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MAIOLICA ARCAICA

La classe è documentata da 314 frammenti. Sola-
mente il 28 % del materiale è stato rinvenuto nei livelli
contestuali al periodo di produzione e diffusione di questa
ceramica, il XIV secolo (Fase 6), e di questo quantitativo è
stato possibile identificare in maniera puntuale poco meno
della metà. Il restante 72 % è stato rinvenuto in contesti
successivi (in prevalenza Fasi 7 e 8) all’interno di strati di
riporto e livellamento (cfr. Tabella a p. 419).

Il pessimo stato di conservazione del materiale, for-
temente sminuzzato e in molti casi abraso, ha impedito per
gran parte dei reperti il riconoscimento delle forme e dei
motivi decorativi. È stato possibile attribuire a forme note
un terzo dei frammenti totalmente raccolti. Sono quasi
sempre i fondi a fornire indicazioni in merito alla tipologia
di riferimento; le pareti carenate sono, invece, elementi
prevalenti di identificazione dei boccali biconici, anche se
il tipo di fondo a basso piede che caratterizza questa forma
è abbastanza riconoscibile per il profilo netto e poco arro-
tondato. Di nessuno di essi comunque è stato possibile ri-
costruire la forma completa. Ugualmente, le minute di-
mensioni degli orli non hanno quasi mai permesso la loro
attribuzione.

Lo smalto stannifero del rivestimento è in tutti i pez-
zi in strato sottile, di colore in genere biancastro o grigio
perlato, che può apparire talvolta rosato laddove non copra
perfettamente il biscotto. Nel caso dei boccali, talvolta lo
smalto viene steso sopra un ingobbio leggero e, tranne che
per pochi casi, risparmia in genere il piede, che è ricoper-
to di vetrina. Parimenti invetriato si presenta di solito
l’interno, con vernice giallastra o tendente al verde.

La decorazione ha di norma scarsa riconoscibilità, a
causa della frammentarietà del materiale, ed è ovvia
l’impossibilità di riferirla con sicurezza alle forme. I tipi
decorativi sono rappresentati da ornati geometrici o motivi
vegetali stilizzati, in campitura libera o racchiusi da riqua-
dri che possono essere delimitati da tratti verticali o oriz-
zontali, specialmente in prossimità dell’ansa (in genere in
bruno di manganese e/o verde ramina) o da intrecci in
prossimità del collo (in genere in verde ramina). La tipolo-
gia più diffusa è quella della bicromia verde rami-
na-bruno/viola di manganese, propria in genere della pri-

ma metà del XIV secolo; compaiono anche 2 frammenti in
blu di cobalto, pertinenti alla seconda metà XIV seco-
lo1884.

Le forme individuate sono rappresentate essenzial-
mente da boccali e da ciotole, queste ultime in esigua
quantità; le tipologie morfologiche sono poche e semplifi-
cate. Tutti gli esemplari riconosciuti sembrano collegati a
produzioni venete ed emiliano-romagnole, gia riscontrate
in Friuli1885. Non vi sono dati che consentano di supportare
l’ipotesi di una produzione locale, ipotizzata ad Aquileia1886,
in base al rinvenimento di scarti di fornace e a più labili in-
dizi a Suffumbergo1887, in quanto sia tutte le forme identi-
ficate rientrano in tipi morfologici noti, sia gli impasti, che
variano dal giallo pallido al rosso mattone.

Nella presentazione del materiale si è operata una
preliminare suddivisone in forme aperte e forme chiuse e,
all’interno di queste, si è proceduto in ordine cronologico,
partendo dalle produzioni più antiche.

Forme aperte

Le forme aperte sono rappresentate solamente da po-
chi frammenti di ciotole. Tra questi si segnala un fondo
con piede ad anello, le cui ridotte dimensioni non consen-
tono di determinare il profilo della vasca (Tav. 63, fig. 1).
In Friuli il numero delle attestazioni di ciotole carenate o
emisferiche si presenta, allo stato attuale delle conoscen-
ze, piuttosto ridotto, limitandosi a tre sole località, Zucco-
la di Cividale, Ragogna1888 e Pordenone1889.

Forme chiuse

Alla fase più antica è da riferire un frammento di fon-
do a piedistallo (tipo 1) (Tav. 63, fig. 2). Le esigue dimen-
sioni del frammento non si prestano ad una sicura attribu-
zione morfologica: non è infatti possibile determinare se il
corpo del boccale sia a ventre sferico o ovoide.

Nel primo caso la forma troverebbe un riscontro con
un esemplare rinvenuto a Padova1890, riferito alla seconda
metà del XIII - primi decenni del XIV sec. Per il Friuli Ve-
nezia Giulia, si conosce un unico boccale a piedistallo e
corpo globulare rinvenuto a Pordenone1891, che tuttavia è
di difficile datazione in quanto presenta un’ansa a nastro
che potrebbe essere indice di recenziorità.
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1884
Cfr. Tomadin 1993, p. 44; per l’uso del blu nella Maiolica Arcaica si veda Nepoti 1986, p. 413 e p. 416.

1885
Tra i rinvenimenti friulani editi sono riferibili puntualmente a tipologie i materiali di Aquileia (Aquileia 1977), Cividale (Tomadin,

Visintini, Colussa 1989), Monfalcone (Antiche maioliche 1980), Udine (Ceramiche rinascimentali 1993). Ritrovamenti di Maiolica Arcaica in Friuli
Venezia Giulia sono segnalati a Brazzacco, Camino di Buttrio, Castelnuovo del Friuli, Colloredo di Montealbano, Cormons, Fagnigola, Flagogna,
Forgaria, Gronumbergo, Isola di Barbarana, Laguna di Grado, Marano Lagunare, Manzano, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Moruzzo,
Palazzolo dello Stella, Ragogna, S. Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, Sesto al Reghena, Suffumbergo.

1886
Cfr. Aquileia 1977, n. 30, p. 33 e n. 163, p. 65.

1887
Cfr. Costantini 1994, pp. 94-95.

1888
Cfr. Ceramiche rinascimentali 1993, p. 43.

1889
Cfr. Costantini 1994, p. 297.

1890
Per l’esemplare conservato presso i Musei Civici di Padova cfr. Munarini 1992, p. 55; si confrontino anche i materiali toscani: cfr. Berti,

Cappelli, Francovich 1986, p. 499.
1891

Cfr. Costantini 1991, p. 175.



Nel caso di corpo ovoide su piede a piedistallo, con-
fronti potrebbero essere istituiti sia con alcuni esemplari
conservati nei Musei Civici di Padova, che si inseriscono
nella produzione emiliana di seconda metà del XIII seco-
lo, sia con altri boccali forse di produzione locale, datati
alla prima metà del XIV secolo1892.

Già nella prima metà del XIV sec. al boccale a piedi-
stallo si affianca la produzione di tipi a basso piede, a di-
sco o leggermente svasato, e ventre curvilineo, che pre-
senta in genere una bocca trilobata. Sono note in regione,
come in tutta l’area padana, due varianti: un modello slan-
ciato (tipo 2) con ansa a nastro1893 e uno più tozzo1894, pi-
riforme (tipo 3), che è dotato in genere di un’ansa a basto-
ne1895. A quest’ultimo tipo sono stati attribuiti alcuni fondi
che presentano piede espanso, ma identico profilo del cor-
po. I tipi 2 e 3 costituiscono insieme la metà circa delle for-
me attestate nello scavo di Crosada.

Del tutto simili al tipo con ventre snello e piede bas-
so, solo in versione ridotta, è una serie di boccaletti (tipo
4), datati per confronto con esemplari patavini al secondo
terzo del XIV sec. (Tav. 63, fig. 3)1896.

Nella seconda metà del XIV sec. la forma maggior-
mente diffusa è il boccale biconico (tipo 5) (Tav. 63, fig.
4), ben attestato in contesti friulani1897, la cui presenza nel-
lo scavo di Crosada è documentata dal 28 % sul totale dei
frammenti identificati.

Si è rinvenuto, infine, un fondo di piccole dimensio-

ni, riferibile ad un bicchiere o ad un contenitore per liquidi
(?), genericamente databile al XIV sec.

Dal punto di vista cronologico, la maiolica arcaica
dello scavo di Crosada si divide in modo sostanzialmente
omogeneo tra forme pertinenti alla seconda parte della
“fase sviluppata”1898 (pari al 43 % calcolato sommando i
frammenti di tipo 2 e 3), ovvero alla prima metà del XIV
secolo, e forme relative alla fase tarda, la seconda metà del
XIV sec. (55 %, somma dei tipi 4 e 5).

Il restante 55 % (somma dei materiali di tipo 4 e 5) è
pertinente, se si esclude l’unico frammento riferibile alla
tipologia dei boccali a piedistallo (Grafico 1).

Arianna Traviglia
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Grafico 1. Valori percentuali dei tipi riconosciuti

1892
Cfr. Munarini 1986, p. 59; Munarini 1990, p. 184; Munarini 1992, p. 55.

1893
Aquileia 1977, p. 32, n. 224; Buora, Leonarduzzi 1999, pp. 96-98, nn. 1, 3, 5; Caiazza 1999, pp. 25-26, nn. 4, 6.

1894
Cfr. Antiche maioliche 1980; Caiazza 1999, pp. 25-26, nn. 1, 2, 3, 7, 8.

1895
È presente anche una variante con ansa a nastro, probabilmente più recente; sull’argomento si veda Munarini 1992, p. 56.

1896
Cfr. Munarini 1992, p. 58 e p. 147 MA-020, p.148 MA-019.

1897
Esemplari provengono da Zuccola di Cividale (cfr. Tomadin et alii 1989, p.133), Monfalcone (cfr. Antiche maioliche 1980, p. 70 n. 34),

Aquileia (Aquileia 1977, p. 32 n. 23), Udine - Casa della Confraternita (cfr. Buora, Leonarduzzi 1999, pp. 96-98 e relative tavole).
1898

È stata in questa sede adottata la suddivisione di Nepoti della Maiolica Arcaica padana in 3 fasi cronologiche; a questo lavoro si è fatto
riferimento per classificare le forme attestate. Cfr. Nepoti 1986, pp. 410-417.




