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CAPITOLO X            LA CRISI DELLA SECONDA URBANIZZAZIONE

< Ibbi-Sin, dal 2028 al 2004: ancora impero funzionante

< MA VERSO IL 7° ANNO DI REGNO SI INTERROMPONO OFFERTE GOVERNATORI,

1. Il crollo dell'impero di Ur    GOVERNO LIMITATO A UR, CRISI/COSTI PRODOTTI ALIMENTARI

< motivi: carestie e invasione dei Martu/Gutei/Shimashki (dagli Zagros)

< infine invasione elamica ed occupazione di UR

< Martu in sumerico; Amurru in accadico (ecco il termine "Amorrei")

< già presenti in Palestina/Siria ai tempi di Ebla, poi Akkad, poi Ur III dilagano

< percorso di occupazione: prima Palestina, poi Siria, poi alta Mesopotamia,

2. Martu: i nomadi e il loro ruolo    poi bassa Mesopotamia

< Importante: inizio II mill. elemento amorreo prevale zone Ebla/Kish

 elemento accadico soppianta residuale sumerico

< prededente simbiosi sumerico-accadica; ora accadico-amorrea (p. 258 man.)

< arco terre a nord alluvio mesopotamico

< crisi di fine III mill: crisi urbanizzazione e penetrazione nomadi

3. Anatolia e Iran: il problema < INDOEUROPEI: - area di origine da Europa sud-orientale ad Asia centrale

    indoerutopeo         - attestati in Anatolia dal 1.900 a.C.

        - attestati in Grecia e Itan da metà II mill.

        - sconvolgimenti fine III mill opportunità migraz. indoeurop.
        

< prime avvisaglie fin dal 2.300 (in Anatolia e pressioni esterne su Akkad)

< cause crisi urbana: INTERNE (sfrutt. territorio/concentrazione palatina…)

< IMPORTANTE: durante crisi aree più favorite cmq prosperano (Ur III,

4. Generalità e varietà della crisi    Medio Regno egiziano) e zone periferiche spopolate e de-urbanizzate

VUOTO POLITICO ingresso gruppi semiti ed indoeuropei

crisi pop.ni sumeriche/pre-Hittite e poi elamiti/hurriti

< semiti ed indoeuropei: grossi serbatoi pop.ne e forte organizz. soc.le e fam.re

CAPITOLO XI            IL "PERIODO INTERMEDIO" DI ISIN E LARSA ( ca. 2025-1750)
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< passaggio dalla dinastia di Ur al periodo di Isin e Larsa:

         a) elementi rottura: lingua (da sumerico ad accadico; ingresso Amorrei

         b) elementi continuità: demografia;tecnologia, economia; urbanistica

1. Gli Stati "provinciali": demografia < fine Ur con Ibbi-Sin = moltiplicazione centri autonomi

    ed economia < mutamenti giuridici: aumento proprietà private e manodopera salariata

< mutamenti fisici: salinizzazione delle aree meridionali

< mutamenti coltivazioni: intensive con datteri/aglio/cipolla/legumi

< emersione documentazione settore privato

< commercio maggiormente in mano a privati (in tutte le aree)

importante: l'eccezione non è il periodo "intermedio", in quanto l'orizzonte cittadino-cantonale è la persistente 

struttura del mondo mesopotamico; sono le unificazioni imperiali che mostrano difficoltà che le fanno durare qualche

generazione (Akkad/Ur o anche meno, come Babilonia)

A ISIN (periodo 2017-1794, con annessione a Larsa)

< dinastia di Isin fondata da Ishbi-Erra (2017-1985)

2. Il quadro politico: pluralismo ed < intende sostituire qualla di Ur III (ma la manitiene solo nel nucleo interno)

    egemonie A LARSA (periodo 2025-1763, con annessione da parte di Babilonia)

(vedi tab. p. 274-275 man.) < con Gungunum fine XX si assesta come potenza regionale

Primordi Babilonia amorrea: lista reale inizia con Sumu-Abum (1894-1881)

premessa: nel passaggio dal mondo neo-sumerico a quello paleo babilonese

                    vi fu evoluzione rapporti sociali portata dalle nuove genti amorree

a) più legati al sistema familiare-gentilizio; poco a quello palaziale-templare)

3. L'evoluzione sociale e giuridica b) dalla famiglia allargata a quella nucleare (si dividono le proprietà)

c) primi testamenti e libertà di compravendita (senza finzioni tipo adozione)

d) introduzione dell'affitto contro canone (un tempo solo grandi organizz.

     ora prevalentemente tra privati)

e) subentro del sistema dei salari a quello delle razioni ma crisi dei poveri

a) impiego tradizionali strumenti ideologici sumerici (inni, iscrizioni, codici, 

    amnistie, divinizzazione -a sud-, re forte -a nord-)

4. La regalità paleo-babilonese b) MA: re sumerico "buon amministratore" per dipendenti palazzo/tempio; 

             re babilonese "buon pastore", padre del popolo libero

c) introduzione di codici (il 1° è di Ur-Nammu di Ur ed ora Lipit-shtar di Isin e

    avanti fino ad Hammurabi); sul significato dei codici p. 286 man. a metà

< scuola continua ad essere centro cultura anche epoca paleo-babilonese:

   passaggio scritti da sumerico in accadico/ sillabario adattato al semitico

< la conoscenza: Harra=Hubullu  fu enciclopedia dello scibile mesopotamico

5. La cultura paleo-babilonese         Ana Ittisu  prontuario di formule giuridiche

        Tabelle numeriche  per facilitare i conti

< esplosione interesse storiografico degli scribi:

a) liste di re (filone sumerico e amorreo)

b) raccolte delle iscrizioni regali (di Akkad, Ur III)

c) iscrizioni storiche inventate e letteratura pseudo-storica

                                        ISCRIZIONI  REALI  COMMENTATE   A  LEZIONE  RELATIVE  ALL' EPOCA DI ISIN-LARSA             

                      sovrano                    epoca anni regno                                         note                   

Rim-Sin di Larsa Isin-Larsa 2025-1763 1822-1763                          fase successiva a Ur III       
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CAPITOLO XII            LO STATO E I COMMERCI PALEO-ASSIRI

     Alla fine del III millennio a.C. questo territorio fu colonizzato da una pop.zione semitica di Amorrei, 

     strettamente imparentata coi Babilonesi, cioè gli Assiri che, come la stessa regione, presero il nome 

1. Origine e struttura dello Stato      dall'antica città di Assur. Più tardi il termine andò ad indicare l'impero assiro propriamente detto 

    assiro      che dal IX al VII secolo a.C. dominò su tutta la Mezzaluna Fertile, l'Egitto e gran parte dell'Anatolia

< triangolo assiro a vocazione agricola

   a popolamento diffuso

< Assur: vocazione commerciale

Origine: 

1 interessi accadici commerci a nord

2 Ur III che voleva ensi  Assur "scudo"

3 crollo Ur, ensi  Assur autonomi

   come città-Stato

LISTA REALE ASSIRA:

1° re conquistatore Ilushuma (1950)

Assur rete di traffici commerciali

ca. 1 secolo di regni: 1940

Erishum I

Ikunum

Sargon I      La loro storia può essere approssimativamente suddivisa cronologicamente in tre periodi:

Puzur-Ashur II 1840       - Antico Impero o periodo Paleoassiro (1950 - 1365 a.C.)

      - Medio Impero o periodo Medioassiro (1365 - 932 a.C.)

intervallo documentale:       - Nuovo Impero o periodo Neoassiro (911 - 612 a.C.)   [periodo apicale!]

Naranm-Sim 1840

Erishum II 1812

seconda fase commercio: crollo commerci:

Shamshi-Adad I 1812-1780 discendenti Shamshi-A. 1780-1700 ca.

1) al vertice il re ("governatore di Assur per conto del dio")

< tripartizione potere 2) la città, rappresentata da un'assemblea dei capifamiglia liberi (puhrum )

   assiro 3) il funzionario eponimo (limum ), estratto a sorte (sindaco? capoassemblea?)

(nel tempo, il passaggio dalla prevalenza commerciale a quella militare rafforzerà il re e farà venir meno

 l'importanza dell'assemblea e del limum)

< si sviluppa prevalentemente in direzione dell'Anatolia

< Karum  (=porto, stazione commerciale)

< il Karum  di Kanesh, quartiere di commercianti assiri esterno città

< ruolo commerciale/giudiziario/finanziario del Karum

2. Il commercio paleo-assiro < complessità di testi documentari/rilevantissime attività:

   1) contratti tra mercante assiro di Kanesh e trasportatore

   2) lettere tra mercante e propri agenti ad Assur

   3) lettera rendiconto da agenti ad Assur a mercante a Kanesh

< COMMERCIO DI ESPORTAZIONE (merci da Assur - stoffe e stagno 

   proveniente dall'altopiano iranico- contro argento anatolico)
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< epoca paleo-assira: in Anatolia città stato con cui commerciavano gli assiri

3. Gli Stati anatolici < organizzazione assira (karum e vabartum ) supportata da forza Assur

< fine epoca a causa di insabilità locali tra città stato anatoliche
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CAPITOLO XIII            L'ETA' DI MARI

< regione di frontiera tra occidente e alluvio mesopotamico
< regione di contatto tra i nomadi del nord e gli stanziali della Mesopotamia:

1. Tribù e palazzi sul medio Eufrate realtà che convivono anche se con tensioni
< diverse caratteristiche tra SOCIETA'/ECONOMIA TRIBALE E PALAZIALE
< Mari e area amorrea: duplice componente città palatina+ terr. agricolo
< COMUNQUE DIMENSIONI/RICCHEZZE RIDOTTE RISPETTO BASSA MESOP.
< conclusione: il medio Eufrate florido tra 1800-1750, un secolo dopo crolla

< regna dal 1810-al 1795 e sposta la capitale a Mari (contrasta Shamshi-Adad)

2. Il regno di Yakhdun-Lim < è il regno dell'alta Mesopotamia della zona dell'Eufrate
< finchè Shamshi-Adad conquista Mari, sotto il regno del figlio di Y.-Lim

< capo tribale amorreo che si impadronisce di Assur (1812-1780)
3. Shamshi-Adad e il "regno dell'alta < conquista Mari verso il 1782
    Mesopotamia" < modello reale accadico, di "re forte", ideale di dominio universale

3. Il regno di Zimri-Lim < epoca di contrasti tra Mari, Assur, Eshnunna, Babilonia

4. L'età di Mari: guerre, alleanze, < epoca di grandi contatti e rapporti (pace e guerra) come mai prima in tutto

    traffici    il mondo amorreo

antico regno amorreo situato presso Aleppo (odierna Siria). Anche un buon numero di Hurriti

5. Yamkhad e il Medio bronzo siriano si stanziarono nel regno, e la cultura hurrita si diffuse al suo interno. Il regno fu potente nella

media Età del Bronzo, 1800-1600 a.C. circa, e di quel periodo abbiamo una cospicua corrispon-

denza con la città di Mari. Yamkhad fu infine distrutta nel sedicesimo secolo a.C. dagli Ittiti.

< rapporti commerciali con l'Egitto, interrotti nel Medio bronzi Iib (1750-1600)

6. Gli Hyksos e il Medio bronzo < Hyksos = forma grecizzata di egiziano = "capi dei paesi stranieri" = capi 

    palestinese    asiatici introdottisi con la guerra in Egitto (delta del Nilo) dopo crisi XIII din.

   tanto da diventare faraoni (cmq. regnarono in area limitata nord Egitto)

                                        ISCRIZIONI  REALI  COMMENTATE   A  LEZIONE  RELATIVE  ALL' EPOCA DI MARI

                      sovrano                    epoca anni regno                                         note                   

Iakhdun-Lim di Mari età di Mari 1850-1750 1810-1795                                                                     

re di Mari,  ca. 
1780-1760 

capo tribale amorreo che 
governò Assur  ca. 1812-1780 

Hammurabi di Babilonia  
 ca. 1792-1750 

Naram-Sin di Eshnunna   
fine XIX sec. 

ALTA MESOPOTAMIA 

Eufrate 

 doppia  numerazione nel     
 manuale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_Bronzo
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CAPITOLO XIV            HAMMURABI DI BABILONIA           (regno 1792-1750)

< situazione > fascia perif. mezzaluna (da Elam a Mari) grandi contrapposizioni

> bassa Mesopotamia processo di unificazione

< ca. 1820: regni di Babilonia, Isin, Larsa, Uruk più altri minori

1. L'unificazione della Mesopotamia < 1° processo con Rim-Sin di Larsa (1822-1763): espansione/conflitto con B.

< intronizzazione a Babilonia di Hammurabi (da 1792 a 1750)

(con Babilionia: epoca 1894-1595 < processo di unificazione al termine del regno, e successiva disgregazione:

 fine a causa degli Ittiti!)    zona unificata: vecchi Sumer e Akkad (il "paese interno" di Ur III)

< con Hammurabi: concetto di PAESE BABILONIA erede di Sumer/Akkad
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< centralizzazione palatina su società (commercio-giustizia) e templi

< distribuzione di terre ai soldati

< crisi agricola fine epoca paleo-babil.: cause sociali (a/b) e geo-fisiche (c):

     a) indipend. economica dei gruppi privilegiati (scribi/sacerd./mercanti/proprietari)

     b) asservimento dei gruppi più esposti

     c) salinizzazione/eccessivo sfruttamento

2. L'Organizzazione socio-politica < il Codice di Hammurabi:

   a) tre classi sociali: uomo libero; dipendente regio; schiavo

   b) contenuti: quadro della situazione giudiziaria dell'epoca

                  - penale: legge del taglione (deterrenza?)

                  - civile: conferma privatizzazione econ. (affitto/salario/finanza…)

                  - tariffe: prezzi e consuetudini correnti

  c) il Codice attesta il buon governo piuttosto che regolarlo normativamente

< gli Editti di remissione dei debiti: funzione di equilibrio del mercato

< ristrutturazione competa del pantheon: Marduk dio di Babil. al vertice

< tendenze al privato: rapporto diretto del dio Marduk col singolo fedele

3. La riforma religiosa < Marduk al centro dell'immaginario cosmologico (in luogo di Enlil)

< nuovo rapporto tra teologia e politica: Hammurabi non è divinizzato

forte presenza del pensiero amorreo! (gentilizio e non divino)

< segue il regno del figlio Samsu-Iluna (1750-1712) di rafforzamento e guerre

4. La disgregazione dell'impero < nei regni successivi crisi per conflitti a nord con gli Hittiti

< Gli Hittiti conquistano Babilonia (1595) che poi viene governata dai Cassiti

5. La conferedazione elamica < commistione tra cultura bibilonese (lingua/editti) e propria arcaica

< sistema politico conferedale e autonomo (la terna di fratelli)

    

                                        ISCRIZIONI  REALI  COMMENTATE   A  LEZIONE  RELATIVE  ALL' EPOCA ANTICO-BABILONESE

                      sovrano                    epoca anni regno                                         note                   

Hammurapi, re di Babilonia antico-babilonese 1894-1595 1792-1750                                                                     
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CAPITOLO XV            L'ANATOLIA ANTICO ITTITA
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1. Dalla frammenzazione alla < primo sovrano Hittita che unifica il centro dell'Anatolia fu Anitta

     unificazione < avvento stato Hittita tra 1650 e 1600 (re Khattushili I e Murshili I)

< annali bilingui (hittita e accadico) del re Khattushili: 

2. L'espansione dello Stato < Murshili I conquista il regno di Yamkhad (Aleppo, Ebla espugnate/distrutte)

     antico-hittita     poi giunge fino a Babilonia che conquista ma abbandona

< questione: si afferma nuova potenza anatolica alla pari delle altre del V.O.

< particolarità:

   - Stato hittita, montano, città e coltivazioni nelle valli, montagne boscose

   - Siria/alta Mesop., agricoltura pluviale e pastorizia transumante

   - bassa Mesop., campi lungo i canali, orzo e palme da dattero

< Anatolia hittita:   - legname+metalli (rame/argento)+pietra

3. Economia e società antico           - agricoltura: cereali, viti, olive, frutteti, apicoltura

    hittite           - allevamento caprovino, ma anche suino/bovino/equino

          - problema: scarsità manodopera (ecco la presa di schiavi)

          - società bipartita: liberi e dipendenti re (artigiani, militari…)

< il Codice hittita:  ("se un uomo", "se una vite")

           - blocco tabelle prezzi (per commercio ma anche per pene)

           - blocco gestione terre concessione regia

           - blocco che regola il sistema socio-economico

< conclusioni: Palazzo hittita meno "pregnante" nei controlli di quello mesop.

< scribale di matrice sumerico-accadica (con mediazioni hurrite e amoree)

< testi in accadico scritti in dialetto babilonese (e non assiro!)

< sillabario babilonese per scrivere nella lingua hittita

4. La cultura antico-hittita < identificazione con i re di Akkad piuttosto che con i loro nemici anatolici

< caratteri della regalità:    1) instabilità/litigiosità

 2) confronto con gli organi collegiali

     (assemblee/tribunali)

 3) peso ruolo femminile (la regina)


