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fia chiaramente riconoscibile per questo periodo, e gli scarsi cambiamenti verificatisi
nella tecnologia metallurgica tra antichità e altomedioevo, rendono difficile identifica-
re attività sicuramente riferibili alla fase di vita del monastero. Vi è tuttavia un reperto
per il quale un’attribuzione a questo contesto non è improbabile: si tratta di un fram-
mento di crogiolo di dimensioni ridotte, con corpo ceramico grigiastro, pochissimo
alterato dal calore. Le analisi chimiche a cui è stato sottoposto ne hanno accertato l’u-
tilizzo per la fusione dell’oro allo scopo di realizzare oggetti finiti, non per la purifica-
zione del metallo. Manufatti simili sono abbastanza noti nella letteratura archeologica.
A titolo esemplificativo, si vedano il crogiolo rinvenuto nella tomba 37 di Castel
Trosino, di età longobarda (Arti del fuoco in età longobarda 1994, p. 60), ritenuta la
tomba di un orafo, o quello proveniente dagli scavi condotti nell’area del Foro di Luni
(LUSUARDI SIENA 1973, pp. 559-560). 

L’impressione che il crogiolo sia da riferire alla vita del monastero è dovuta in parte al
contesto di ritrovamento – il riempimento di una grande buca di età medievale che,
però, contiene anche molto materiale più antico, ributtato – ma soprattutto al fatto
che in epoca romana (GRASSI, supra) la lavorazione dei metalli era qui praticata essen-
zialmente a livello domestico, per sopperire a necessità contingenti quali la realizza-
zione e la riparazione di vasellame e attrezzi, in strutture piuttosto precarie: è dunque
difficile inserire l’attività orafa in un panorama produttivo di questo tipo, mentre l’i-
potesi che essa venisse svolta nell’ambito di un ricco e vivace monastero appare assai
più plausibile. 
Interessante a tale proposito appare il confronto con l’officina orafa individuata negli
scavi della Crypta Balbi, riferita alla fase di VII secolo e posta in relazione con il limi-
trofo monastero di S. Lorenzo in Pallacinis (RICCI 2001, pp. 331-335).

SCHEDA 38
Monete medievali e moderne
Claudia Perassi

Tra le numerosissime monete (circa 850) riportate alla luce nel corso delle indagini
archeologiche compiute nei cortili dell’Università Cattolica solo due appartengono
all’età medievale (PERASSI 2001, p. 107) e altrettante all’età moderna.
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Fig. 1. Denaro di Ugo di Provenza e Lotario II (931-950).

Fig. 2. Denaro di Ottone I o III di Sassonia (973-1002).

Come per altre zone della città (ARSLAN 1991, pp. 91-92 e 2004, p. 95), la documenta-
zione di materiale numismatico nell’area, che si era interrotta con un decanummo di
produzione gota della metà del VI secolo d.C. (cfr. supra, p. 128), riprende dunque con
il ritrovamento di denari di età altomedievale. Tale nominale in argento, introdotto da
Carlo Magno con la riforma del 794, che segna l’inizio della monetazione medievale
europea, già nel corso del IX secolo aveva subito una progressiva riduzione del suo
contenuto metallico. L’esemplare più antico (fig. 1), dalla terra di riempimento relativa
alla fossa di asportazione della tomba 1664 (UC VII; US 1606/3; 1,15 gr; 21 mm),
venne battuto nella zecca di Mediolanum nel breve periodo di reggenza del regno di
Italia da parte di Ugo di Provenza e del figlio Lotario II, fra il 931 e il 950 (CNI V, p.
37, n. 1; CHIARAVALLE 1983, p. 92, n. 136). Privo di elementi iconografici, se si esclu-
dono le croci che compaiono nelle scritte, menziona sul diritto i nomi reali, disposti
intorno alle lettere Y e X, iniziali di Gesù Cristo, mentre il rovescio è occupato dalla
sola indicazione onomastica della zecca. 
Di pochissimi anni posteriore (973-1002), è un secondo denaro (fig. 2), coniato
anch’esso nella zecca imperiale di Mediolanum, a nome di Ottone I o III di Sassonia
(CNI V, p. 44, nn. 7-8; CHIARAVALLE 1983, p. 93, n. 141), ancora aniconico. Il nome
Otto, disposto a mo’ di croce al centro del diritto, è racchiuso entro la scritta IMPE-
RATOR. Sull’altro lato compare nuovamente l’indicazione della zecca di emissione. La
moneta è stata ritrovata nello spesso strato di limo con il quale fu regolarizzata la col-
matura di una grande fossa, scavata per recuperare materiale dalle sepolture della
necropoli (UC IX; US 10120; 0,95 gr; 18 mm). 
Ancora da giacitura secondaria, in quanto proveniente dal riempimento di una buca
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nel settore UC I (US 122) è un denaro in mistura (titolo al 165‰; 0,51 gr; 14 mm;
CRIPPA 1986, p. 90, n. 16/A), coniato fra il 1395 e il 1402 da Gian Galeazzo Visconti,
duca di Milano e di Verona, come recita la scritta posta sul diritto intorno alle lettere
G e Z del nome ducale (fig. 3). Al centro del rovescio è una croce gigliata, circondata
dalla legenda COMES VIRTVTVM, titolo assunto da Gian Galeazzo in seguito al
matrimonio con Isabella di Valois nel 1360. 
La moneta più tarda restituita dallo scavo è un soldo in rame di Maria Teresa
d’Asburgo (fig. 4), rinvenuto nello strato di dark (UC VII; US 1051/36; 7,18 gr; 23
mm). Datato al 1779 (CNI V, p. 400, n. 128), l’esemplare appartiene alla monetazione
teresiana successiva alla riforma attuata l’anno precedente, per ovviare alla grave situa-
zione di disordine monetario ereditato dagli Spagnoli (GIANELLI 1984). L’esemplare
venne coniato a Vienna, come indica il marchio W apposto sotto al busto di Maria
Teresa, ritratta sul diritto con il capo coperto, in segno di vedovanza. Il rovescio speci-
fica il valore del nominale e il millesimo, entro una ghirlanda formata da un ramo di
palma intrecciato a uno di alloro.

176

Fig. 3. Denaro di Gian Galeazzo Visconti (1395-1402).

Fig. 4. Soldo di Maria Teresa d’Asburgo (1779).
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