
... . 

il. Velie 
\ 

rivista culturale per stuclenti d'italiano con Ia collaborazione del 
dell'lstituto Italiano di Cultura (Malta). 

direttore resporrsabile 
redazione 

disegni originali 
amministrazione 

• 

• • •• 

joseph m. brincat 
sonya elluJ ~;;..:i!,i~··· 

george mallia 
88, grenfell street, st. ~ulians 

' t NUMERO 9 
MAGGIO J977 

. Sono .in vita ti a colla borare tu.tti li,.insefonan i d 'it:aliano e gli s tudenti de 11 'universita ,'"ue 1-
l '.istituto magisttale , della scuola ,media supe ·o , e delle scuole secondarie. ] collaboratori 
s ono pregati · di mandare gli artie li scrittl a a a i non eotica di accludere le .il-
lustrazioni necessarie. Si pubblicano d~e numeri all 'anno, uno nel pr eru~~1"tft!'ltf!IIM!lW.• 
mestre dell'anno scolastico. •La premiazione dei vincitori dei concorsi dei du~ DUlJlerJ avr 

~ . . ' .... . ... . ·- . 

i fenici 
il friuli 
GioHo: chi era? 
piccole storie di 

.... 

-\ 

1 



Vi siete mat chiest i com e e dove fu in

ventata la scrittura di cui ci serviamo cosi 
spesso nella nostra vita quotidiana, e ch e 
giusto in qu esto momento mi si presta come 
uno strumento indispensabile per comunicarvi 
i miei pensieri? Le prime scritture da noi 
conosciute risalgono alla fine del quarto mil
lennio o agli inizi del terzo millennio a.C. 
Queste scritture erano di due tipi: (1) quello 

cuneiforme, formato da gruppi di segni rettili
nei a forma di cunei, usato prima in Mesopo
tamia e, piu tardi, in gran parte del Vicino 
Oriente; (2) il geroglifico, costituito da pie
coli disegni pitto grafici con un valore silla
bico, inventato e usato per mill enni dagli an
ti chi Egiziani. Eppure nessuna di queste 
scritture nissomiglia a qu ella che usiamo noi 
oggi. Furono appunto i Fenici a fonciere alcu
ni elementi di quelle per produrre il primo al
fabeto nel qual e ogni segno rappresenta un 
singolo suono, una vocale o una consonante. 
La stessa parola 'alfabeto' e form ata dalle 
prime lettere della scrittur a fenicia: alif 4- e 
beth ..A che significavano probabil mente 'bue' 

e 'cas a'. Il no s tro al fabeto e e ssenzialmente 
quello fenicio che ci e stato tr amanda to, e in 
parte trasformato, dai Greci e dai Romani. 

I Fenici saranno ricorda ti sempre come 
un popolo eli commercianti instancabili e in
trepidi navigatori che per lungo tempo appro
da:vano e versavano i loro prodotti artigianali 
sulle rive eli tutto il Meeliterraneo. Essi var
carono pure lo stretto di Gibilterra (l e 'Colon
ne eli Ercole') per raggiungere l e isole Azzor
re, . l 'Inghilterra e la costa occidentale del 

continento africano. Essi commerciavano pro
dotti eli lana, lino e sto ffe, alcune delle quali 
ricamate e chiamate 'porpore tirie' dalla tin
tura estratta dal murex, un mollusco locale, e 
dalla loro ciw3. d'origine, Tiro . Dallegname 
del Libano ricavavano dei mobili pregiati e 
altri o ggetti, spes so decorati con avo rio in
tagliato. Vetri, rami e gioielli eli manifattura 
fenicia si rinvengono continuamente in molti 
siti esplorati dagli archeolo gi sull e coste ~el 
no stro mare. 
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La s toria iniziale di questo popolo semi
rico e quanto mai oscura. Essi si chiamavano 
Canaaniti, rn a dai Greci erano conosciuti 
come Pboinikes (Fenici) probabilmente peril 
loro prodotto caratteristico, la porpora. Le 
loro citra principali, Tiro, Sidone, Beryto e 
Arado si t rovavano tutte in quella sezione 
della costa orientale del Mediterraneo occupa
ta dall 'odierno L ibano. Una svolta decisiva 
nella storia di questo popolo avvenne verso il 
1~0 a .C. quando tutto il bacino orientale del 
mare fu scon volto dai cosiddetti 'Popoli del 
Mare'. Ugarit, Arado e Byblos, dtta canaanite, 
furono elistrutte e i Sidoni si rifugiarono a 
Tiro che divento la citra principale. E da 
questo punto in poi che si puo parlare vera

mente di Fenici, perche questo popolo e stato 
costretto a rivol gere la sua attenzione verso 
il mare ad occidente e a cominciare cosi una 

nuova vita. 
Secondo la tradizione l etteraria, cioe le 

notizie che l eggiamo negli scrittori anti chi, l e 
colonie fenicie di Caelice e Utica furono fon
date verso il 1100 a. C . Ma 1 e testimonianze 
archeologiche non vanno al di la del quinto 
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secolo a.C. per Cadice e del nono s ecolo a.C. 
per Cartagine, Mozia e Malta. L'unico reperto 
archeologico trovaro in occidente che oltre
passi il nono secolo e una piccol a statua in 
bronzo raffigurante una divinita oriental e, 
forse Reshef, pescata nel mare vicino ad 
Agrigento in Sicilia. 

L'espansione fenicia fu eminentemente di 
carattere commerciale, senza intenci di con
quista, senza trapianti di popol azione e ins ed
iamenti stabili. I navigatori fenici erano in 
cerca di empori, di mercati" e di basi per il 
loro commercio. Per quesro essi preferivano 
stanziamenti su promontori sporgenci nel mare 
o su isolotti vicini alla costa. Col tempo al

curu di questi stanzi.amenti assunsero un 
ruolo sempre piu permanente fino a diventare 
vere e proprie citta, ·come Cartagine, Mozia e 
Palermo. 

La posizione geografica delle isole mal
tesi ha dovuto attirare 1 'attenzione dei Fenici 
fin dalle loro prime navigazioni in questa 
zona. Le prime testimonianze archeologiche 
dei Fenici a Malta sono dell~ tombe t~gliate 
nella roccia databili all'ottavo secolo a,C. 
Situati nei preE!si di Rabat esse ci fanno pre
supporre che vi fosse un insediamento abba
stanza grande, se non addirittura un centro 

cittadino, all 'intemo dell' isola, forse nel sito 
che doveva occupare piu tardi la citta punica 
e romana. 

A Tas-Silg; poi, della ceramica fenicia e 
stata rinvenuta assieme a ceramica indigena 
dell 'eta del bronzo. Inoltre, certe forme di 
vasellame di era fenicia rivelano derivazioni 
da tipi ceramici della ultima fase della pre

istoria maltese, la fase di Bahrija. ll che 
potrebbe significare che per un periodo di 
tempo i Fenici abbiano coesiscito pacifica
mente con gli indigeni. · Puo anche darsi che 
gli uni e gli altri abbiano venerato i loro dei 
nello stesso santuario. Questo tempio di Tas- · 
Silg era stato costruito gia nel periodo dei 
templi megalitici, rna !'aureola di r eligiosita 
che ne emanava ispirava venerazione anche in 
eta posteriori, e difattiesso continuava a ser
vire da luogo di culto ai Fenici, come abbiamo 
dett<~, e piu tardi ai Fenici e ai Romani , com e 
vedremo n el no stro pro s simo in contro. 

ANTHONY BQN)\NNO· 

II dlo Reshef. 
Esemplo dl ScriHura cunelforme. 
Esemplo dl scriHura gerogllflca eglzlana. 3 
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