere ciascuna. si e cercato di 
accorciarlo il piu possibile: P-WRPIL GERM, ii cui scio- 
giimento e P(ubiiI) Turpiilnj Germ(anI) (Fig. 12.1 5). 

Tra WRPIL e GERM non c'e nessun segno di divisione, 
ma una separazione si impone cornunque. 
11 gentilizio Turpilius e attestato tre volte nella Penisola 
iberica: in Betica, a Estepa. in Tarraconense a Barcino 
ed a Carthago Nova, mentre il cognomen Gerrnanus 
e rnoito frequente in particolar modo in Africa ed in Spa- 
gna2'@. 
Quanto alle incisioni nurneriche, esse sono state indivi- 
duate sui iati lunghi di 32 lingotti del relitto di Sud-Per- 
duto B, sono finernente tracciate e di grandi dirnensioni 
(altezza da 9 a 10 cm). in realta dovevano essere pre- 
senti anche sui restanti 16 lingotti del carico, rna 
molto probabilmente sono rirnaste coperte dalie con- 
crezioni calcaree, che impediscono una loro completa 
lettura su 9 esernplari. 

275.- Beinaid, Dornergue Les l!ngots de plornb. cit.. pp. 49-50. 

276.- Bernard, Dornergue Lesingols deplornb, ct t .  pp. 51-52. 



Sono state incise in due sensi. alcune da sinistra a 
destra, altre da destra a sinistra: cio dipende dalla posi- 
zione in cui si trovava colui che era incaricato di appowi 
le cifre. 
l valori rilevati vanno da XXXll a MXIIX; per indicare la 
stessa cifra si usa talvolta il segno IIII, talvolta ii segno 
IV, i numeri 8 e 9 sono resi rispettivamente con IIX e IX 
e la cifra 40 compare scritta col segno 1111 solo su due 
esemplari della 7" serie. mentre tutte le altre volte e resa 
con XXXX2". 
Confrontando i pesi de¡ lingotti con le cifre incise su di 
essi. risulta che queste ultime sono troppo basse rispetto 
ai primi. Avranno percio lo stesso valore visto per i lin- 
gotti di piombo del relitto di Sud-Lavezzi 8: indicano 
cioe la differenza tia il peso reaie del lingotto ed il 
peso standard di 100 libbre romane? 
Circa il motivo della loro presenza sui lingotti, abbiamo gia 
riportato l'interessante ipotesi avanzata da Domergue, di 
un controllo di tipo arnministrativo. relativo ai d u o  di espor- 
tazione. proporzionale ai peso della merce esp~rtata~'~. 
Oltre a queste grandi cifre incise su¡ lati lunghi de¡ pani, 
altre indicazioni numeriche compaiono sulle facce piu 
piccole dei 7 lingotti della 10" serie. Hanno dimensioni 
piu piccole ed ogni tratto e stato impresso con cura. 
con un solo colpo di scalpello. 
In tre casi e stato possibile verificare I'identita di queste 
ultime con quelle piu grandi incise su1 lato lungo. 
Sono state apposte sui lingotti pero in due momenti 
diversi e da mani diverse, probabilmente dopo un'ulte- 
riore pesatura del lingotto, allo scopo di verifica o sem- 
plicemente come ripetizi~ne~~~. 
Quanto al luogo di provenienza de¡ lingotti di piombo 
del relitto di Sud-Perduto €3, abbiamo gia indicato le 
miniere della Sierra Morena, localizzazione confer- 
mata da piu indizi: i nomi di alcuni personaggi men- 
zionati da¡ bolli portano dei gentilizi ben attestati nel 
bacino del Baefis (Cacius e Agrius). inoltre la composi- 
zione del resto del carico. in particolare le anfore 
DresseI20 e le Dressel7 e 9 sono usate rispettivamente 
per trasportare l'olio ed il pesce in salamoia dalla Betica 
ed infine i fori praticati sui lingotti provano un loro tra- 
sporto fluviale presumibilmente su1 Baetis. 
Tenendo presente le contromarche e notando le loro 
relazioni con le perforazioni e ie incisioni numeriche, si 

e in grado di tracciare uno schema di commercializza- 
zione del piombo della Sierra MorenaZB' 
lnnanzitutto va osservato che la contromarca C.CACI 
PHliARG e stata trapassata piu volte dai fori per il fis- 
saggio e questo significa che e stata apposta prima che 
si rendesse necesaria l'inchiodatura dei pani, inoitre 
compare su tutte le serie ad eccezione della 3" che porta 
la contromarca di Q. Kamaecus. C. Cacius Philargurus 
e Q. Kamaecus devono dunque aver svolto il ruolo di 
grossisti, incaricati di raccogliere e comprare i lingotti 
dai produttori. i cui nomi compaiono sui pani, all'interno 
de¡ cartigli dorsali. 
Questi due personaggi hanno marcato a loro nome i lin- 
gotti e ne hanno assicurato il trasporto fino ad un porto 
fluviale del Baetis, dove sono stati caricati su una barca, 
a bordo della quale si e reso necessario inchiodarli ai 
pancali. in modo da evitare che il loro spostamento, per 
le oscillazioni del battello, potesse provocare seri peri- 
coli di stabilita. 
Non tutti i pan¡ di Sud-Perduto B presentano tal¡ fori di 
fissaggio, cio puo significare che siano giunti via terra 
ad Hispaiis, porto fluviale a cui potevano approdare 
anche le navi d'alto mare. o meglio, che e stato suffi- 
ciente disporli sottosopra su altri lingotti gia cnchio- 
dati. 
Una volta giunti ad Hispaiis. sono stati scaricati e tra- 
sbordati sulla nave diretta in Italia. La pesatura dei pan1 
deve essere avvenuta prima del loro nuovo imbarco, 191 

mentre le altre tre contromarche, L. Agrius, P Turpilius 
Germanicus e M Accius Anfj. ..), devono essere state 
apposte dopo tale operazione, sicuramente quella di L. 
Agn, che e stata impressa su una delle indicazioni nurne- 
riche. 
Queste ultima 3 contromarche designano probabilmente 
i negozianti al dettaglio, i mercatores. i quali hanno com- 
perato da¡ grossisti i pan¡ di piombo gia pesati, e 
dopo averli marcati a loro nome, li hanno fatti caricare 
sulla nave per commerciarli in ItaliaZB2. 
In conclusione il relitto di Sud-Perduto B, datato al 
primi quindici anni del l sec. d.c., si inserisce a pieno, 
a fianco di quelli pressoché contemporanei di Lavezzi 
A e di Sud-Lavezzi B, all'interno dell'asse cornmer- 
ciale che univa la Betica a Roma nella prima eta impe- 
riale. 

277.- Bernard, Domergue Les !ingots de piomb, cit.. p. 52. 

278.- Beinard, Domergue Les iingots de piomb, cit.. pp 52.53. 

279.- vedi scheda 12. 

280.- Bernard. Oomergue Les lingots de piornb, cit.. p. 53. 

281.- Bernard, Domergue Les lingots de piomb. Cit.. pp 53-54. 

282.- Bernard, Dorneigue Les Bngots depiomb. cit.. pp 54-56; Domergue, Pioduction, cit., PP. 73-75 
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