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Nel presenle contribU/o I'autonl analizza i ritrovamenli pitl antichi di corone (contapreghiere), ovvero 
una calegOlia di repeni archeologici sinora deltutto trascurata. /I risultato di tale approcciO euidenzia la 
pressocbe totale mancanza di lettera/ura specifica sulle corone da preghiera, sopraltul/O di quel/a incen
Irata sulla loro evoluzione, sui metodi produlliui utilizzali nel corso della sloria e sui lipi di maleriali uti
/izzati. L'autore, ricon'endo a tre fonti diveJSe di dati (archealagici, documenti scriUi, opere figurative), 
determina la collocazione cronologica dei singoli lipi di rosari nella fascia costiera della Dalmazia, pitl 
precisamente sulterTitorio dei comuni di Spalato e di Trau, eformula I'ipotesi secondo cui all'inizio del
l'evo moderno, assia nel corso del XVI sccalo, la cittd di Spalato era il centro di produzione di quesli ogge/
ti religiosi. Nel contempo, basandosi sltlle necrapali indagate da cui provengono i primi Tinvenimenti, 
giunge a/la conclusione che allo stato attuale tulli i siti che restituirono tali repeni sono i cimi/eli di pro
pTie/a delle istituzjoni ecclesiasliche di Spalato. 

lntroduzione I riuo,amenti di corone durante gli scavi archeologici sono 
alquanto sporadici e nella maggior parte dei casi si trana di esem
plan risalenti ai secoli tardi ddl'evo moderno, che in questa sede 
intendo omenere1 \fon meraviglia, pertanto, il fatto che a tale cat
egona di reperli sinora non sia stata dedicata un'attenzione mag
giore, tanto piil che le tombe e idepositi stratigrafici altomedioe
\'ali e medievali, oggctto dominante dell'interesse dell'archeologia 
medievale in Croazia, non hanno rnai reslituito ta li ritrovamenti, II 
motivo alla base del presente contnbuta <: la corona, in slato di 
conservazione particolarmente buono, venuta alla luce nel corso 

J Dedico queste nghe al Dr. Du5an della campagna di scavo nel sito del cimitero parrocchiale del vi l
JelOlina, la cui pluriennale attivita laggio medievale di Sućurac. ]J ro,a rio e stato trovata in Ull:l 
pro/essionale ha lasciato un 'impronta tomba dello strato finale del XV1 secale della necropoii sl'ilup
indelebile nella nostra archeologia 

patasi anomo alla chiesa di S. Giorgio a Putalj2 I grani e i relati l' imedievale e 50110 la cui gUida ho 
elementi delle guami7.ioni sono realizzati in osso (o forse inintrapreso i miei primi passi nella 

ricerea sul campo presso il Muzej corno?) di tipa non aneon determinato. Si e conservata solo la 
hTeatskih arheoloških spomenika meta della sepoitura, disposta lungo I'asse nord - sud, nella quale 
(Museo dei Monu menli ArcIJealagici sono stati nnl'cl1uti i resti scheletrici di tre soggeni, di (lli la depo
Croati) di Spalato. . sizione piti recente si trol'al'a ancora in situ, orientata sud - nord. 
2 T BURIĆ, PUJali u _sred njem vijeku; La lOmna ha restituito alcuni reperti di tipologia e funziol1f 
ill. T BURIĆ - S. ĆACE - I FADlC, Sv. parziaimente differenti efjg. 1). Oltre alla gia menzionata corona,
juraj ad Putaija. Split, 2001, pp. 224; 

ehe verra esaminata ampiamente nel prosieglio del testa, sono226, h. 165; 235, b. 226; 258-259; 274; 
T. IX, 1. venute alla luce anche una scyphata comnena , piuttoSIO usurata , 
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Fig l RilrovameHti de/sito G-Ul a 
PUlaij, XVI secalo 

2 

';~, J"r . ' . 
. .' ~ 

con funzione di ciondolo, una medaglietta di bronza, un anello 
d'oro con il mmivo dexlran.tm june/io e i resti di un ago di ferrol , 
Tutti i reperti ndla sepoltura, ad accezione dcll'anello, stando alla 
loro ubicazione possono essere attribuiti all'inumazione pili 
recenre, II rosario e la medaglietta si trovavano collocati attomo 
alla vita del defunto, mentre la moneta , trasfomnata in ciondolo, 
ela all 'altena del petto. Sul lato sinistro del torace e stato rin
venuto un ago di ferro, Soltanro I'anello era dislocato nell'angolo 
della fossa, sul lato sinistro del teschio in situ e, pertanto, la sua 
posizione fa presumere che fosse appanenuto ad una delle inu
mazio ni anteriori. La tomba e ben definila dal punto di vista 
cronologico, sia in base alle caratteristiche stiJistiche dei repeni 
rinvenuti, sia per la posizione stratigrafica nell 'amhito del comp
lesso dclla necropoli , essendo situata all'intemo di un gruppo di 
sepolture risa lenti alla fine del XIV e al XV1 secolo e disposte sul 
lato occidentale del cimitero'. Le analogie con il rosalio di Putali, 
di cui si padera nel prosieguo del testo, permettono una piu 
ampia analisi di questo tipo di reperto lungo I'area costiera della 
Dalmazia. 

3Ibidem, T, [)(, 1-5 
, fbidem, op, ci!. , pp. 218, 235 lo 
straro indicaIa esce dalla consuela 
definizione cronalogica delmedio evo 
e appartiene all 'alro nuovo evo, 
L'ininterrotta sequenza straligrafica a 
Puralj impone I'esigenza di seguirne la 
continuita anehe nel corso dei primi 
secoli deU'evo moderno. Nei nostri 
reITilori e in Europa in generale, la ri l
evanza deU'archeologia dal puntO di 
visu dello studio dei fenomeni cultur
ali colllincia a scemare in modo signi
ficarivo app<ena con il p<eriodo delle 
guerre napoleoniche, all'inizio del XIX 
seealo. Numerose indagini condone in 
va rie parti della Croazia, che negli ulti
mi anni hannn ponato alla luce anehe 
dcchi ritr·ovamenti appanenuti all,<:
paca moderna, confennano che gli 
strati con reperti rinascimentali e 
baracehi non sono da considerare 
come siti parziali e sporadici. Per 
questo motiva, aUa soglia del nuovo 
secalo e del millennio bisognerebbe 
iniziare a rillettere seriameme sull'op
portunita di introdurre una nuova e 
pio giovane diSCiplina archeologica 
nel nostro paese: l'arcbeologia dell'e
vo moderno. 
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Lo sviluppo del rosario 
attraverso la storia 

; Sul rosario, dedicato aUa Madonna e 
il culto della corona di Maria cff. M. 
BIŠKUP, Mariiina krunica u Hrvata, 
KaCić 32-33, Split 2000, pp. 619-631 
La maggior parte dei testi neUe diverse 
pubblicaziani, manuali ed enciclape
die nonche in singali articoli si fa rifer
imenta al rosmio nell'ambito del culta 
mariano e saltanto qualche riga qua e 
la viene dedicata ai tipi piu antiehi di 
contapreghiere. Per il culta di S. 
Ro.;ario e la sua influenza suUe arti 
figurJtive cif. I. PRlJATELJ - PAVIČIĆ, 
Kroz Marijin ružičJ1Jak. Split, 1998,
fP 78-100. 

M. BIŠKUP, op. cit, 621-623 -
Enciclapedia !laliana, \01. XXX, 
Roma, 1936-1944, s. v. rosario, p. 11 2. 
- L'fncidopedia Ita liana ripona un 
breve dato, ln modo pressoche mar
ginale, suJl 'utilizZQ da pa rte dei 
monaci greeidi un" cordicella con 100 
chicchi (kombologion) per la conta 
degli inginocchiamenti e dei segni 
della croce: Enciclapedia Italiana. 
Vol x,"<X, Roma, 1936-1944, s. v. 
rosario, p. 11 2. 
8 Du CANGE, Glossarimn mediae el 
infimae Iaiinitalis VI, Graz 1954, p. 
211, s. v. Pater-Nosler "Sacer globu
lus, seu corolla precatoM ex bis glob
ulis campos;ta'. - lexicon latinitatis 
medil aevi ' ugos!aviae II, Zagrah,ae 
lvICMJJ, 307, s. v. corona (esempio del 
1524 secondo Farlati). Il documento di 
Zara, ris.lente alla prima meta del XVI 
(testamenta cli Peruča Radmilova data
to 6 maggio 1530) che cita: "/tcm 
relinquit pm/iete !l(Sice un par vel 
unam corona 111 pater nostromm de 
comIe.. . " (Cita ta secondo C. FISKO
VIĆ, )!igrisove uspomene u Splitu, 
Tka!Cićev zbornik II, Zagreb 1958, p. 
289, nota 31). 

II rosario, l'equivalente cristiano del contapreghiere utilizzato 
da altre religioni, SUlOra non estato mai oggeno della leneraul ra 
archeologica , ne come prodano artigianale, ne come uno degli 
oggeni devozionali pili frequenti del cristianesima. Per tale moti
vo ritengo sia importante formulare in modo sintetica alcune delle 
conclusioni essenziali in merito a questo accessorio, strenamente 
legato alla reli j!iosita e al cuho, e dal punta di vista del mannfat
to, la cui produzione e distribuzione !ld medioevo e nel evo mod
erno, coinvolgeva un elevato numero di persone. L'uso di massa 
del rosa rio e documentato, oltre che dai concreti ritrovamenti 
archeologici, in modo aneor piu ampio e approfondilo dai docu
menti seritti, conservati sia presso i numerosi archivi europei, sia 
in quelli nazionali, dalle raffigurazioni relativamente frequenti nei 
ritratti, nelle miniature, nelie sculturt e in al ire espressioni figura
tive del tardo medioevo e deU'inizio dell 'evo moderno. Qui 
desidero ancora ribadire che la storia di questo oggetto conobbe 
un'evoluzione sia riguardo al contenuto che alla tipol.ogia, che, dai 
primi esempiari conosciuli in Europa durante il medioevo, porto 
verso la fine del Quattrocento alla forma attuale della corona, 
OI'Vero il rosario 5 II Papa Pio Vcon la cosiddena bolla del rosario 
del 1569 defini la forma attuale della corona, mentre Leone m, 
soprannominato anche "Papa del rosario", inlrodusse in seguito 
aUa gloriosa vittoria cristiana di Lepanto del -: onobre 1571, la 
festa del S. Rosario in tutte le chiese con un altare era dedicato 
alia Madonna cld Rosario. Pili tardi il Pomefice Clemente Xl i , 
dopo la banagua di Petrovaradin, del 5 agosto 1716, estese ques
la fesla a tutta la Chiesa6 Quanto verra esposto di seguito si 
riferisee alla meta occidentale dell'ecumena cristiana, mentre le 
ricerche sui ritrovamenti e sul ruolo del rosario nell'ambito areale 
della civilizzazione bizantina richiederebbero un'ulteriore impeg
no nel campo della rieerca che in questa sede risuIta impossibile 
soprattuno a causa della carenza di leneratura settoriale rilevante7 

Idiversi tipi di contapreghiere sono un antico srrumenlO uti
lizzato per tenere conto della reiterazione di sequenze delle 
preghiere o di va rie formule rituali, soprattulto in casa di pen
itenza o di intercessione per un defunio; consisrono in un deter
minato numero di piccole sfere o grani di altre forme, inftlati su 
una stringa di peUe, una cordieella, un filo di seta o di altri mate
riau simili. L'origine delle corone va ricercata nell'Oriente, nelle 
vaste distese deli'Asia, e come oggetto ritua le fun zionale sono 
note nella storia di diversi sistemi religiosi (ad esempio nello shiv
aismo postvedico, nel buddismo, neU'islam ecc.). Nella cristianita 
occidentale il rosatio comparve relativamenre tardi , appena alla 
fine dell 'alto medioevo (Xl secalo) e all'ini zio del medioevo 
sviluppato (XlI seeolo), e raggiunse il pieno sviluppo saitama a 
partire dal Duecento con la diffusionc del culto mariano nell'am
bito del quale si affermo il nome corona (o corolla nei documen
ti stesi in JatinoB Nel lontano xl secolo i maggiori promotori del 
culto della Vergine nell'Xl secolo erana i monaci di Cluny (che 
nella maggior parte dei casi le si rivolgevano con mater miseri
cordiae). Nell'ćvoluzione del culta mariano, apartire da Jl 'XI seco
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lo, si feee sempre piu forte I'influenza dell'akathislus bizamino 
eontenente numerosi nomi ono rifi ci per Maria che continuavano 
ad essere utihzzati nella produzione deUa poesia mariana9. 
Attomo alla meta del Duecento irosari divennero una caratteristi
ca integrante della vita religiosa quotidiana. Tracciare un disegno 
piu preciso della sua diffusione e impossibile senza la conoscen
za della storia delle corone a Bisanzio ma, purtroppo, non sono 
riuseito a reperire i dati relativi nei manuah, neUe eneiclopedie e 
in altri tipi di leneratura accessibile. Ivicini musuimani di Bisanzio 
conoscevano la cordicella di preghiera (misbah, subha, tasbih) gia 
alla fine dell'V11I secalo. II contapreghiere islamica e suddiviso in 
3 porzioni di 33 grani che servono a loda re il nome di AllahlO, 
mentre nel mondo cristiana, nato con il nome di corona, fu un 
ausilio insostiruibile sia per imonaci, sia per i laici, soprattutto per 
coloro che non erana in grado di leggere i manoscritti in latino. I 
monaci istruiti dovevano rispettare I'obbligo di effettuare leuure 
quotidiane dei salmi nel coro che spesso continuavano anche nel 
refettori o. La salmodia oecupava un ruolo rilevante nella prassi 
religiosa quotidiana dell 'alto medioevo. Per insegnare la lettura si 
utilizzavano principalmente i salmi e, pertamo, l'espreS5ione 
psa/mos dicere significava anche imparare aleggere. Gia nel IX 
secale venne sreso il celebre testa ascetico psa/morum usu, che 
viene attribuito ad Alcuinou Coloro che non sapevano o non 
potevano leggere al posto dei 150 salmi dovevano recitare altret
tante preghiere dedicate al Signore owero 150 Padre Nostro (lat. 
Pater Noster). All'inizio del secondo millennio i salmi dedicati a 
Cristo vennero gradualmente sostituiti dallo sresso numero di 
salmi Miserere o dalla preghiera Padre Nostro e questa usanza ben 
presto si diffuse ampiamente non sohanto presso gli analfabeti ma 
anche tra coloro che sapevano leggere. Con la recitazione di 150 
preghiere Padre Nostro si otteneva il cosiddeno salterio paternos
ter che raggiunse I'apogeo nel XlI secalo. Lo stesso nome della 
preghiera, Pa/er Noster, in poco tempo divenne sinonimo del con
tapreghiere: pa/ernos/er. Questo termine rimase in uso a lungo 
persino nei tempi in eui nella stessa struttura della corona prevaIse 
la secanda preghiera in aS5oluto del cristianesimo: Ave Naria. 
Tale invocazione in origine non faceva pane dei grani dei primi 
contapregh iere, tu ttavia la sua recirazione con l'ausilio della coro
na venne denominata salteria mariano, per essere infine sostinlilO 
dalla forma anuale dena , appunto, rosario. Cionanostame, il 
"Pater Noster", quale equivalente linguistico della corona, si e 
conservato sino ai giomi nostri. Su Ile isole dell'arcipelago zarati
no il rosario tuttora viene chiamato pa/emos/er (o patemoš/er)12 , 
e tale nome tipicamente latino veniva utilizzato anche in Bulgaria 
con la dicitura pa/erical3che si awicina notevolmeme all'espees
sione croata patrice ("palriC2<!') rip0r1ato ancaea da Belostenec 
nel suo celebre dizionariol4 , 

Acavallo tra I'alto medioevo e il pieno medioevo (Xl - XII sec
010) i nuovi ordini monasri (" i, ad esempio, i certosini e i cister
censi, permettevano ai frare lli e alle soeelle laici che non sapevano 
leggere di sostituire l'obbligo della lenura dei salmi con la 

9 H. JEDIN, Velika povijest crkve. Vol. 
III/I, Zagreb, 1971, p. 354 
" Lexikon flir Theologie und Kirche. 
1999, s. v. Rosenkranz, 1304. 
;: H. JEDIN, op. cit., p. 350 
12 p SKOK, Erimologijski Rječnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika. Vol. ll , 
Zagreb 1972, pp 620-621 , ripona I'e
sempio da Božava sull'Isola Lunga 
(Dugi otok) e la variazione uti lizzara 
nella localita di LJurana: palno5ter. 
Questo temline, sono forma del SliO 

equivalente croato "oCena5", fu regis
trato nell'entroterra dalmato all'inizio 
del XX secolo: F. NI MAC, Čobanova
nje, Benkovac, 1996, p. 122, nota 32. 
13 [bidem. preso da Miklošić. 
14 BELLOSZTENECZ, Gazophylacium 
iIIyrico-lalinum. Z.grabiae, 1574, p. 
34 1, s. v. Patricze. Questo sinonima 
per il rosario, nella stessa forma , fu 
ripreso da Belostenec e inserito nel 
dizionario dell'Accademia: Rječn ik 

hrvatskoga ili srpskoga jezika 39, 
Zagreb 1924, p. 703 Qui viene ripor
tato anche I'espressione palncarka per 
indicare una specie di mela p,ccola, 
evidentemente ispirala dalle dimen
sioni delle sfere del Palernoster dei 
rosari. 
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15 R. W. L1GHTBOWN, Mediaeval 
Europeanjewellery. Hong Kong, 1992, 
p. 342, nala 2. Ho anima a quesla 
sostanziosa e monumenrale opera per 
la maggioranza degli esempi europei 
indicali nella pane introdut!iva del 
presente contributo. 
16 Le:xikon fiir 11Jeologie und Kirche. 
1999, s. v. Rosenkranz, 1304. 

17 R. W. L1GHTBo\VN, op. cit. , p. 343. 


recitazione di 150 patemostri. La stessa prassi fu in voga anche 
presso i giovanniti io base aUa bolla papale del 1185 ed ebbe una 
sempre maggiore diffusione presso i laici, Questa sequenza, aUa 
strenua dei salmi, era divisa in tre stacchi da 50 preghiere, tra le 
quali neUa fase iniziaJe predominava il Pater Noster. COSi, ad 
esempio, I'ojicium dei frati dominicani originariamente consisteva 
solo di patemostri sino a che il capitolo generale deJl'ordine nel 
1266 non decise che ad ogni Padre Nostro andava aggiunta anche 
l'Ave Maria. La coesistenza di queste due preghiere cristiane 
ampiamente dilfuse veone confennata oel 1286, quando venne 
prescritto che i penitenti per essere assoiti dai peceati dovevano 
recitare ogni sera "cum Avemaria quinquagies Patemoster'l5. 

Anorno aJl'anno 1000 accaoto al Padre Nostro sempre di pili si 
pregava anche l'Ave Maria. Nel Duecemo da un terlO del salterio 
di Maria (50 preghiere) veone creata I'espressione rosarium, in 
quanto le 50 avemarie rappresentarono la corona di rose in suo 
000re l6 Ciel medioevo maturo e nel basso medioevo I'aumemo 
del oumero deJle avemarie recitate divenoe uoa vera assessione 
dei devati cristiani, ionanzi tutto in alcuni conventi. Ne eun esem
pio il casa di Anna di Winech, monaca del convento Unterlinden 
presso la cina di Colmar neJl'Alsazia, che nel XIU secolo era 
awezza a recitare da 1.000 a 2,000 avema!ie al giorno, Nel corso 
del Duecenta si iniziava aleggere insieme il Padre Nostro e l'Ave 
Maria divisi in gruppi di 50 preghiere, owero tre sezioni di 50, for
manda cosi il cosiddetta salteria mariano che durante il XV sec
010 divenne particolannente popolare neJl'Olanda, nella Renania 
e in Francia, Gli inizi di questa fonna di corona si ebbero attomo 
al 1200 nella cina di Colagna daJla quale, qualche tempo dopo, si 
sarebbe diffuso il culto del rosario. La sistematizzazione di 150 
grani si deve a Domenico di Prussia (1382 - 1461), mistico dal 
monastero renano di S, Albana nei pressi di Terviri, che introdusse 
dopo ogni 10 avemarie un patrenoster. Questo tipa di recitazione 
del rosario divenne ben presto pane della prassi religiosa quotidi
ana anche presso gli ampi strati dei laici e cosi, nella seconda 
meta del Trecenta, il cavaliere francese de la Tour Landry scrisse 
il libro di consigli per le proprie figlie in cui raceamanda di 
recirare il rosario dopo la messa e all'inizio della giomata, La coro
na nel corso del XIV secolo divenne un oggetto che le figure dei 
ritratti spesso tenevano nelle mani soprattutto in Germania, La dif
fusiane di questa usanza pravaca in tempi brevi le prime c!iliche 
della forma stessa nanostanre l'insistenza moralista, Cosi 
Francesco da Barbe!ina, paeta toscana, ancora nel 1318 - 1320 
scrisse; "Malte donne vanna per la strada con ul corona nelle 
mani Ina, i lora cu,ori e i loro pensieri sono VttoU,Il. La consuetu
dine dell'utilizlO quotidiana della corona in quell 'epoca viene res
(imaniata anche da un passaggio delle pagine introdurtive del 
Decamerone di Bocaccio; "Le qua/i, non gia da alcuHo propani
menta !irale ma per casa in una delle parti della cbiesa (= S, Maria 
Novella a Firenze; 1278-1360) adaHatesi, quasi in cerchio a seder 
pastesi, dopa pitl sospiri lasciato stare il dir de' pa(emostri, seco 
delle qaalitii del tempo malte e varie cose cominciarono a 
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ragionare,,}8 Nel Quattrocento la corona appesa alla cima dei 
laici Slava a significare che la persona, con ogni probabilila, face
va parte di qualche confralemita oppure era un terziario ..\tlorno 
al 1500 J'utilizzo di massa del rosario in Inghilterra impressiono 
anche un veneziano che scrisse: " ... tulli vanno alla messa ogni 
giorno epubblicanumte recilano numerosi pa/emoster e le donne 
pOItano nelle mani hmghe corone" 19 Alla diffusione del rosa rio, 
quale importa nte accessorio della prassi re ligiosa quotidia na, coo
lribuirono la rgamente gli ordini mendicanti del XIII secolo tra cui 
primeggiavano i domenicani. Cn esempio signi fica tivo venne 
offerto da S ,\1arghcrita di Cortona (124 7 - 1297), rerzia ri ~ frances
cana, che prese ivoti oell 'omonima citta toscana atlOmo al 1275. 
L'editore, che pubblico la SUCI leggenda nel XVIlI secolo, ca lcolo 
che la santa recitava circa 14.000 preghiere. Da quest'opera si 
evince, moltre , che la santa si rattristava se non riuscil'a arecitare 
entro la fine della giomJta 600 paremostrizoUn passo decisivo per 
la diffusione del rosario presso le vaste masse dei credenti liJ la 
riduzione dai 150 ai 15 chicchi, processo a cu i contribuirooo in 
ampia misura anche le confr:rternite del rosario. La prima confra
ternita di questo genere venne fondara nel 1475 a Colonia dal frare 
domenicano Jakob Sprengler21 

La divisione dei rosa ri in diverse cmegorie dipcndeva anche 
dal desiderio dei loro proprierari : sono sta ti regisrrari anche casi di 
corone molto corte che variavano dai 5 ai 7 grani , a seconda del 
numero delle preghiere che il proprierario intendeva recitare. Il 
consueto salterio ma riano tl i 150 chicchi poteva essere diviso in 
tre pani, ognuna di 50 grani, o in due meta di 75 graniZZ Ipater
nosiri dei pi li poveri consistevano di cordicelle munite di nodi, 
tipo utilizzaro anche da coloro che predicavano l'umi!t:i come, ad 
esempio, S. Caretina da Siena (1347 - 1380). 

Se la storia dei contapreghiere ecomplessa e [Uttora msuffi
ciememeOle sludial<l , sopratrulIo nell'area croata, tamo piu sono 
mIricari i temi della loro produzione e della loro distribuzione su i 
mercari , dd material i util izzati per la fatru ra dei grani , del reperi
menro della mareria prima , dti cenlri di produzione, della loro 
importazione ed esportazione e degli argomenti relativi a questi 
processi (fig. 2). Edellutlo comprensibile che nelle fonti scritte 
sono conservati principalmente i dali concemenli i rosa ri di mate
riali pregiari (oro "fig. 3", argento, ambrJ, cara Ilo, gagale, perle) 
destinali alla cima della piramide de lla societa feudak (alto ciero, 
arislocrazia, ricchi commercianri e borghesia). L'allro e pili 
numeroso gruppo di corone, prodono in maleriali meno cosrosi 
(Jegno, osso, pasta vilrea), di regola non viene menzionalO dalle 
fonti documentali, ma la sua presenza e pili frequente, come si 
vedra, Ird i repeni archeologici. Ai fini della complerezza clel
I'aspetto illuslrativo di questa prodlIzione e di qll~sto commercio, 
[Unavia, intendo far cenno ad aleuni esempi pi li interessanti reg
isu·ati nei documenti scritti europei che descrivono questo lipo di 
mareria li uril izzari per la produzione dei vaghi delle corone e I'am
biente spirituale della Joro committenza. La prcxJuzione dei rosa ri 
divenne un'attivita artigianale molto diffusa nell 'Europa 
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.., G. BOCCACCIO, Dekameron. 
Zagreb, 1999, p. 21. NeU'onginale si 
legge "de i palemostl1"e non essendo 
la Iraduzione sufficientemente curala 
non possiamo utilizzarla leslualmeme. 
t9 R. W. UGHTBOWN, op ci:, p. 343
'o Ibidem, p. 343
21 Lexikon fur Theologie und Kirche. 
1999, s. v. Rosenkrdnz, 1305. 
2' II rosario di PUlalj polrebbe rappre
senIare proprio queslo lipo di corone 
con i suoi 68 gra ni conservMi (') 
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Fig 2. Produt!fJre di rosari 
- mim'alura tedesca) 

allorno al 1425. Norimberga. 

2.l R. W. LIGHTBOWN, op. cit., p. 343. 

medievale. nel Duecento e nel Trecento, sebbene il limite crono
logico infenort', ovvero gli inizi della produzione, tunora non 
sono stati detenninati con certezza. Appena con il XIII secolo si 
plio affermare con sicurezza che il rosa rio divenne dawero un 
oggeno usuale della prassi religiosa quotidiana e come wie com
incio a fare la sua comparsa anche nelle fonti documentali e negli 
strati archealogici (fig. 4) Ulrich von Lichtenstein nel 1257 scrisse 
nel suo Vrouwenbuoch di corone uti lizzate come oggetti deeora
tivi indossati dalle dame appesi alla ciotura , mentre il franeescano 
William de Rubruquis, descrivendo la sua missione nel 1253 pres
sa il khan mongola, afferma che questo popolo porta no i con
tapreghiere "come noi pO/tiamo le coronl!,lJ L'imponanza di 
questo tipa di anigianato e testimoniala in modo esplicito dal dalO 
secondo cui nel XIV secolo a Londra esistevano ben due vie inti
tolate al Patemoster di cui una tutt'oggi porta queslo nome. 
Qualche tempo prima, attorno al 1260, i maestri del rosario pa rigi
ni costituirono tre gilde in base al materiale utilizza to nella pro
duzione (ossa o corno, corail i e conchiglie, ambra e gagatel e sta
bUirono le regale fondamentali. Un importante centro produttivo 
era ovviamente anche Roma in cui gli artigiani del settore si con
centravano attorno a San Pietro nella borgata Leonina e spesso 
sopra le lora botteghe pendevano anehe le insegne pubblicitarie 
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Pig. 3. Corona comfXJsta da uaghi diora 
smaltati, lnghilterra, anomo aJ 1500. 

che riprendevano la forma del loro prodano principale. Nel 
Censuale di San Pietro del 1395 si fa cenno alla "casa recanle l'in
segna che indicava la vendita dei grani della corona", mentre il 
necrologium della chiesa del XIV secalo menziona anch'esso due 
case: la prima nella Contrada delle Incareerate "con un'ejJigie di 
donna che len!?Va nelle mani il paternoster', e I'altra suIla Piazza 
di Castel Sant'Angelo "con l'insegna rajJigurante i grani della 
corona". I maestri della corona operavano anche nelle cit:tl piu 
piccole e un documento di Toumai parla di un le paternostiers di 
nome Robiers de Ghueroude24. Standa alle informazioni disponi
biIi pare che i contapreghiere prodatti in materiali preziosi Coro, 
perle, gemme) entrassero in uso appena verso la fIDe del 
Duecenta e che per i1loro elevato valore venivano ereditati attra
verso alcune generazioni come, del resto, anestana anche i testa
menti conservati. L'esemplare piu antica di cui si conosee I'e
sistenza apparteneva a Costanza di Sicilia, figlia del re Manfredo 
che nel 1262 ando in sposa del sovrano aragonese Peira. Lei las
cio la corona in eredita alla figlia Isabella che nel 1282 sposo il re 
portoghese Dom Diniz e che, a sua volta, la lascia alla nUora 2, Ibidem, pp. 343-344. 
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Pig. 4. Paternoster, ambra, 
Cork, xlll secala. 

F/g. 5. Corona di gagate di Compastella, 
XV secolo. 

Beatriz, anch'essa divenuta regina portoghese, che descrisse 
I'oggetto nel suo testamenta del 1358. Questa stessa corona, 
dunque, compare nei diversi documenti che ricoprana I'arco di un 
intero secalo. Nel Trecenta irasari preziosi assunsero il ruolo di 
status symbol presso la casta dei cavalieri e lo strato della ricca 
borghesia, ma parallelamente a questo fenomeno si ebbero anche 
i primi divieti moralistici che proibivano la loro ostensione come 
accessori di abbigliamento. Ancora nel 1261 il consiglio domeni
cano a Orvieto vieto ai monaci di questo ordine di portare pater
nostri di corallo e d'ambra , entrambi materiali molto apprezzati 
nel medioevo, e una decisione analoga venne emanata anche dal
I'ordine di S. Agostino nel 1290. Simili divieti erano adonati anche 
dai singali comuni nei confronti dei loro abitanti e nel XIV seco
lo un elevato numero di citta catalane decise per tale provvedi
mental;. Per i rosari destinati alla gente di modes!e possibilita 
economiche venivani utilizzati materiali piG economici , principal
mente legno, osso evetro, anche se in questi strati vi furono 
aJcune eccezioni. II santo calabrese Francesco di Paola (1416
1508), favorita di Luigi XI, distribuiva tali parernostri c1i legno ai 
propri seguaci, mentre la regina Carlona di Savoia nel 1483 men
ziona nel proprio testamento una collezione di patemostri in 
legno di vischio. Alcune produzioni di rosari in legno erano par
!icolarmente richieste come quelle di Saint - Claude nei monti del 
Jura e proprio questa regione che, durame il basso medioevo, era 
celebre in tutta la Francia per i manufatti di legno. Tra imateriali 
frequentemente usa ti per la produzione dei grani figurano anche 
1'0550 e la pasta vitrea, come del resto dimostrano iriscomri 

25 [bidem, p. 344 archeologici. Giovanni de Magnavia, vescovo di Orvieto, dettando 
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nel 1365 dal letto di mone il proprio tesramenro, laseia tra I'altro, 
anche una ''ji/za di palemosLri di veLm ed'avorid'. Tra i materiali 
meno pregiati il pili costoso era la madre perla, generalmente 
accessibile nel medioevo. Una corona con grani di madreperla, 
con vaghi piu grossi di cora llo, fu lasciato dalla preeedememente 
memionata regina Carlotta. Numerosi patemostri, in primo luogo 
quelli eseguiti in materiali piDpreziosi, avevano i grani divisori di 
diversi materiali efatture, mentre i tratti terminali recavano i fina ti 
di fonme panicolari odecorazioni, quali bottoni e ciondoli, spes
so sotto fonma di staruine di santi o crocenssi. Come casa estremo 
di ossessione con i rosari riporto il re Renato d'Angio che nel 
1145, durante le festivita organizzate da lui stesso a l\anc)" venne 
accusaro di perdere tempo sgranando "dozzine di paternosui a 
filo". Nel 1476 egli acquisto un mucchio di grani di patemostri di 
corniola (varieta di caicedonio), presumibilmente per infilare 
collezioni di corone sui nasui. La frequenza dei rosari con grani 
d'oro nel corso del Trecento incomincia ad aumentare e, oltre ai 
piu elevali strati sociaIi, venivano utilizzati anche da i cavalieri , Ja i 
commereianti e dalle loro dame e consorti. \lei XlV e XV secolo 
in Gran Bretagna, soprattutto nella regione di York, venivano 
redatti numrrosi testamenti contenenli riferimenti relativi ad esem
plari di questo genere di patemostri. Una situazione simile si era 
\eriRota anche in Francia e un esempio -inten'ssante eil casa del 
saceruote protestante Frere Olivier Maillard (tl 502) che Jurame 
una predica con una notevole dose di irooia, invito i propri par
rocchiani a rinunciare alle ricchezze, alle amanti, agli anelli e ai 
paternostri "che sono d'oro eche voi p011ale 110n per la devoziane, 
ma per vanilii". Le menzioni di corone con grani d'argento sono 
relativamenre rare, anche se di ceno erana piu frequenti. Una 
fonte veneziana fa rla di una collezione di grani sferici dei pater
nostri d'argento! . 

Tra i materiali per la produzione dei chicchi di valore equiva
lente aU'oro, venivano annoverati i coralli e l'ambra, la cui pro
duzione e I'estrazione ddla materia prima in certe regioni e in 
ceni periodi assunse le dimensioni di una vera e propria industria. 
Grani e patemostri di corallo appaiono di frequeme nei testamenti 
delle regine e de lle donne dei pili alti strati dell 'ordinamento feu
dale. Come esempio riporta il testamenta della regina portoghese 
Beatriz del 1358 in cu i scrisse "i miei grani di corallo che mi sono 
stali regalali da mia jiglia, regina d'Aragona" e I'elenco dei heni 
deUa duchessa di Borgagna, Margherita delle Fiandre, redatto 
dopo la sua mone nel 1405 in cui vengono indicate circa 70 
collezioni di gr#!i di cordIlo. Gli esempi piu antichi li troviamo 
nuova mente a Pa rigi dove, attorno alla metil del XlII secolo, SOfSe 
un importame centro di lavorazione dei gra ni di corallo per i 
paternostri e si formarono quartieri panicolari in cui lavoravano 
anigiani specializzati nella produzione di questo tipo di corone. Il 
luogo piu rilevan!e per la produzione di rosari di corallo era 
Barcellona perche la pesca di queste concrezioni nel tardu medi0

evo divenne, di fatto, il monopolio della dinastia aragoneser, 
anche se nel Dueceoto i genovesi rappresentavana una fone coo
colTema. L'elevata rilevanza di questo artigianato e tL'stimooiata 

26 Ibidem, pp. 345-346 
r Il coralloj ollre che presso :<.::! coste 
catalane) veniva pescato ancbe in 
Corsica, Sardegna e lungo Je casLe 
berbere dove ne veniva eSLralla la 
varieta pio pregiata . 
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dai frequenti divicti di esportazione di attrezzature per la lavo
razione del corallo (mole e altri strumentil che, nell'Jrco del XV 
secolo, portarono isovrani catalani ad emanare nei confronti degli 
stranieri, divieti per la pesca di corallo lungo le coste della 
Catalogna. Allli impontanti mercati di corallo si trovavano a 
Costantinopoli e Messina, mentre i centri di lavorazione sorgevano 
a ",a poli, Genova e Marsiglia. Nel 1477 a Genova operavano 
addirinura 24 maestri coralIai che entro la fine del Quattrocento 
riuscirono ad ottenere il permesso di costituire la propria gilda 
dota ta di uno statuto. Questi maeslri corallieri, oltre ai grani per i 
rosari, producevano anche altri gioielli tra cui predominavano pic
coli monili a forma di spada (cosiddetti spadettt) che le donne 
genovesi portavano sul petto. II gia menzionato Renato d'Angio, 
negli anni attomo al 1470, aveva al proprio servizio diversi maestri 
corailleurs e la lavorazione del cOt'allo a Marsiglia raggiunse 
I'apice nel XVI secolo. Alcune cina della Renania e della regione 
dd Jura avevano propri maestri corallai. Ancora nel 1260, nel Livre 
de mesliers pangino, nel quale Etienne Boileau unifico le nonne 
di diverse gi lde, si parla della specializzazione tra maestri che pro
ducevano corone da preghiera: alcuni fabbricavano grani di 
corno, alcuni di coralli e madrepeda e altri di ambra egagate 

[ paternostri con chicchi d'ambra raggiungevano prezzi piut
rosto elevati, dovuti in parte anche all'aroma dolciasrro emanato 
da questa materia prima naturale che si presenrava in diversi col
ori: bianco, giallo e rosso. In questo senso, il rilrovamenro di un 
paremosre r pregiato d'ambra gialla a Cork in [rIanda, epreziosis
simo. L'oggerto estato datato atrorno al 1260, epoca a cui risale 
un analogo esempIare trovata sempre in [danda, ne lla localita di 
Waterford . Attualmente questi due tipi di eorone, alm,'no secon
do le mie conoscenze, rappresentana iritrovamenti archeologici 
pilI antichi effettuati sul suolo europeo. l'ambra, resina fossile nat
ura le, proviene principalmente dalle coste orientali del Baltica 
che, nel XI lI secolo, con la conqu i~ta della Prussia orientale, 
entra rono a fa r parte del dominio dell'ordine teutonico. Questi 
monaci - eavalieri nel 1213 imposero il monopolio sull 'ambra 
obbliga ndo runi coloro che la raccoglievano a consegnarla alPor
dine. JI conunercio \'cro e proprio (' ra nelle mani dell'Hans" e, 
pentanto, lubeeea nd Trecento divenne centro di produzione 
delle corone in ambra. I maestri locali avevano una loro speciale 
gilda che verso il volgere del XIV seeolo conrava atromo a 40 
memhri. Loro acquistavano l'ambra da i teuronici ed espontavano i 
prodoni finiti in diverse pani del vecchio continente l commer
cianti anseatici avevano corporazioni a Bruges e Venezia c, pro
priOdalla cina lagunare, vendevano vaghi d'ambra infilati su nas
tri in tutta l'Italia e il Mediterraneo. lpaternostri d'ambra erano 
una merce che garantiva profitri considerevoli presso le coni feu
dali europee del rardo Trecento e del Quanrocento. I documenti 
provenienti dalle nostra cina della costa, di cui padero nel prossi
mo capitolo, eonfermano tale commercio. 

Mentre l'Eu ropa settentrionale si stava specializzando nella 
produzione di corone di grani d'ambra, i maestri veneziani diven
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nero celebri per i loro chicchi di vetro e di cristallo. QUi i pater
nostri erana noti anche come margaritieri (nome con cui veni
vano indicati i produttori di perle di vetro). [ maestri margaritieri 
erana riuniti sotto la guida dei vetrai per i quali Venezia era 
ampiamente conosciuta28 Cosi i pirati napo!ctani nel 1327 cat
rurarono una nave veneziana che trasportava le meTCi dei pisa ni 
al loro agente siciliano di \4essina. Trd le varie mercanzie si fa 
menzione di 1200 paternostri con grani di cristallo. Le corone 
,rano un importante articolo del commercio venc:ziano come 
riconobbe nel 1479 anche il (ronista fi orentino Benedetto Dei, 
solitamente poco ineline alla Serenissima. Gli artigian i specializza
ri nella produzione dei rosari conquistarono fama ancbe grazie 
alla produzione di grani di filigrana d'oro come testimonia anche 
un documento del 1405 in cui si legge che 5 completi di pater
nostri di Margherita di Borgogna avevano gran i di "stile 
veneziana". Un altro centro rilevante di produzione di grani in 
vetro per le corone era la Boemia sud-occidentale. 

Esistono numerosi documenti, risalenti al piu tardi entro il XV 
secolo, in cui si fa riferimenta alle corone con chicchi di pietre 
preziose e semipreziose (diaspro, caJcedonio e simiJi), tra le quali 
anche la gagate raggiungeva prezzi elevati. Nella lavorazione di 
questo materiale si erano specializzati gli art igiani del grande san
tuario di S. Giacomo di Composldia (fig. S) poiche i luoghi di pel
legrinaggio erano centri natuca li di produzione di rosari Quelli 
provenienti da Compostella spesso recavano i grani divisori a 
forma di conciJiglia, nota anche con il nome di capasanta, oppure 
un'incisione raffigurante tale mollusco. Questo commercio era tal
mente reddilizio che ipaternostri , OIIVero i grani, venivano 
prodotti per il mercato "cristiano" persino nei lerritori onomani. Il 
re Renato d'Angio, gia piu volre menzionato, acquislo nel 1477 da 
un commerciante marsigliese due patemostri, di cui "uno turco, 
[,altro di com io!a, assieme ad altri gioielli dal Levantt!' La dif
ferenza tra i paternostri e irosari piu tardi traspa re mollo chiara
mente da un documento della mera del Cinquecento che testimo
nia I'alta redditivila del commercio di questi oggeni devozianali 
nr lla chiesa di GmLind in Svevia, meta di pellegrinaggi, dove si 
trovava un centro artigianale della produzione di corone. QUi 
venivano prodani "paternost ri di cristallo, d'ambra e d'osso da 
essere portali attorno al collo o per rosari"29. 

AIeuni individui possedevano inlere collezioni con diversi lipi 
di paternostri di ampia va rieta di COSLO. Un ottimo esempio di 
quesla tendenza e I'elenco di merci del 1381 di Adam Ledyard, 
gioielliere londinese, che possedeva un cofanetto con 4collezioni 
di paternostri d'ambra bianca clel valore di 28 scellini, 16 
collezioni di paternostri d'ambra del costa di 20 scellini , un pater 
nostro di gagate e i di corallo di 10 scell ini, 6coUezioni di grani 
di gagare di avemaria con grani divisori del paternoster di argen
to dorata, del valore di 8 scellini, e 38 diverse collezioni valutate 
38 scellini. Ledyard possedeva, inaltre, 14 collezioni di chicchi di 
avemaria di vetro azzurro, con paternostri d'argento dorato, il cui 
prezzo ammontava a 3 scellini e 4 pennies, 28 collezioni di pater-
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lS G. ~lARlACHER, Vein del Rina
scimenlo. Milano, 1963, p. 32. Citata 
secondo A. KISIĆ, Nešlo o trgovač
kom brodu kaji je nastradao u 
Koločepskom kanalu kod Dubrovnika 
krajem XVII. ili početkom XVlll. sto
l jeća, Anali Zavoda za povijesne 
znanosti JAZU XiX XX, Dubrovnik, 
1982, p. 160, nota 45. 
29 R. W. LlGHTBOWi\, op Cil , pp. 
347-349 
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]v rbidem, 349 
31 L'espressione coniata dalla parola 
Balasian (halas in inglese, balais in 
francese, dalla parola araba balakhsh
rubino), con cui Marco Polo chiamo 
un'area dellAsia centrale, indica un 
varieta di rubina di colon.: rosa-rosso, 
qualche volta wndeme a sfumature 
araneioni . Cfr. Webster's Universal 
Dictionary I, New York 1957, p. 184 , 
s. v. bal'as, ba-lass' 

32 R. W. LIGHTIIOWN, op. cir. , pp. 

350-351 


nostri di gagate de llo stesso valore, 15 collezioni di patemostri di 
ciliegio e 5 d'avorio per bambini dei vaJore di 5 scellini30 
L'opulenza generale delle corti feudali del Trecento si era tispec
chiata anche neUe preziose corone appallenute ad alcuni membti 
delle casate regnaOli e di famiglie feudali in vista . [Jna testimoni
aoza di tale tendenza e I'inventario dei beni di Maria d'Ungheria, 
vedova di Ca rlo II di Napoli, redatto nel marzo 1323, poco prima 
del suo decesso. Lei possedeva un elevato numero di patemoster 
di gagate, d'ambra, grani grossi d'ambra, d'ambra con ch.icchi divi
sori di ca lcedonio e cOl'a llo, di corallo e ambra. Tuttavia , tutte 
queste corone venivano messe in secondo piano dalla splendore 
delle sue collezioni di grani d'oro con elementi di divisione di zaf
firo e grandi perle, oppure da quelle di perle con chicchi divisori 
di rubino spinello o balasciolj, e alcuni rosari di gagate con 17 
grandi perle in funzione di grani divisori. Nella raccolta di diversi 
tipi di contapreghiere, Maria fu superata dalla nipote Clt':mence 
d'Ungheria, regina di Francia . Uno dei suoi paternostri consisteva 
di 48 grani di grandi perle, 6 di zaffiri e 12 grani divi.sori; I'altro 
era composto da 92 perle, 5 balasci e 5 zaffiri , Nella sua ricca 
collezione figuravano anche altri esempiari pregiati come, ad 
esempio, quello con 101 perle e 12 grani divisori d'oro oppure un 
altro di grani d'oro con 10 vaghi divisori di zaffiro. La sua corona 
piu modesta consisteva di sole 5 perle scozzesi con grani divisori 
d'argento. Per una maggiore comprensione del valore effettivo di 
questi contapreghiere di valore riP0l10 il testamenta di Giovanna 
di Bretagna del 1361. In esso vi ela desetizione di un paternoster 
con 50 perle pregiare, 4 rubini spinello in funzione di grani divi
sori e uno zaffiro tenninale, per il quale Giovanna sborsa I'enonne 
somma di 450 fi orini d'oro. Gli esempiari sin qui menzionati ci 
pennettono di compr~ndere meglio il motiva per cui questi ogget
ti di pregio erano un dono in voga per omaggia re le dame altolo
cate della societa feuda le (fig. 6). Questa usanza etestimoniata da 
numerose fonti scrine pero che in questa sede non possono essere 
presentate per intero, II crescente benessere della borghesia tar
domedievale e l'arricchirnento delle fam iglie patrizie nei centIi 
urba ni metlitenranei portarono alb comparsa del fenomeno del 
tutto consueto per gli homines nouos di tutti i tempi: anche loro, 
volendo equipararsi neUo splendore esteriore con le stirpi reg
naOli e le maggiori casate feudali, incominciarono ad acquistare 
gioielli preziosi tra i guali spesso spiceavano proprio i con
tapr~ghiere (cfr. con corone d'ambra e coraUo nell'inventario del 
1385 dei beni dello zaratino Mihovil Petrov, commereiante all'in
grosso, ripol1ato in seguito tIa gli esempi del nostro paese). Tali 
fenomeni spesso vengono evidenziati da documenti che vietano 
di portare questi oggetti devozionali in vista. "el 1368, ad esem
pio, i consiglieri del comune di Barcellona vietarono alle ricche 
nobildonne di indossare i patemostri di perje e un provvedimen
to analogo fll emanato nel 1426 da i consiglieri di Siena'!. Le 
diverse tipologie dei patemostIi, dovute principalmente alla vari
eta tlel numero di grani, venivano portate artomo alle spa IJe, al 
collo, in vita appesi aIJa fibbia , sui braccialetti (paternostri cotti) 
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Fi::.:. . 6. Bollega dl gioielliere, miniatum 
jiamminga della jina del XV seco/o 

Fig. 7. Pendaglio della corona di gmni 
argentei dorati. German/a mendiona!e ~ 
Slizzera, htizio del XV see%. 

ll lbidem, p. 35 1. 
}i Lightbown ri fe risce inaltre una serie 
di dettagli interessanti dalle fonti 
dd l'Europa occidentale, pri ncipal
mente ingleSl e fra ncesi, nonch" un 
eleneo di letteratll rJ , pilloosto ampia, 
da cui attinse i dati, ma cio supera di 
gran llloga lc esigenze del presente 
contribulO. 
l; ,\ i. BARADA, MonlImenla Traguri
ensia III-JI. 11/1, Zagreb 1948, 1950 
Ibidem, Trogirski Spomenici (a cura di 
M. Berket) Split 1988 

212 



T. BURiĆ, I ritrovClmellfi piu anticbi di rosan""" 

Dati sulle corone nei 
documenti croaN 

3ć Per i dati riguardanti gli anni 
NavantJ deva la mia gratitudine al 
collega Mladen Ančić dello Zavod za 
povijesne znanosti HAZU (Istituto di 
sIOna dell'Accademia Croata di Scien
ze e di Belle Ani) di Zara che mi ha 
gentilmente ceduto le proprie note 
tratte dai documenti sinora inediti. 
37 J. :, rJPIŠIĆ, Inventar dobara 
zadarskog patricija Grizogona de 
Civalellis iz 1384. godine, Zbornik 
HistorijskoR zavoda JAZU 8, Zagreb 
1977, p 390 
38 Ibidem, In"~ntar dobara Mihovila 
suknara pokojnog Petra iz godine 
1385 , Zadar, 2000, pp. 48-49 

divenuti di moda alla fine del XIV secolo, e, addirittura, sui copr
icapi. Una peculiaritil erano i grani peITorati in cui venivano inser
iti ambra, mosco e alcune altre essenze che emanavano un aroma 
dolcia stro. Spesso i paternoslri profuma!i venivano indossati 
anehe per motivi di salute e tale usanza era costamememe pre
seme sino alla fine del medioevo. In quaiche caso ai gra ni o ai 
ciondoli del contapreghiere erano fissate delle rd iquie, ma tale 
consuerudine 10n conobbe significativi sviluppi Alla fine del 
Trecento i grani divisori iniziarono ad assumere forme insolite 
(quadri, leon i, olivc, spighe di grano o d'orzo, margherite, mezze 
lune ece) e si trovavano anche sui paternoster della bassa nobiI
ta. Nel 1416 illascito del cavaliere normanno Yves de Vieux-Pont 
conteneva, tra l'altro, due paternoster d'oro di cu i uno era dotato 
di grani clivisori a forma di zoccoli e di margherite. Richard 
Whittington, borgomastro di Londra, nel 1415 laseio uo completo 
di paternoster d'oro con grani divisori ricopeni di smalra bianco e 
raffiguranti il volto di Giovanni Battista3!. 

Un'al tl"J usanza comune era quella di dotare i paternostri di 
ciondoli come croeefissi o figurine di santi (fig. 7). lpaternostri 
venivano attaccati alle spille o ai medaglioni, in vita o sul petto, 
owero al collo. Tali medaglioni e ciondoli rdppresentavano quegli 
elementi delle collezioni dai quali pili tardi si sVilupparono le 
medaglie che divennero parte, pressoche insostituibilc, dei rosari 
del nuovo evoj.,. 

Nei nostri documenti medievali, in base alle mie conoscenze, 
le prime annotazioni sullc corone risalgono alla fine del XIV 
Appare indicativo, ad esempio, che negli atti nOlarili della citta di 
Trau non vi e aleun testamento o altro documento in cu i si facesse 
eenno alle corone35. Qui cito aleuni esempi dagU atti notarili zara
lini, risa lenti agli ultimi due decenni del Treeento (dal 1384 al 
1398)36 Nell'inventario degli averi del patrizio zaratino Grisogono 
de Civald Us, tra cliversi oggetti figura anche "unum filum siue cor
dam paternostrorum de ambra cum vno maspilo perlanml"37. 
Nell'anno successivo, nel 1385, venne steso queUo che ein asso
luto uno dei piu ampi elenchi dei beni medievali nella nostra area. 
Si trana del documento stilato per il commereiante zaratino 
Mihovil , una delle persone piu abbienti della storia di questa citta. 
Tra gli averi mobili vmgono indicati piu esempiari di corona o 
grani di paternoster: "Jlem carda vna de pater noster de ambris 
fjrossis habens caudam el penda/ia de grana lorta el botonos 
quatuor de perlis unum grossum el alias tres minores cum pater 
noster de ambris grassis nonaglilla ponderis in 10lum ad dictum 
pondus marche unilIS el lrium vncimum: Il testo poi prosegue: 
"Item pater noster de ambrio in vno filo viginti septem grossi pon
deris ad dictum pandlIS uneiantm Irium.", e poco dopo recita: 
"Jtem carda una de seta sanguinea cum una cruce pal'!la aTf5entea 
deaurata et cum ImO balone de filo aTf5enteo ad caudam et cum 
pater noster de corallio septem el pater noster de ambra medioc
rtbus cum a/iquibus fjrossioribtlS in eis oCluaginta septemponderis 
in lolum ad diclum pondus unitIS uncle cum dtmidia. ,,38 In sette 
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docu menti inediti degli anni '90 si fa cenno a corone con la con
sueta espressione latina pater nost&r, me nIre in allri qualtro viene 
usato il sintagma coroila pater noster. ln due documenti viene 
rispettivamente menzionato, uno per documento, anche vno filo 
perlanIm che poteva essere utilizzato per la composizione della 
corona. l grani infilati in tal modo, che non fonma no ancora un 
contapreghiere, vengono spesso riporlati negli inventari dei beni 
provenienti dalla zona di Zara: "Item vnum fi/um per/arum 
grossarum, in quo filo sunt perle nonaginta OClo."'9 Fili di perle 
analoghi sono menzionati nell 'elenco precedentemente citata degli 
averi di Mihovil, mentrc i singoli gr~lIli di perla, d'ambra , d'argento 
caltri materiali simili vcngono nominali a Za ra anehe nei docu
menti della prima meta del XIV secolo. Nell 'inventario del patrimo
nio di Franjo Varikašić (de Varicassis), figlio di Giovanni, del 1325, 
si parla di alcuni grani che guesti impegno da un ebreo: '1tem est 
apud (udeum peruli tres de mambro el tres de argento. ".] [n 

assenza di prove dirette in altri documenti coevi, tuItavia, non si 
pua affemlafe con eertezza che tali grani fossero ulilizzati per la 
produzione di corone gia in quell 'epoca. Tale ipOlcsi appare, 
comunque, plausibile, in quanto le prime corone in Europa ven
gono menzionate ancora in epoche precedenti. Tutti i patemostri 
citati nei documenti zaratini avevano sopranutto grani de ambru e, 
pertamo, e chiaro che le fonti riportano soll<ln!O corone pregiate 
di lusso (si parla ancbe di un patemoster di corallo) e trascurano 
completamente quelle pili economicbe, destinate al popolo, che, 
come abbiamo visto, potevano essere di legno, os'o e, addirittlIra 
di semplice cordicella. Questa tesi viene corroborata ane he da 
alcuni altri inventari di beni e di teslam~nti zaratini, che coprono 
I'arco di tempo compreso tra il XIV e il XVII secolo, dai guali si 
pua evincere I'entita e il contenuto del patrimonio di a\cuni citta
dini, aristocratici e distrettuali41 . Tra questi figurano soggetti di 
diversa estrazione, professione e situazione patrimoniale. Cia che 
accomuna tutti questi documenti e appare rilevante per I'argo
mento ivi trattata, e il fatta, che nessuno eli essi, nemrneno gli 
inventari, non contiene nemmena un singolo accenno alle coro
ne. Tale situazione confenma la conclusione secondo cui i pater
nostri nelie nostre citta non venivano accuratamente registrate 
trarme quando si trattava di esempiari di materiali preziosi. 

Considerando il commercio di ambra tra i mercanti anseatici e 
Ja citta di San Marco, gia emerso in un passaggio precedenle, si 
pua avanza re I'ipotesi che le corone d'ambra, menzionate dai 
documenti zaratini, fosscro giunte nd le citra dalmate da Venezia. 
Le sfumature cronologiche nella sequenza diacronica indicano 
cbe le corone di lusso nelle citta dell 'Adriatico orientale e, pre
sumibilmente, nei centri dei potenti feudatari croati e bosniaci del
I'entroterra, si diffusero ampiamente, anche se con un ccrto ritar
do rispetto alle citla dell 'Europa occidentale. Una conk'rma indi
retta di questa tendenza e il testamento de ll 'aristocratieo croato 
Paolo Il ŠubiĆ, figlio del celebre bano croato Paolo J, signore di 
BerberiO, sti lato nel 1346. ln esso, oltre a divrrsi possedimenti ter
rieri, sono elencati numerosi oggetti sacrali (crocefissi, icone, cali-

Sla roh ''Valska prosvjeta III/lO (2003) 

19 Ibidem, Inventar dobara zadarskog 
patricija Grizogona de Ci vdellis iz 
13B4 godine, Zbornik HIstorijskog 
zavoda JAZU 8, Zagreb 1977, p. 390. 
40 Ibidem, p. 382, nota 15. eIbidem, 
Invenlar dobara .'fihovila suknara 
pokojnog Petra iz godine 1385., Zadar 
2000, p. 11, nOla 4. La citazione dello 
stesso lesto, riportata da questi due 
contribu ti, differisce in alcuci denagli 
minori. 
" Miscellanea ll-lV, Zadar 1952 (3 
clIra di S. Anloljak). Cfr I'elcnco dei 
doclImenti nell'lndice alle pp. 173
175 
42 v. KLAIĆ, Bribirsb. knezovi od p/e
melJa Šubić do god. 1347 Zagreb, 
1897, pp. 153-157 

43 Cfr gli esempi della nota 7. 

4IJ I. PETR1CIOLI, Jedna Madona blizu 

Jacobellu del Fiore, in I. PETRICIOLI, 

Tragom srednjovjekovnih umjetnika, 
Zagreb 1983, pp. 135-138 
" II dipintO e proprieta del Museo 
archeologico di Spalato, ma era espos
to alla Galleria d'ane della stessa citta
dalmata (il dato mi e Slalo gentilmente 
rifeolo dal collega Arsen Duplančić, 
biblioleeario del Museo archeologico 
di Spalato), dalO che non traspare 
dalla letteratura in cui estato pubbli
calO: G. GAMULIN, Vraćajući se 
QualtrOcentu, in: Stan' majstori tt Ju 
gos/aviji JI. Zagreb, 1964, PP. 13 14, 
figo6. - L PR1)ATEL)-PAVlĆIC, Kroz 
Marijin ruiičnjak. Split, 1998, nota 
167 e r 211. 
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T. BURIC: J riJrovamel1ti phi antichi di rosari .. 

Ra!figurazioni 
(pittura, seultura) 

46 Desidera ringraziare il collega Ivica 
Žile del Dipartimento di Conserva
zione di Ragusa per avermi (omila la 
(olografia della scullU ra in queslione. 
47 R. IVANČEVlĆ - E. CEVC - A. 
HORVAT, GOlika u Sloveniji i Hrvar
skoj, in: Umjetnost na liu jugoslavile. 
Beograd - Zagreb - Y1osrar, 1984, (ig. 
126. 

48 c. rISKOVlĆ, '1igrisove uspomene 

u Splitu, Tkalčićev zbomik fl, Zagreb, 

1958, figg. 1-2. - R. TOMIĆ, Splitska 

slikarska baština. Zagreb, 2002, pp. 

40-43, fig. alla p. 42. 


ci, reliquiari ece.) e libri che egli stesso dono ai francescani di 
Berberio e alla loro chiesa, nonche ad altre pievi e conventi, ma 
tra essi non vi e aleun paternoster42 Anche neli 'alto medioevo le 
corone preziose venivano custodite come parre integrante del 
tesoro della fa miglia e come tali, vengono indicate nei documen
ti, prevalentemente restamenti e inventari. Qui, soltamo a titolo 
illustrativo, riporto il gia citato caso nell'annolazione 7, risalente 
aUa prima mera del Cinquecento e conservato nelle ulrime volon
ta di Peruča Radmilova di Zara, redana il 6 maggio 1530: "ltem 
relinquit predjete n/sice un par ue/unam coronam paler nostro
ntm de corale. ." La corona compare spesso anche neU'evo 
moderno, a paJtire dal XVI secolo, nei documenti scriui e I'esem
pio di Zara gui presentato ne e un'uiteJiore conferma. L'analisi 
approfondila dell 'intera documentazione disponibile, tunavia, 
richieclerebbe un contributo specific04\, anche se questa stessa 
disamina, superficiale dei testamenti e di altri atti pubblicati 
dimostra come tra le nostre fonU non vi siano descrizioni cosi 
ampie e rieche di particolari come quelle degli esempi europei. 

L'aspeno delle corone medievali e di quelle dell 'evo moderno, 
oltre che da i documenti, puo essere edotto in modo ancor piti 
esplicativo con I'ausilio dei ritrovamenti areheologici eattraverso 
le rappresentazioni figurative coeve della pittu ra e della scultura. 
Le raffigurazioni piLI antiche dei contapreghiere da noi, secondo 
le mie conoscenze, risalgono alla prima meta del )0! secolo Si 
tralla di due guadri del pittore veneziano Jacobella del Fiore: uno 
della Madonna con Cristo a Zara e I'altro a Spalato con la scena 
del "Fidanzamento di S. Cateeina". In entrambe le tele, ai piedi 
della Yerginc. edipinta la piccola figura della donatrice inginoc
chiata che tiene in mano una corona. JI quadro di Zara rientra tra 
le sue opere pitr tarde, le ultime delle quali si datano al 143944, 

mentre quello di Spalato fu dipinto nei primi due decenni del 
QuanrocenIo e, dunque, dovrebbe essere antecedeme alla tela 
zaratina'05 Un altro esempio e la scultura a runo tando di S. 
Gerolamo dei fratelli Petrović del 1499 (fig. 8)46, nella variante 
iconografica con paramenti cardinaliZi, sul porrale della chiesa 
francescana a Ragusa4- . La determinazione tipologica preeisa di 
queste rappresentazioni figurative piu antiche del )0! secolo non 
e possibile ma, in ogni caso, si tratla di esempiari di corone piG 
brevi, che non superano meta salrerio e, stando alle dimension i 
dei grani - ovviamente se riprodotti in modo fedele - sembra che 
si trani di patemostri , in quanto privi di grani divisoJi. Questi due 
tipi di corona sono chiarameme raffigurati sui monumenti funer
ari in Inghil terra del )0! e clell 'inizio del XVI secolo (figg. 9-1O) 
lln'altra riproduzione dawero esempIare della corona e quella sul 
rirrauo del celebre spalatino Tomaso 'ligris, vescovo di Skradin 
(scardonal e Trau, opera del pittore Lorenzo Louo del 152748, I 
vaghi sferici rappresenrati su questo dipinto, nonche quelli rin
venuti in una delle tombe nel complesso del conventa frances
cano su Poljud a Spalato, sono coevi (di questo argomento par
lero pi li ampiamente nella parte del testo dedicato ;J lIo srudio 
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StaroiJrvatska prosvjeta 1II130 (2003,) 

Fig. 8. Corona sulla Slatua di S. Girolama 

mjJigllrato sul portale della cbiesa 

frallCescaM a Ragusa, 

opera deifratelli Petrovit del 1499. 
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T. BURIC, J rilrovamenli piu antichi di rosan' .. 

Fig. 9. Rappresrmtaz;une delle corone 

~maschili "e 'femmmili "con grani del 


patemostN delle statue sulla tomba di 

Richard Beaucbamp di W01"tvick, 

1443 - 1464. 

Fig. ]0. Lastra fun-erana a bassonlievo di 
Thomas Pownder edella conso11e con 

rappresen.lazioni di coroneanaloghe a 
quelle rlnvenute cl Putalj". 
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Fig 11. Proposta cli ricostruz!one della 
corona di puraU. 

delle analogie) e fanno intendere che si tra lli di contapreghiere 
con grani dd patemOsltr anche se, almeno per il momento, - a 
causa dello studio general mente scarso di questo argomento - mi 
vedo costretto a lasciare aperto il quesito in relazione a quanto tali 
rese figurative siano raffigurazioni fedeli di questo tipo d'oggetto. 
A favore dell'idea che, tuttavia, si possa trattare di contapreghiere 
con grani di tipo paternoster, depongono alcuni quadri eaevi del 
XVI e del XVII secolo in cui si nota una raffigurazione alquanto 
reale della corona del cosiddetto salterio di Maria cl 50 grani), 
ovvero della sua meta (75 grani) eioe della tipologia presumibil
mente analoga a quella dell'esempiare linvenuto a Putalj e, al fine 
di corroborare questa IL'si, propongo alcuni esempi. Dall 'inizio del 

9 G. GAMUUN, Neki problemi sred
njotalijanskih škola u Slrossmayerovoj 
galeriji u Zagrebu, Peristil 111954, pp. 
113-117, figo 9. 
50 I. PRIJATELJ - PAVlČIĆ, op. cit, 
figg alle pp. 87 e 98-99 
5i JI quadro per il momento non e 
ancora stato dauo con preci<ione 
come, de; resto, non e stato fi ~'\3 to 
I'anno esatto della mOlle del ,uo 
autore tra il 1663 e il 1675. Cfr. R. 
TOMIĆ, op. Cil ., pp. 67·87. 
;2 K. PRIJATEL), Dvije Ridolfijeve pale 
"Gospe od ružarija" II Dalmaciji, 
PerisIi/8-911966, pp. 118-120, figg. 1
2. 

j3 G. GAMULIN, Vraćajući se Palmi 

Mlađemu , in: Slari majstori tt 


Jugoslaviji II. Zagreb, 1964, pp. 72-73, 

figo 44. 

j4 I nominali tardabizantini in fun

zione di ciondoli sono prescnti nei 

corredi funerari sino al XVlllsecolo. 

Un esemplare estato rinvenulo in una 
tomba del 1756 a Lisgnano neli 'Istria 
meridionale. Cfr. O. KRI'>JJAK, Grobni 
prilozi iz crkvice Majke Božje od Kuj 
kod Ližnjana, Ližnjanski zbornik, 
Pazin, 1997, p. 74, figo alla p. 79. Si 
tratta di una scyphata di A1essio 111. 
Angelo 0195-1203) La gra titudine per 
questo dato va alla collega Ondina 
Krnjak del Museo di .Ircheologia 
de1l'lstri" " Pola . 
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T. BURJ(, J ritrovamenti jJhl antichi di rosari . 

La ricostruzione della 
corona di Putaij 
e le sue analogie 

Cinquecento abbiamo una bella immagine della corona avvolta 
attomo al corpo del piccolo Cristo oel quadro "S. Caterina racco
manda il donatore alla Vergine" del piuore veneziano Antonio 
Solari, detto Lo Zingaro, attualmente custodito nella Galleria 
Strossmayer dell 'Accademia Croata di Scienze e di Belle Arti a 
Zagabria49 Una corona analoga sembra che sia rafngurata anche 
nella mano della Madonna suIla pala d'altare della Signora del 
Rosario nella chiesa domenicana a Trau, dipinta da Giovanbattista 
Argenti nel 160050 La prima meti del Seciento ci diede diverse 
rappresentazioni pittariche della corona come, ad esempio, quel
la del dipinto della Madonna con il bambino e S Antonio di 
Padova nel convento di S. Chiara a Spalato. Su questa tela, 
attribuita a Matci ['ončun (Ponzonil, la vita di S Antonio inginoc
chiato e cinta da una corona che si pua chiaramente identificare 
con quella di Putalj: le sequenze di dieci grani dell'avemaria sono 
separate una dall'altra da un vago di dimensioni maggiari del 
patemoster51 Altra raffigurazione reale della corona (addirittura 
tre esempiari) si trova sulla tela di Matteo Ingoli "La yladonna del 
Rosario", nella parrocchiale di Almissa, realizzata aUomo al 1625. 
Allo stesso periodo, all'incirca, risalgono anche le due pale d'altare 
del veneziano Carlo Ridolfi 0549 - 1658) ove compare la stessa 
composizione in cui Maria tiene la corona nella mano destra, 
mentre con la sinistra cinge Cristo. en 'luadro si trova nella pieve 
di Nerežišća sull 'isola di Brazza e I'altro ć collocato nella chiesa 
domenicana a Sebenico52 Infine, vorrei ricordare ancara un'altra 
bella rappresentazione della corona nella chiesa delle orsoline a 
Lubiana sul dipinto intitolato "La Vergine con i santi", che Palma 
il Giovane realizzo prima dell 'anno 1600. Qui la corona fissata alla 
vita di S, Francesco termina con una croce che funge da ciondo
lo finale 5l. 

La corona di Puralj e conservata quasi in toto, fatto che per
mette una ricostruzione rdativamente esatta (fig. 11). I suoi grani, 
le barrette divisorie e il pendaglio terminale sono stati eseguiti in 
osso, non ancora ciassif1cato. 1vaghi, di forma leggermente oblu n
ga e di dimensioni con variazioni minime, sono decorati con pro
fonde scanalamre, disposte a spirale. Su un numero consistente 
dei grani e su due barreue divisorie si sono conservate tracce di 
colore rosso SCutO. Parri integranti di questa corona sono ancora 
una medaglietta bronzea, recante raffigurazioni con carattenstiche 
stilistiche rinascimentali, e, presumibilmente, la scyphata comne
na danneggiata e riutilizzata come pendagli054 Lubicazione del 
reperro nella sepolmra dimostra, senza alcun dubbio, che la coro
na in origine era indossata attomo alla vita, anche se estata rin
,enuta leggermente sparsa in seguito alla perdita di connessione 
dei singoli grani avvenuta nel tempo. In base agli elementi sin qui 
raceolti, si pua conciudere che il rilrovamento di Putalj appartiene 
alla tipologia di corone, consistente della meti del salteno mari
ano, spesso rappresentata nelle raffigurazioni eoeve a quelle citate 
nel capitolo precedente. Poiehe il filo di cannessione della coro
na si e deteriarato e i suoi grani e pendagli si sono sparsi, la 
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neostruzione proposta puo adeguatamente nevocare il suo aspet
to originario La disposizione sostanziale appare chia ra : le sequen
ze eli IO chieehi minori, utilizzati per la recitazione dell'Ave Maria, 
sono imercalate da un grana piu grande per il Pater Noster. La 
tomba fu disrurbata ancora anomo alla metii del JO( seeolo dalla 
costfUzione di un muro di eontenimento a secco. Tale intervento 
distrusse aU'incirea la metii deUa sepoltura e, di conseguenza, si 
puo ipotizzare che una certa quantitii, anehe se limitata , di grani 
ando persa. Per la ricostfUzione proposta, piu precisamente, 
manea un vago del parernoster e 6 ehieehi dell'avemaria che, con 
i 6 paternostri e le 62 avemarie esistenti, formano in totale una 
serie di 75 elementi che corrispondono esattamente alla meta del 
salterio mariano. A1l'intemo di un contapreghiert cosi impostato, 
naturalmente, vanna collocate anehe le barrette divisorie e le 
metiaglie. Ritengo che la ricostruzione proposta sia quella piu 
plausibile, anehe se nella parte terminale sono possibili minori 
modifiche che, tuttavia, non dovrebbero sconvolgere in misura 
maggiore la elisposizione sastanziale dei grani. 

La corona di Putalj, nonostante la gia ribadita rarita di tale eat
egoria di repeni areheologici, non e il primo ritrovamemo di 
questo genere effettuato nelle nostre zone. II ritrovamenta piu 
antico di un e,emplare, con grani pressoche ictentiei, ri sale 
all'inizio del seeolo scorso Fu rinvcnto a Nona da Luka Jelić che, 
in una tomba nella chiesa di S Croce, trovo 32 vaghi di dimen
sioni quasi uguaJi e recanti decorazioni a mo' di scanalature ver
ticali. Jelić , visto il posizionamemo del repeno artomo al coila 
dello scheletro, lo considero una collana . Egli , inoltre, trovo 
accanto "all'avambraccio sinistrd' 20 grani perfenamente lisci, 
delle dimensioni pressoche analoghe, e li inte1preto come brae
eialerto. La tomba in questione restitui anche elementi divisori 
oblunghi, simil i alle barrette della corona di Putalj. Jelić dato 
entrambi i repeni, che defini davono, nell'allo medioevo, piu pre
cisamente nel perioda che segui la costruzione della chiesa." 
Dall'ampia descrizione della sepoltura e dei rirrovamenti, appare 
chiaro che si tranava di piil deposizioni, avvenute in un ampio 
arco di tempo, teoria eonferrnata anche da due distinti strati di 
ioumazioni. La collocazione dello strata inferiore , nel quale 
furono rinvenuti i vaghi simili a quelli di Putali, nell 'epoca altome
dievale e inaceenabile per diversi motivi. In primo luogo, accanto 
agli scheletri vennero alla luce anche ilaceni deUe casse lignee e 
persino alcuni frammcnti di lessuro. Jelić, inaltre, documenta 
anche il ritJ'OvamenLO "di diversi pezzetti di ferro, PUr1roppo, del 
tulio corrosi dalla rnggine, e di un anetld' . I "pezzetll di ferro non 
sono altro che i resri degli aghi lItilizzati per ferma re i sudari in cui 
venivano avvolti i d~funti e sono analoghi a quelli emersi dalla 
tomha con la corona di Putalj e dal cimitero l1rdomedievale a 
Bisko nella regione di Cetina56 Infine, anehe I'anello, gia a prima 
vista puo essere cons iderata un ripico prodorto dell'oreficeria gOl 
ica del bassomedioevoS7, e pertanra, tuni gli elementi sin qUi 
addorti riconducono alla conclusione che si tra tI i di una depo
sizione delta rdo XV, o addir irtura del XVI secolo, utilizzata anche 
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S5 L JELIĆ, Dvo,~ka kapela sv.K,"iža u 
Ninll. Zagreb, 1911 , pp. 10-12, Tav 
XlV!fig. 22. I repeni, punroppo, sooo 
andati persi gia da tempo come mi e 
stato confermato da Ua coUega Marija 
Kolega, direttrice del Dipart imento di 
arcbealagia a 'Jona e, in questa sede, 
colgo I'occasione per ringraziarla di 
questi dati. 
50 T. BeRIĆ, op. cit., p. 229, nota 194, 
Tav. IX, 5.. A. MILOŠEVIĆ, Stećei i 
Vlasi. Split, 1991, p. 36, figg. 2515-7, 
10. 
57 L'anello non e stato prc,o ir. 
coosiderazion(' oeUo studio di diversi 
argomeoti relativi alla citta di Nona o alla 
gioielleria Illedievale in gener.le. Per la 
tipologia di ancll i gotici a Nona efr. R 
JURIĆ, Nakit u srednjem Vijeku in: Nakit 
na tlu sjeverne DalmaCije odprapovijesti 
do dal1/ls. Zadar, 1981, figo 4. 
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58 J BELOŠEVIĆ, Srednjovjekovno 
groblje u okolišu crkve sv. Križa. u 
Ninu, Radovi Fi/ozofskog fakulleta 11 

Zadru 37 (24)11999, Tal'. XX fig. 12. 
59 H. G]I RAŠIN, Kasnosrednjovjeko
vno groblje u Strožancu uz crkvu 
Gospe od Site, Starobro. Prosvj., ser. 
3/24, 1997, pp. 167, 169, 173. Devo la 
pi" sincer. gra tiIUdine al collega 
Gjurašin per avenni permesso di uti
lizzare quesli imponami repert i nella 
stesura del presente contributo. 

in perioda piu (ardo. Tale fano econfermaro anche dalla s(esso 
studioso che riporta ritrovamen(i di rosa ri nello stra(o superiore 
della (omba in cui sono state rinvenute aleune medagliene del 
XVII secolo. Per la datazione dello strato inferiore al primo evo 
moderno e non all'alto medioevo, fu decisivo il confronto con i 
grani della corona di Putalj. II mo di chicchi lisci, invece, ricorda 
effertivamente i grani di legno del contapreghiere raffigurato sul 
ritratto di Tomaso Nigris, di cui al capitolo su Ile rappresentazioni 
figurative delle corone. Una corona di questo tipo fu ritrovata in 
una delle tombe di Poljud a Spalato di cui parlero successiva
mente, neJl 'ambito della descrizione delle analogie. Nella parte 
introdutliva abbiamo constatato che le corone in Europa venivano 
portate al collo o su Ile spalle e non solo neUa mano o alla cintu
ra, e per1anto, la posizione del riuovamento non edeterminante 
per I'attribuzione funzionale dei grani seana lati. Due barrette divi
sotie e il terminale conico, raffigu rate nella fotografia , inducono 
alla conclusione, malgrado tutto, che si tratla della parte fmale di 
una corona pili breve, dotata di grani del paternoster alla stregua 
delle barretle divisorie e dell 'elemento terminale conico della 
corona di Putalj. A scapito dell' interpretazione del filo con grani 
seanalati come una coilana altomedievale, oltre aUe stringenti 
affinita con la corona di Putalj ed alcuni altri reper1i rinvenuti nei 
dintomi di Spalato che presentera nel prosieguo, depone anche il 
rinvenimento di una co llana nella romba n. 162 del cimitero ubi
cato attorno alla chiesa di S. Croce a Nona. La fatIura dei vaghi di 
questa collana e la loro sequenza corrispondono appieno all'e
paca paleacraata e, di conseguenza, divergona da quelli descritli, 
piuttosto a[linemi a aUa corona di Putalj del XVI secolo58. II sec
ondo filo, quello consistente di grani lisci, fu rinvenuto avvolto 
a[lorno alla mano, fatlo che facilita la sua att ribuzione aUa cate
goria delle corone. Supporre un suo utilizzo come braccialetto 
risuita difficile, poiche nel basso medioevo questi tipi di vaghi, se 
adoperati per la gioielleria, venivano preva lentemente iofilati per 
formare coila ne. La scarsita di ritrovamenti originali rende e ren
dera difficoltosa per lungo tempo ancora, quaisiasi loro analisi, 
cionanostante continuo a sostenere la teoria qui esposta. 

II secondo stretlo parallela per la corona di Putalj, simile a 
quella di Nona, e rappresentato dal ritrovamento di tre diversi 
gruppi di grani di corone nelle tombe bassomedievali e del primo 
evo moderno attorno alla chiesa della Madonna di Sito a Strožanac 
presso Spalato. Questi grani, rispetto a quelli di PutaJj e Nona, 
sono tipologieamente eterogenei, sia per tipa di decorazioni, sia 
per dimensioni , e il lora numero ridono non permette una 
ricoslrU zione completa della forma originaleS9. Alcuni elementi 
inducono addirittura alla conclusione che si tratti di provvisari 
contapreghiere minori , messi assieme dai rimasugli di corone piu 
vecchie. Due gruppi minori (figg. 12 - 13) contengona principal
mente i grani del paternoster e non possono essere compaste a 
formare una corona completa. Tutti i lora vaghi sono rea li zzati in 
asso e recano tre lipi di decorazioni: scanalature ori zzonta~ , rete 
romboidale incisa e grani a fOlma di fiore sbocciato. I chiechi 
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Fig 12-H Contapregbiere lin/mute a 
Strožanac con grani reimpiegali prot.'eni
enti da COfOne pili allUcbe. 

Fig. 14. Complelo di grani di 
Stroianac, presumibilmenle 
comspondenti ad un it.!r;';:'- del sa/feno . 

• 

• ,. 
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i,,' La campagna di scavo e stara effer
ruata solio Ja supelVisione dell'lstinllo 
per la turela dei monumenti di Spalato 
di allora, Grazie alla gentile conces
sione del direnore degli scavi, collega 
dr. Franko Oreb, ho potura esaminare 
Je corone, linvenu!e nel cimitero dis
posto anomo a questa chiesa , e pub
blicarJe, ln questa sede esprirno la mia 
profonda gra!irudine per questo atta 
collegiak, Qui sono stati presi in con
siderazione soltanto due completi di 
corone dalla strato pitl antica, paiche 
vi sono anehe diversi esemplari prove
nienti dalle tombe del XVI[ e del XIX 
secoh 

minori sono lisci e di due dimensioni diverse: quelli maggiori 
sono decorati con tre incisioni al centro, mentre i piu piccoli sono 
dioadomi e simili ai gra ni del terzo completo (fig, 14)' Qui i grani 
piu grandi fungevano da patemostri divisori (6 pezzi), mentre 
queJJi minori (35 pezzi) per la conta deUe decime di avemarie, ln 
questo casa si potrebbe pensare ad un'enrita completa essendosi 
conservati ruui i grani del contapreghiere: tre decine e cinque ave
marie Ubere e sei patemostri. Tutti gli esempIari indicati sono stati 
eseguiti in osso, materiale che Ji distingue palesemente dalle eoro
ne piu tarde, poiche i gusti cambiarono, orientandosi verso i grani 
prevalentemente di vetro o di pasta vitrea, Seppure in questa sede 
la necropoli di Strožanac sia stata presentata in fonma sintetica, 
ritengo che i dati addotti siano importanti indicatori, visto che si 
trana di indagini arcbeologiche modem" corredate da un'ottima 
documentazione, Per questo motivo oserei fomlUlare aleune altre 
osservazioni su i grani da corona rinvenuti nel sito di StroŽ3nac. Le 
tombe che hanno restiruito i fili con minor numero di vaghi con
tenevano una singola deposizione, tra cui un bambino, fano che 
esclude la possibilita di smarrimento di una parte dei vaghi dovu
to a inumazioni plurime, Aquanto pare qui si potrebbe tranare di 
corone brevi, improwisate, owero compaste dai patemostri dei 
completi piu antichi e da qualehe sporadico grano di avemaria, 
Appena nel terza caso si pua parlare di una corona presumibil
mente completa, in quanto trovata awolta auomo aUa mano dello 
scheletro femminile rinvenuto in situ accanto ad altri 8 non in 
connessione (situazione in base alla quale si puo evineere che la 
donna fu I'ultima ad essere inumata) 

Vi sono anche altri rinvenimenti che contribuiscono a fonmu
lare la conclusione secondo eui I'usanza della trasfonmazione delle 
corone e la creazione di nuove con i grani di quelle precedenri, 
non fosse un fenomena isolato, Una eonferma di tale teoria e 
offerta dai reperti restituiti da aleune tombe della necropoli pres
sa la chi(,sa dei SS, Cosimo e Damiano a Kaštel-Gomilica, ln 
questo sito sono stati trovati grani dei contapreghiere con forti 
analogie con quelli di Putalj e Strožanac. La scoperta e stata rana 
dW<lme gli imerventi conservativi condoni attomo alla chiesa nel 
1975, ma e (uttora inedita60 Nella sepoltura n, 14 furono rinvenu
ti 34 vaghi d'osso di diverse forme e dimensioni, da quelli perfet
tameme sferici a quelli allungati (fig. 15) Una parte di essi eorna
to da scanalature diriue o spiraliformi, proprio come i grani di 
Putalj e Nona, mentre soltanto una porzione minore e priva di 
decorazioni. Si riconoscono i chicchi utilizzati per entrambe le 
preghiere caratteristiche: Pater noster e Ave Maria, Quaisiasi ten
tativo di ricostruzione precisa dell 'intera corona risuIta impossi
bile , tunavia le scalfinure, e tanto piu I'evidente usura dovuta al 
lungo utiJizzo dei grani, indicano il loro plurimo reimpiego, con
fenma ndo cosi I'ipotesi proposta, Tutti questi elememi eviden
ziano che questa corona andrebbe data ta posteriormente rispetto 
a quella di Putalj, owero alla seconda meta del Cinquecento o, 
eventualmente, all 'inizio del Seicento, Tra i reperti provenienti da 
quesro cimitero desidero ricordare ancora un ritrovamento (nella 
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Fig. 15. Grani rmmpwgati della 
corona ossea di Ka.ttel- Gomiliea. 

Fig. 16. Conta{m'V,hiere di 
KaJtel - Gomiltea composta 
da chicchi in osso epasla viln'a , 

tomba n. 1) di una corona composta dai resti dei contapreghiere 
antecedenti. L'esemplare in questione appare ancora pio interes
sante vista che, accanto ai chicchi d'osso, (ontiene anche queili in 
pasta vitrea (fig. 16). Per i quartro grani d'osso eda considerare 
uno stretto parallela con i vaghi deU'avemaria della corona COffi

pieta di Strožanac, inal rte e stato rinvenuto anche un piccolo 
pendaglio temlinale in ossa con forti analogie con quello di Pura lj . 
Tra i ehicchi prevalgono quelli in pasra vitrea, in tota le 14, piut
tasta compressi tanto da assamigliare a cerchi . Le lora dimensioni 
variana di poco e il colore di base e I'azzurro con numcrose sfu
matute. Questa corona, a differenza da quella precedeme, non 
comiene i gra ni del patemoster e tale fatto, come anche il pre
pondetante utilizzo di vaghi di vetro, dcpongono a fa vote di una 
da tazione ancora piu tarda, farse addirittura nel pieno Seicento. 
Tuttavia, ai fini di una dererrninazione cronalogica piu precisa dei 
teperti rinvenuti nelle rombe disposte artamo alla chiesa dei SS 
Cosi mo e Damiano, si deve a!tendere la pubblicazione sistemati
ca dei risulrari delle rieetehe61 . 
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61 Per una presentazione sintetica del 
complesso eft. in D. MARASOVIĆ - M. 
S(;MIĆ, Sv. Kuzma i Damjan u Kaštel 
Gomilici, Obnova baštine 1, Split 
1993 
62 T. BURlĆ, Gospa od zdravlja u 
Oriovici, Starohru. Prosvj., ser 3/27 
(2000)/2004, pp. 18-20. 
63A. KISIĆ, Nešto o trgovačkom brodu 
kOji je nastradao li Koločepskom 

kanalu kod Dubrovnika krajem XVII. 
ili početkom XVIII. stoljeća, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti JAZU 
XIX-XX, Dubrovnik, 1982, p. 160, nota 
45, figo 25 
64 Le ricerche sono state condone 
dalla collega Dubravka Čerina, arche
ologa del Dipartimento di Conserva
zione della Direzione Nazionale per la 
tutela dei monumenti storici a Spalato, 
a cui deva i miei ringraziamenti per 
avenni pennessa di analizzare questo 
reperto. 

65 VJ. SOKOL, Sažetak vremena, in: 

Split Mandićeva doba. Split, 2002, p. 

78, Katalog, tav.7, 8, pp. 192-193, in 

cui si trova anche la letteratura prece

dente. 


A favore di un inquadramento pili tardo dei grani in pasta vit
rea ritengo sia opportuno addurre a!cuni argomenti affini e nel 
farlo mi avvarro degli esiti delle indagini archeologiche. La fre
quenza delle corone con chicchi di pasta vitrea appare evidente 
nei ritrovamenti delle sepolture anomo alla chiesa della Madonna 
della Salute (ex S. Giorgio) nella localita di OriOVica, ovvero nel
l'odiema Vinišča, presso Trau. In questo sito, intomo alla chiesa 
romanica del XIII secolo, nel nuovo evo sorse una necropoli le cui 
tombe pili antiche non superano la fine del Seicent062 L'assenza 
di ritrovamenti di corone con grani d'osso a Oriovica indica 
chiaramente che tale tipo di contapreghiere non era pili in uso nel 
corso del XVIII secolo e che il periodo complessivo delloro uti
!izzo va sommariamente ipotizzato tra la fine del Quattrocento ed, 
eventualmente, la prima meta del Seicento. Eovvio che in questa 
datazione va preso in considerazione anche il reimpiego di aleu
ni vaghi pili antichi per comporre nuove corone. La proposta di 
coUocazione cronologica e avvalorata anche dal rinvenimento di 
chicchi di vetro per la produzione di corone tra il carico di una 
nave naufragata nei pressi dell'isola Koločep nel tratto di mare 
davanti a Ragusa63. Tra le merci trasportate dal veliera, datate alla 
fine del XVII o aU'inizio del XVIII secolo, e emerso un eonsistente 
quantitativo di grani per le corone di pasta vitrea e di vetro, in una 
ricca varieta di forme, di dimensioni e di decorazioni. Rimane 
inconfutabile l'opinione che le corone con chicchi in vetro o in 
pasta vitrea, nonostante la loro produzione a Venezia ebbe inizio 
nel XVI seeolo, vengono trovate neUo stesso strato o neUa stessa 
sepoltura, associate a grani in osso ehe eontraddistinguono chiara
mente proprio gli strati del Cinquecento. Per tale motivo possiamo 
attribuire le corane con vaghi d'osso aUa produzione dei maestri 
artigiani rinascimentali che suUa nostra costa precedette quella dei 
contapreghiere con grani di vetro e di pasta vitrea. 

In occasione degli scavi di conservazione anomo aUa chiesa 
della Madonona degli Angeli a Trali, neUo storico sito di Malo 
polje, in una tomba evenuto aUa luce un vago in osso con 
seanalature verticali, analogo a quelli di Nona, Strožanac e Kaštel
Gomi!icaM Con un solo grano a disposizione, tuttavia, non si pua 
formulare nessuna ipotesi, ma e indubbio che tale vago cor
risponde per dimensioni a quelli deU'Ave Maria e che, con ogni 
probabilira, rappresenta il laeerto di qualche corona del XVI sec
010. In questo easo, comunque, e pili importante il sito, in quan
to contribuisce aU'incremento del numero dei luoghi in cui 
emerge questo tipo di prodoni artigianali di carattere sacro. 

Accanto agli esempiari di corone d'osso e di pasta vili'ea meri
ta ricordare un altro contapreghiere con grani di legno di rosa, di 
eui si sono salvati solo 7 pezzi, attualmente custodito presso il 
convento francescano di Poljud a Spalato (fig. 17). Questa corona, 
seppure frammentaria, presenta le fondamentali caratteristiche 
stilistiche ed estata datata - tra l'altro - con l'ausi!io di analogie 
neUe rappresentazioni figurative del XVl secolo (tra cui anche il 
ritratto di Toma Nigris) e del sopra descritto contapreghiere prove
niente da S. Croce di Nona65 
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Fig. 1:. GranI de/Itl CrlfQ1W rilllienufa a 
PoUl/d, le!; llo di rosa, XVI secolo. 

Con ques'ultimo sito ho conciuso la citazione delle local ita di 
ritrovamenta di corone o di singali grani del tardo media evo e 
del primo evo moderno in Dalmazia. Con il presente contributo 
desidera incentivare i nostri archealagi a dedicare maggiore alten
zione agli strati del nuovo evo affinche, nell 'ambito delle indagi
ni, inizino a pubb!icare sistematicamente i repeni rinvenuti, tra i 
quali le corone rapprescnteranno seniaitro una delle categorie 
piu rilevami. 

Sino ad oggi corone in ossa, o parti di esse, sono Slale comp
lessivamente rinvl'Jlute in cinque siti, tuni ubicati nel comprenso
rio di Spalato o di Tra ll , ad eccezione di S. Croce a Nona. La mag
giore concentrazione di ritrovamenti si ha neli 'area di SpaiaLO ove, 
nelle LOmbe del convento francescano di Poljud, si e registra10 

anche un ritrovamento di grani !ignei simili a queUi in ossa, 
owero analoghi a quelli della seconda corona di Nona. [ repeni 
di Pucalj e di Stroža nac sono stati datati con sufftciente precisione 
alla fine dd XV e al XVJ secalo e allo stesso perioda puo essere 
altribuiLO anche I'esemplare di Nona. Cio ci pennelte di collocare 
appro'limalivameme gli esempiari di Kaštel-Gomilica e di Trau, 
non ancora sludiali e inediti, nei primi seco!i dell 'evo moderno, 
ass ia nell'ampio arco del Cinquecenta o, al riu ta rdi, nella prima 
meta clel Seicento. un' analisi comparativa con il cimitero parroc
chiale artoma alla pieve della Madonna della Salute a Oriovica, 
formatosi verso la fine del XVJI secalo ćutilizzato sino ai giorni 
nostri, ha dimoslrato che i grani lavora ti in ossa (o in corno') dei 
conrapreghiere non erano piu in usa neUa fascia eas tiera della 
Da Imazia a panire dalla meta del Seicento, quando furono com
plet:!menre soppiant:!ti da lle corone, nole anche con il nome di 
ro,ario, i cui grani erano realizzati in vetm o in past:! vitrea. 
SuJI'esempio delle sepollUre atlorno alla chiesa dei SS. Cosima e 
Damiano a Kašte l-Gomil ica ho dimosrrata che questi due materi
ali, ut il izzati per la produzione dei vaghi delle corone, si trovano 
associati nei completi di conrapreghiere proprio nel corso della 
prima meta del Seicento. La densita e la concentraziOlle dei 
rit rovamenti di corone con gran i in ossa neU'area rivierasea della 
diocesi spajatina e, a quanto pare, anche di quella di Trau, induce 
alla conclusione che questo ripo di oggerti devozionali ven isse 
prodOIt:! proprio a Spalato. Gli esempiari sporadici della romba di 
S. Croce a Nona sono forse maoufani della produzione spalatina, 

Conclusioni 
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66 C. FISKOVlĆ, Lmjetnički obrt u XY 
i XVI. stoljeću u Splitu, Zbornik Marka 
Marulića, Zagreb, 1950, pp. 153-155 

oppure sono emersi dall'analoga attivita artigianale condotla a 
Zara, ormai in fase di declino. Per un giudizio definitiva in meri
to si deve nccessariamente raccogliere un numero alquanto mag
giore di reperti e di fonti seritte, ma per I'argomento teste trattata 
cio non assume un'imp01tanza decisiva. 

Piu fattori contribuiscono alla tesi secondo cui le corone COn 
grani in ossa sonO un prodotto degli artigiani locali. II primo e 
rappresentato dalla densita dei ritrovamenti archealogici nel com
prensorio di Spalato (tre neeropoli) ai quali vanna aggiunti il 
reperto di Trau e i grani di corona di legno trovati nella citta di 
Spalato (Poljud). Il secondo argomenta e la relativa semplicita 
nella lavorazione e il basso costa della materia prima utilizzata: 
ossa olegno. Cići permetteva anche agi i strati sociali pili bassi, 
COn modeste possibilita economiche, I'aequisto di questo tipo di 
oggetti. Tale teoria trova conferma nell'assenza dei eontapreghiere 
in ossa e in legno nelle ronti scritte relative al perioda compresa 
tra il XIV e il XVI secolo. I documenti, i testamenti e gli inventari, 
in cui, tra le altre case, vengono menzionate anche le corone, 
riportano solo gli esempiari con vaghi in materiali preziosi come 
ambra e coralio: de ambra, de corale. A quanto sin qui esposto si 
potrebbero aggiungere indirettamente anehe i risuitati delle 
ricerche sulla produzione artigianale a Spalato nel tardo medioe
vo e il primo evo nuovo, dai quali emerge che la produzione 
locale, basata sul commercio esugli seambi con i'entrotcrra ricco 
di materie prime, visse un periodo di pieno slancio sino alla meta 
del Cinquecenta. II mutamento strategico delle relazioni 
geopolitiche, il repentino approssimarsi degli ottoman i alla costa 
e il conseguente rafforzamemo del ruolo di Venezia in tutti gli 
aspetti della vita delle citta dalmate, causarono in Dalmazia la 
decadenza dellartigianato locale e la permanente dipendenza dai 
prodotti veneziani. Tale situazione perduro dalla meta del XVI 
sino alla caduta della R~ubblica di Venezia, ovvero sino allo 
seadere del XVIII seeolo ,tesi argomentata con successo ancora 
alla meta del secolo scorso da Cvito Fisković e con-oborata dalla 
nostra analisi delle corone rinvenute. ] eontapreghiere con grani 
in vetro e in pasta vitrea incominciarona a comparire, almeno 
stando agli indicatori archeologici, appena nel tardo XVl e nel 
XVl], e dominarona in assoluta nel XVlIl secalo. La comparsa e 
I'uso di questo tipo di rosario coineide, dunque, proprio Con il 
periodo della creseente dipendenza da Venezia per tutti i tipi di 
merci. ] contapreghiere con vaghi in asso, per contro, predomi
nano negli strati areheologici del tardo Quattrocenta e del 
Cinquecenta, periodo per il quale non sono stati trovati reperti di 
corone COn grani di vetro, scbbene gia in produzione a Venezia, 
e in cui I'altigianato locale svolgeva ancora un ruolo predomi
nante sui mercati delle nostre citta adriatiche. Se le corone in osso 
fossero un prodotto veneziano, allora esse dovrebbero essere pre
senti anche tra i reperti del XVl] e del XVlII seeolo. La loro assen
za assoluta in tali strati depone a favore della tesi secondo eui 
questa tipologia di contapreghiere €e davvero opera di artigiani 
locali e, in questo casa concreta, di quelli spalatini. Senza ulteri
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ori rkerche sul campo e negli archivi, la discussione se il centro 
di una siffatta produzione fosse legato ai singoli maestri anigiani 
oppure a qualchc santuario convenluale, meta dei peUegrinaggi, 
come queUo di Poljud, mi sembra prematura e, pertanto, ritengo 
ci si possa accontentare dei risuitati presentati in questa sede. 

I piu antichi ritrovamenti di corone in Dalmazia appartengono 
aUa fille del medioevo e aj primo evo moderno e sinara non se 
conoscono altri piu arcaici, anche se cio e pJausibile, paiche sono 
gia emersi in altre parti d'Europa (in Irianda risalgono alla meta 
del XIII secalo) e vengono menzionati anche dai nostri documenti 
a partire dalla seconda mera dd XIV secolo. In questa sede e stato 
esaminato un gruppo coerente di reperti il cui centro produttivo 
si trovava a Spalato e che cronologicamente vengono anribuiti aj 
periodo compreso tra la fine del XV e la mera del XVI, con la pos
sibilita di reimpiego sino aU'inizio del XVII secolo. I grani, in osso 
o corno, originariamente fomnavano fili che comspondevano alla 
meta del salterio mariano, composlo da 75 grani Accanto ai vaghi 
ossei, compare una variet<\ di pendagli, di barrette divisorie e ter
minali di diverse fomne. Un numero cresc~n te di siti, soprattutto i 
cimiteri con un'estesa continuita o datat i apartire daU'evo moder
no, restituisee, assieme ad altri rereni, un sempre maggiore quan
titativo di corone, fatto che rafforza I'esigenza di studio multidis
ciplinare di questo tipo di ri trovamenti e degli strati del nuovo evo 
in generale. Queste corone , quindi , vennero create "nell'ambiente 
rinascimentale spalatino", come lo defml Cvito Fisković, e oggi 
rappresentano un preziosa traccia materiaie della vita spirituale a 
Spalato e del suo comprensorio nei tempi turbolenti a cavaJlo tra 
il medioevo e il primo evo moderno. 

Alla fine vorrei esporre una mia riflessione relativa alla speci
ficira delle necropoli dalle quali provengono le corone analizzate. 
Se i contapreghiere in osso non rappresentavano una merce par
ticolarmente preziosa, allora e evidente che nemmeno quest i 
prodatti erano facilmente accessibiJi agli strati piu bassi della soci
eta rurale del comprensorio spalatino di allora. Confemnano la mia 
opinione il ritrovamento sporadico di Putalj e gli esempiari di 
Strožanac, provenienti dalle tombe di contadini dei possedimenti 
temeri dell'arcivescovado di Spalato e del convento di S. Stjepan 
pod borovima, che sooo ricomposizioni evidenti. A quest i repeni 
possiamo aggiungere anche le inumazioni dei coloni nel terreno 
appartenuto alle suore benedettine nell 'odiema localira di Kaštel
Gomiliea. Nonostante il Ii veUo delle ricerche delle necropoli 
medievali e del nuovo evo nd comprensori di Spa lato e Trau non 
sia ancora tale da perrnenere analisi dettagliate e di ampio respira, 
appare indicativo che tuni i ritrovamenti di corone provengono 
dai possedimenti di qualche isti tuzione ecclesiastica (l'arcidiocesi 
e i cooventi benedettini). Per contro, in tutti gli altri cimiteri dello 
stesso terri!Orio, scavati per imera o in parte e al di fuori dei 
possedirnenti della chiesa, lo strata rinascirnentalc qui preso in 
esame non ha restitui!O ne corone, ne i loro grani Al fine di com
provare tale afferrnazione ind ico i seguenli siti: il cimitero attomo 
della chiesa di S. GiorgiO di Radun a Kaštel- Stari, la necropoli neJ 
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eomplesso di Rižinice tra Clissa e Salona, quello nei pressi di S. 
Marta a Stombrate nella piana di Donjekaštelansko polje, oppure 
il camposanto della pieve di S. Mauro nella localita di Žedno 
su ll 'lsola di Bua6'. Allo stato presente non epossibile discemere, 
soprammo nell'ambito di una sola diocesi, quanto tale fenomeno 
sia il risultato di una differenza reale in quell'epoea tra le parroe
chie ubicate sui possedimenti della Chiesa e quelle loealizza[e in 
altri terreni, e quanto inveee sia un risultato easuale e prowisorio 
a causa dello scarso studio di [ali siti in genere. 'lello stesso modo, 
la comparsa delle prime corone nelle tombe nel territorio di 
Spalato e di Trau nel corso del Cinquecento coineide, casualmeme 
o meno, con le frequenti incursioni dei saceheggiatori ottomani 
nelle piane di queste due dua dalmate. Per tale motivo le 
soluzioni omnicomprensive di tutte queste domande aperte vanno 
affidate alle ricerche future. 

67 Riporta la letteratura seguendo l'or
dine delle localira eleneate: F. OREB, 
Srednjovjekovno groblje oko crkve sv. 
Ju~a od Raduna kod Kaštel-Starog, 
Slarohni. Prosv., ser. 3, 131983. - T. 
Bl :RIĆ, Srednjovjekovna groblja u 
Kaštelima Cstratigrafsko-demografska 
razmatranja), HistIla antiqua 8, Pula, 
2003; L. KATIĆ, Groblje kod sv. Nikole 
u Solinu, Vjesnik za arheologiju i his
tOriju dalmatinsku LXI, Split 1959. -A. 
PITEŠA - A. ŠARIĆ, Starohrvatsko gro
blje kod sv. Nikole II Solinu in Staro
hroalSki Solin, Split 1992, pp. 109-\12 
- A. PITEŠA - A. ŠARIĆ, Rižinice; in: 
Starohroatski Solin. Split, 1992, pp. 
115-119, che contiene anche gli scntti 
precedenti. lj. KARAMAN, Iskopine 
društva " Bihaća " u Mravineima i staro
hrvatska groblja. Rad JAZU 268, 
Zagreb, 1940, pp. 37-38, figo 32 alla p. 
35 (per i repeni rinvenuti presso la 
chiesa di S. Marta) - D. JELOVIXA, 
Starohrvatska crkva Sv. Mane II 

Bijaćima, Kaftelanski zbornik 1, 
Kaštela, 1987 - D. ]ELOVlNA - D. 
VRSAlOVIĆ, Sv. Mana, Bijaći kod 
Trogira, arheološka revizija 1967. in: 
1968, Arheolofki pregled 10, Beograd 
1968. - T. BURIĆ, SV. Mavar - Žedno, 
Starobn'. Prosu., ser. 3, 2712000, 
(200q) 
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Krnnice otkrivene arheološkim iskopavanjima zaista predstatl/

jaju rijetku kategoriju nalaza pa je i razumljivo samo po sebi da 
je literatura o taj vrsti predmeta oskudna i nedostatna. Tome je pri
donijela i činjenica da najraniji nalazi krnnica u Europi nisu 
stariji od sredine 13., a ovdje obrađeni primjerci su iz 16. stoljeća, 
dakle iz razdoblja koje je sve do nedavno praktično bilo izvan 
interesa srednjovjekovne arheologije u Hrvatskoj. Na ovaj me je 
rad potaknuo nalaz gotovo u cijelosti očuvane k17.mice iz groba 
16 stoljeća na srednjovJekovnome žllpskom grohY-u sela Sućurac 
kod Splita, za koju sam potom utvrdiO nekoliko veoma bliskih 
paralela, takoder u neposrednOj okolici Splita. Tako izdvojena 
skupina nalaza pružila je osnovu za nekoliko različitih analiza i 
zaky-učaka, pomoću kojih se mode kazati nešto više o materijalnoj 
i duhovnoj ku/turu renesansnog vl-elnena u Splitu i Trogiru, pa i 
Dalmaciji općenito. 

Krnnice, taj kršćanski ekvivalent brojalice, nisu u našoj arheo
loškoj !ileraturi posebno obradivane, bilo kao predmet obrta i 
trgOvine, bita kaojedna od najčešićh devocionalia. Stoga hih htio 
u naJsatetijim crtama prikazati njihov postanak i evoluciju. Za to 
su, uz još uvijek rijetke arheološke nalaze, prikladnije druge dvije 
vrste povijesnib izvora pisani dokumenti i likovni prikaZi. 

Povijest brojalica izčitava se kroz sadrtajnu i tipološku evolu
ciju. One su predmeI koji se koriSti u raznim religijama. Postanak 
im je utvrđen na islOku, u Aziji, gdje ih kOriSte u postvedskom shiv
aizmu, budizmu i islamu, odakle su preko Bizanta doprle i u 
EUropu. lslamski molitveni konopČiĆ (misbah, subiJa, tasbih) sas
tOji se od 99 kuglica, podijey-enib na tri dijela, koje sadrže nazive 
lt čast A/aba. Kršćanski Je Zapad upoznao broja!icu relativno 
kasno, na razmedi ranoga i razvijenog srednjeg Vijeka, oko 11. 
stoijeća. 

Usvom izvornom obliku krunica Je pomočno sl-edslvo s kojim 
nepismeni redovnici i svećenici, a potom i laici, obavy-aju 
mehaničko nizanje istovrsnih molitava. lzvorno je ona ima/a 150 
zrna da bi se moglo izmolili 150 molitava Gospodnjih umjesto 150 
psalama. Po taj molitvi, pozllatijoj kao Očenaš (lal. Pater noster), 
dobile su najstarije brojalice i ime paternoster, od čega se razvio 
tzv. "paternosterpsaltir", koji je dosegao svoj apogej u 12. staY-eću. 
Taj su naziv krunice zadrtale sve do danas i tt na/široj pučkoj 
verziji Njen ubrzani razvoJ potaknut je clynijevskom reformom i 
Širenjem kulta Bogorodice, što je posebice došlo do izraiaja lt 13. 
stay-eću. Od tada se u strukturi krunica sve više Javljaju zrna man
jib dimenzija koja sluie za drugu općepoznatu kršćansku 
molitvu.· Zdravomariju, ili Ave maria. Od lada se may-enje krunice 
sve češće imemije marijanskim psaltirom. 

Uz benediktince posebni zamah masovnijaj uporabi krunica 
dali su novi redovi, k.artllzijanci, cisterciti i ivanovci, a naročito 
lnendikantski redovi u 13. stoljeću. No, i oni tek postupno zam
jenjuju molitvu Pater noster s Ave Maria. Primjerice, dominikanci 
tek na svom generalnom kaptolu 1266. godine donose odluku da 
se uz svaki Očenaš moli iZdravomarija. Day-njom evolucijom i sve 
većim širenjem kulta Bogorodice marijanski psaltir jt' podiJliy-en na 
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Najstariji nalazi 
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tri jedrulka dijela, spo 50 zrna, po čemu je u 13 stoijeću nazvan 
rosarium, budući da 50 izmoijenih Ave .11ana zamjenjuje vijenac 
od ruia Gospi u čast . Današnji oblik krunice, tzv. rozarij , us/alio 
se koncem 15 stoljeća. Ozakonio ga je bulom od rozarija. 1569. 
papa Pio v., da bi nakon velike kršćanskepobjede nad Turcima u 
pomorskoj bitci kod Lepanta 7 listopada 1571 godine papa Lav 
XlII , poznat i kao 'papa od ruzarija ", uveo blagdan Gospe od 
ruzarija. Njeno je svetkovanje papa Klement XlI p-roglasio obvezn
im tl cijeloj Crkvi nakon bitke kod Petrovaradina od 5. kolovoza 
171 6. godine. Tek o ovom posljednjem ciklusu u razvoju b-roJalice 
na kršćanskom Zapadu postoji dosta obimna literatura u 
HlValskoj, koja JI? isključivo vezana uz razne teološke aspekte ili 
pučku pobožnost, a ne uz krunice kao arheološke CI1tefakte. 

Osim rijetkim arheološkim nalaZima, srednjovjekovne i 
ranonovovjekovne knmice znatno se češće javijaju tt pisanim 
dokumentima. Brojni su primjeri iz cijele Eu-rope, koje ovdje nije 
moguće niti saieto donOSiti, a sakupljeni su u kapitalnom djelu o 
srednjovjekovnom nakitu: R. III Lightboum, Mediaeval Eu-ropean 
jewellery, Hong Kong, 1992. (poglavije 32 Paternoster heads). 
Posebice su sačuvani podaci o raskošnim garniturama krunica 
izradenim od skupocjenih materijala poput zlata, koralja,jantara 
i sl. Takve se često ostavljaju i u nasljede u pisanim oponlkama, 
poput one kojuJe supruga aragonskog kralja Peira, Konstanca od 
Sicilije, ostavila svojoj kćeri Isaheli, a ta se 1282. Godine udala za 
portugalskog kralja Dom Diniza, te ostavila istll knmicu u oporu
ci iz 1358. godine svojoj nevjesti Beatriz, takoder portugalskoj 
kraljici. Ta se knmica, dakle, javlJa tl izvorima oko stotinu godi
na, od sredine 13. do sredine 14. stoijeća. Inače se u latinskim 
dokumentima knmiceJavljaju pod općepoznatim imenom corona, 
ili corolla . 

Za razliku od zapadne Europe, gdje se krunice i majstori koji 
ih proizvode jauljaju u pisanim vrelima već od 13. stoljeća, hlVats
ki srednjovjekovni izvori bilježe pIVe spomene krunica tek od 
konca 14. stoljeća . Čak i tl oponlci hlVatskoga velikaša Pavla II. 
Šubića, člana jedne od najmoćnijih velikaških obi/elji II srednjov
jekovlJoj HlVtllSkoJ: napisanoj 1346 godine, nema spomena niti 
jedne garniture kntn ica, kakve su uobičajene tl opontkama feu
dalmh velmoia na Zapadu. Posebice su ilustrativni primjeri iz 
zadarskih dokumerulta, gdje se čestojavijaju hagate garniture bro
jalica, uglavnom od jantara (pater noster de ambro), a ponekad i 
od koralja (pater noster de corallio). Ističu se objavljeni inventari 
zadal~kog patricija Grizog= de Civalellis iz 1384. i t'Eovca 
suknom Mihovila iz 1385. godine. S vremenom takvih podataka 
ima sve više, no, sustavna obrada izvora po toj lemi nije u ovom 
času moguća. Kao primjer kontinuiteta navodim citat iz oporuke 
Zadranke Peruče Radmilore od 6. svibnja 1530 godine. l/em 
relinquit predicte rusice un par vel unam coronam pater nost-ro
rum de corale... 

Zapadnoeuropski doku menti nude nam, za razliku od 
hlvaL,kih, obilje podataka i o načinima proizvodnje kntnica, 
udntienjima majstora kntničara (paternostreri, le patemostiers, 
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maestri corallieri, maestri margariteri), koji u velikim urbanim 
središtima poput Pariza, Rima, Venecije, Barcelone, Londona itd. 
imaju svoJI! cehove već od 13. ili 14. stoljeća, a slično je i u 
hanzeatskim središtima na sjeveru Europe (Liibeck, Bruges i dr) 
Pojedini se specijaliziraju za izradu zrna samo od nekih materi
jala, kao što je koralj, jantar, zlato, rubini i dr. Središte izrade 
nakita od koraija bila je Barcelona, gdje je aragonska dinastija 
uvela čvrsti monopol nad eksploatacijom sirouina, kao što su teu
tonci na Baltiku uveli monopol nad sakupijanjem jantara već od 
1312. godine i prodavali ga hanzeatskim trgovcima. Venecija, 
pak, osim istaknute uloge trgovačkog posrednika za sve vrste tih 
proizvoda, specijalizirala se od 16. stoijeća u svojim poznatim 
središtima, poput Murana, za izradu zrna od stakla i kristala. 
Središta proizvodnje kntnica bila su i velika hodočasnička 

središta, kao što je ono Sv. Jakova tt Campostelli, gdje su se 
kruničari specijalizirali za izradu zrna od gagata. Uporaba 
skupocijenih materijala za izradu zrna krunica dovodila je i do 
zabrane kOrištenja tih sirovina. Tako su gradski vijećnici 

Barcelone zabranili 1368 Godine svojim patriCijkama nošenje 
očenaša od bisera, a slično su postupili i vijećnici Siene 1426. 
godine. Još ranije je, 1261. godine, dominikanski sabor u Orvietu 
zabranio članovima svojega reda nositi kntnice od koralja i jan
tara, a slično su postupili i augustinei 1290. godine. 
Najsiromašniji su koristili kntnice radene od uzlova na konopcu, 
kakve su znali koristiti i oni kaji su propovijedali poniznost, poput 
sv. Katarine Sienske u drugoj polouini 14. stoijeća. izmedu ta dva 
ekstrema stoje oni materijali kao što su drvo, kost ili jeftinije stak
lene paste. Takve su i krunice opisane u ovom radu, a otkrivene u 
grobovima 16. stoijeća. 

Osim materijalnoga aspekta koji nalazimo u pisanim dokit
mentima brojni su ipodaCi koji nam osvjetljavaju i duhovni aspekt 
uporabe krunica, te uloge koju je ona imala u svakodnevnoj 
pobotnosti, kako u širim slojevima stanovništva tako i medu 
klerom i redovnicama. Jedan od pruih primjera je onaj sestre Anne 
od Winecha, redovnice iz Azasa, koja je još u 13 stoijeću znala 
izmoliti i do 1000 ili čak 2000 Očenaša i Zdravomarija dnevno. 
Slično JI! zabiijeteno i koncem istoga stoijeća i za Jranjevku sv. 
Margaritu Kartonsku, koja je godišnje molila oko 14.000 molitvi. 
Sistematizaciju od 150 zrna razradio Je Dominik od Pntsije 
(1382.-1461.), aJranjevci i dominikanci su odigrali vatnu ulogu 
u Širenju knmice za potrebe svakodnevne ujerske prakse. Tome je 
uvelike doprinjela i smanjenje broja zrna sa 150 na 15 Tu su 
klj'učnu ulogu imale bratovštine kntnica, a prvu takvu je osnovao 
1475. godine u Kolnu dominikanac jakob Sprengler. 

Osim arheoloških i pisanih dokumenata vatan izvor za 
proučavanje knmica su I proizvodi likovne umjetnosti, u prvom 
redu slikarstvo i kiparstvo, koji su nam sačuvali i prve prikaze tih 
predmeta od 15. stolj'eća na dalje. lako su ti prikazi često shema
tizirani, oni su ipak vata n izvor za proučavanje krunica, a time 
i za poblite determiniranje arheoloških nalaza. Na/stariji potječu 
s raznih minijatura u rukopisima 15. stoijeća u Njemačkoj i 
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NizozemskoJ a istodobno se javljaju i u Hrvatskoj. To su dvije slike 
mletačkoga slikara jacobella del Fiorea iz prve polovine 15. stol
jeća. jedna je jz Zadra s prikazom sv. Katarine". Na obje slike su 
uz Bagarodičine noge prikazani mali likovi klečećih donatorki 
koje u ruci drže krunice. Skonca 15 stoljeća (1499,) je i veoma 
lijepi prikaz krunice na portalu franjevačke crkve tl Dubrovniku, 
isklesan na pojasu lika koji predstavlja sv. jeronima. Prikazi 
!mmica zastupljeni su i na funerarnoj skulptUri u Engleskoj iz 15. 
i početka 16. stoljeća, a iz toga vremena je i portret znamenitog 
Tome Nigrisa iz 1527 godine, rad Lorenza Lotta. Tijekom 16. i u 
17 stoljeću brojni su renesansni i barokni slikariprikazali krunice 
na likovima kaje su oslikali na svojim slikama. U svakom slučajU, 
to je tema koju bi vrijedilo detaljnije obraditi 

Rekonstrukcijom zrna krunice s Putalja utvrdeno je da se radi 
o polovici marijanskog psaltira, kojega čine nizovi od po deset 
zrna Zdravomarije odijeljeni spo jednim zrnom Očenaša. Taj tip 
se i inače često javlja na likovnim prikazima iz istoga vremena. U 
taj niz ubačena je i jedna brončana medaljica, a na početku kom
nenska skyphata. Prema položaju gdje je nadena krunica JI! bila o 
pojasu pokojnika. Zrna su uglavnom blago izdužena i neznatno 
variraju u dimenZijama. Izradena su od kosti i ukrašena spiralno 
položenim dubljim kanelirama, te obojena tamnocrvenom bojom. 

Unatoč malobrojnosti te kategOrije arheoloških nalaza u nas, 
ipak sam uspio pronaĆi nekoliko prilično bliskih analogija 
putaljskOj broja/h Najstarija garnitura gotovo identičnih zrna 
zabilježena je početkom 20. stoljeća u Ninu, gdje je Luka Jelić u 
jednom grobu u crkvi Sv. Križa otkrio 23 zrna približno istih 
dimenzija i ukrašenih okomitim kanelirama. On ih je, doduše, 
protumačiO kao llalaz ogrlice i dalirao u rani srednji vijek, no, već 
iz samoga njegovog detaljnog opisa očito je da se radi o nalazu iz 
približno 16. stoljeća, i to o zrnima brojalice. Uz to su nadeni i 
cijevasti izduženi razdjelnici, sličniprečkama na putaljskOj kruni
ci. Osim toga našao je i 20 potpuno glatkih zrna, "uz lijevu pod
lakticu ", takoder približno istih dimenzija koje je protumačiO kao 
narukviCU, iako se i tu radi o brojalici. I konačno, uz krunice je 
naden i kasnosrednjovjekovni prsten, koji je već na prvi pogled 
tipičniproizvod gotičkoga zlatarstva, pa sve ovdje izneseno nedvo
jbeno upućuje na to da se ipak radi o novovjekovnom grobu s 
prvim ukopima iz 16. ili kasnoga 15. stoljeCa, a u kojega se 
ukopavalo i kasnije, jer istraživač navodi i nalaze krunica ugorn
jem sloju groba s medaljicama iz 17. stoljeCa. Za datiranje donje
ga sloja groba u rani novi, a ne rani srednji vijek, presudan je 
upravo nalaz zrna poput onih na putaljskOJ kruniCi, a i niska od 
glatkih zrna zaista asocira na drvene kuglice brojalice prikazane 
i na spomenutom portretu Tome Nigrisa. Takva je krunica nac/ena 
i u jednom grobu na Poljudu u Splitu, kaju takoder donosim u 
opisu analogija Osim u ruci oko pojasa, !mmice su se nosile i na 
ramenima, pa sam poloiaj nalaza nije pff?sudan za funkCional
nu atribuciju narebrenih zrna. Štoviše, dvije prečke i stažasti 
za1J1"!ietak koje vidimo na prikazanoj fotografiji upuCuju nas na 
zaključak da je to ipak dio završetka jedne kraCe !mmice sa zrni
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ma Očenaša, poput razdljetnih prečki i završetka krunice s 
Putalja. Nedostatak originalnih nalaza trajno (e oteiavati svaku 
analizu, no, unatoč tome ostajem pri ovdje iznese-nom mišljenju. 

Drugu blisku paralelu immici s Putalja, a sličnu onoj iz Nina, 
čine nalazi triju različitih skupina zrna krunica u grobovima 
kasnoga srednjeg i ranoga novog llijeka oko crkve Gospe od Sila u 
Stroiancu kod Splita. Njihove kuglice su u odnosu na putaljske i 
ninske tipološki heteroge-ne ipo vrstama ukrasa i po dimenzijama, 
a broj nadenih zrna je malen, pa cjelovita rekonstrukcija 
izvornoga obhka nije moguća ŠtOviše, neke spoznaje upućuju na 
zaključak da se uglavnom radi oprovizornim manjim brojalica
ma, skrpanima od ostataka starijih Dulje manje skupine sadrže 
uglavnom zrna Očenaša i ne mogu se sloiiti kao Cjelovite garni
ture. Sua su zrna izradena od kosti i ukrašena u tri osnoune 
inačice: uzduinim kanelirama, urezanom romboidnom mrežom, 
ili su, pak, oblikovane poput rastvorenog C1Jijeta. Manja zrna su 
glatka i izvedena u dvije dimenzije. Ona nešto veća su pretežno 
ukrašena s tri uodoravna ureza po sredini, a manja su bez ukrasa 
i isla kao i zrna iz trećega kompleta (sl 14), gdje su ('('ća sluiila 
kao razdjelni Očenaši (6 komada), a manja (35 komada) za 
nizanje deselica Zdravomarija. Tu bi se jedino moglo promišljati o 
nekakvoj cjelini ako su sačuvana sva zrna brOjalice: tri deselice + 
pet slobodnih Zdravomarija I 6 Očenaša. Svi navedeni primjeri 
radeni su od kosti, po čemu se vidno razlikuju od kasnijih hrojal
ica, čija su ;:rnca rađena preležila od stakla ili slaklene paste. 
Grobovi u kojima su nadeni nizovi s manjim brojem zrntl imali su 
samo po jedan ukop, od čega je jedan djećji, pa je Iskyučena 
mogućnost da Sl' zbog višekratnih ukopa dio zrna zaMuhio. PO 
SlJe-mu sudeći čini da se tu radi o improviziranim kraćim brojali
cama, složenim od zrna Očenaša sa slarijib komplela, uz po koje 
zrno Zdravo marije. Tek se kod treće garniture može govoriti o 
vjerojatno cjelovitoj krunici, koja je nadena oko ruke iene. 

Običaj "prekrajanja" brojalica I oblikovanja novih knmica od 
zrnaca starih nile ri/edak običaj; to potvrđuju i nalazi iz grobova 
oko crkve Sv Kuzme i Damjana u Kaštel-Gomilici, gdie su lakoder 
nadena zrna hrojctiiCCl koje su bliske paralele onima s PU/aija i iz 
SIroianGa. U grobu 14 nadena su 34 koštana zrna različitih 

ueličilla i ohlika, od sasuim oknlglih do izđuie-nib (sl. 15) Dio ih 
je ukrašen ravnim ili spiralnim kanelirama, poput putaljskih i 
ninskih, a manji dio je bez ukrasa. Prepoznaju se zrna za obje 
bamkteristične moliive: Pater noster I Are ,11ar'a. Tu Ilije moguća 
nikakva točnija rekonstrukCija cjelovile knmlce, no, oštećenost 
pojedinih zrna, a JOš više očita izlizanosI od dugalrajne uporabe, 
ukazuju na njihovo višekratno korišienje pri nizanju raznih 
knmica, što potvrduje iznesenu pretposlavku. Sve to ukazuje da tu 
krunicu vaija datirati nešto kasnije od pUla/iske, tj. u drugu POlOl
iJnI J6. ili eueutualno početak 17 stoljeća. Jz toga groblja donosim 
još jedan nalaz brojalice, naden u grobu 1, slotene od preOSItIla
ka starijih Ta je još zanimljivija, jer sadIti, uz koštana, i zrna od 
staklene paste (sl. 16). (Pliri zma od kosti prec!stavUaju blisku 
parulelu zrnima Zdrauomari/e sa cjelOVitog primjerka iz 
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StrOianea, a uz to je naden i mali završni privjesak od kosti sličan 
putalJskome. Zrna od staklene paste su brojnija. Ukupno ih je 
nadeno 14, zbijena su poput koluta, neznatno variraju u dimen
zijama, a boja im je u osnovi plava, no, različitih nijansi. Za raz
liku od prethodne krunice ova nema zrna Očencla. Ta činjenica, 
kao i uporaba većega broja staklenih zrna, upućuje na još kasni
ju dataciju, moida čak u poodmaklo 1 7 stoljeće. 

Za kasniju dataciju zrna od staklene paste vrijedi navesti i 
neke pobliie argumente, pri čemu ću koristiti rezultate arheoloških 
istraiivanja. UčestalostpOjave krunica sa zrnima od staklene paste 
evidentna je u nalazima iz grobova oko crkve Gospe od Zdravlja 
(ex Sv. juraj) u Oriovici, u danclnjim Vinišćama kod Trogira. Tu 
je oko romaničke crkve iz kasnoga 13. stoljeća, nastalo u novom 
vijeku groblje čiji najstariji grobovi nisu raniji od konca 17 stol
jeća. Izostanak nalaza krunica s koštanim zrnima u groblju na 
Oriovici, jasno ukazuje da takve više nisu u uporabi tijekom 18. 
stoljeća, te da ukupni vijek njihovoga korištenja valja okvirno dati
rati od konca 15 do eventualno prve polOVine 17 stoljeća, uzevši 
u obzir i ponovnu upotrebu pojedinih zrna za nove knmice. Tu 
predlaienu dataciju učvršćuje i nalaz staklenih zrna za brojalice 
otkriven u teretu potonuloga broda kod otoka Koločepa u dubro
vačkom akvatOriju, koji je datiran u konac 17 ili početak 18. stol
jeća. Medu inim brodskim teretom nađena je i velika količina perli 
od staklene paste i od stakla, raznih oblika, veličina i ukrasa, a 
koje su korištene i za izradu brojalica. Unatoč tome što se početak 
prOizvodnje staklenih perli u Veneciji datira u 16. stoljeće, ostaje 
neospornom i činjenica da kntnice sa perlama od stakla ili stak
lene paste rijetko dolaze u istome sloju ili grobu u kojima se javl
jaju prepoznatljiva koštana zrna koja su vidno obiljeiiia [!pravo 
slOjeve 16. stoljeća. Stoga brojalice sa zrnima od kosti moiemo 
pripisati produkciji renesansnih majstora kruničara, kOJa na 
našoj obali prethodi krunicama sa zrnima od staklene paste i od 
stakla. 

Prigodom zaštitnih iskopavanja oko crkve Gospe od Andela u 
Trogim pronadeno je u jednome grobu dohro očuvano koštano 
zrno s okomitim kanelirama, poput već navedenih iz Nina, 
Stroianca i Kaštel-Gomilice, no, samo s jednim zrnom nije zaista 
moguće raditi nikakve kombinacije. 

Uz primjerke od kosti i staklene paste vrijedi spomenuti i još 
jednu brojalicu od koje se sačuvalo svega 7 zrna izradenih od 
ruiinoga drva, a koja se čuva u franjevačkom samostanu na 
Poljudu Lt Splitu (sl. 17). Iako fragmentarna, ima osnovne stilske 
odlike i datirana je - uz ostalo - i paralelama na likovnim prikaz
ima iz 16. stoljeća (navedeni portret Tome .Vigrisa), kao i s gore 
opisanom brojalicom iz Sv Kriia u Ninu. Time je isc!pljeno 
navodenje lokaliteta na kojima su do sada otkrivene krunice ili 
njihova pojedinačna zrna iz kasnoga srednjeg i ranoga novog 
vijeka u Dalmaciji. 

Koštane krunice ili njihovi dijelovi otkriveni su do sada na pet 
lokal1teta na prostoru splitskoga ili trogirskog distrikta, te kod crkve 
Sv. Kriia u .Vinu. Koncentracija im je na splitskom teritoriju na 
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kojemu je, u grobovima franjevačkog samostana na Poljudu, 
zabiljeien i nalaz drvenih zrnaca sličnih ovim koštanima, tj. dru
goj garnituri iz Nina. Nalazi s Putalja i iz Stroianca su dosta pre
cizno datirani u konac 15. i 16. stoljeće, a istom razdoblju moie 
se pripisati i ninski primjerak, što omogućuje da i ostale još neo
brađene i neobjavljene primjerke iz Kaštel-Gomilice i Trogira 
okvirno datiramo u ranija stoljeća novoga vijeka, tj u širi okvir 
16 ili najdalje uprvu polovinu 17. stoljeća. Usporedba sa iupskim 
grobljem oko crkve Gospe od Zdravlja u Oriovici, koje je utemeljeno 
koncem 17. stoljeća, a kontinuira do danas, pokazala je da zrna 
brojalica od obrađene kosti (ili roga?) nisu u priobalju Dalmacije 
u uporabi dalje od sredine 17. stoljeća, od kada ih potpuno istisku
ju krunice tipa ruzarija čija su zrna rađena od stakla ili staklene 
paste. Na primjeru iz grobova oko Sv. Kuzme i Damjana u Kaštel 
- Gomilici pokazao sam da se te dvije vrste materijala za izradu 
zrna knmice miješaju i u istim garniturama upravo tijekom prve 
polovine 17. stoljeća. Gustoća i koncentracija nalaza brojalica od 
koštanih zrna upravo tl priobalnom prostoru splitske, a čini se i 
trogirske dijeceze, upuć/tje na zaključak da je ta vrsta devocional
ija izrađivana upravo u Splitu. 

Više čimbenika ide Lt prilog tezi da su krunice sa koštanim zrn
ima proizvod domaćih obrtnika kruničara. Prvi je gustoća samih 
arheoloških nalaza Lt distriktu grada Splita (tri groblja), kojima 
vaba pribrojiti i trogirski nalaz, kao i drvena zrna brojalice iz 
samoga Splita (Poljud). Drugi argument jest relativna jednos
tavnost izrade i jeftinoća samoga materijala (kost ili drvo), što 
omogućuje i niiim društvenim slojevima, skromnih materijalnih 
mogućnosti, nabavku takvih predmeta. To potvrđuje i izostanak 
brojalica od kosti i drva upisanim izvorima od 14. do 16. stoljeća. 
Dokumenti, opontke i inventari, u kojima se spominju i krunice, 
donose samo one kojih su zrna od SkupOCjenih materijala, a to su 
jantar i koralji (de ambro, de corale). Navedenome se mogu indi
rektno pribrOjiti i dosadašnji rezultati u Istraiivanju obrtničke 

proizvodnje u Splitu tijekom kasnoga srednjeg i ranoga novog vije
ka kad je, pribliiavanjem Turaka, porasla uloga Venecije u ukup
nom iivotu dalmatinskih gradova, a u kojima je došlo do opadan
ja obrta. Tada je Dalmacija došla u veću ovisnost o mletačkim 
proizvodima Krunice sa zrnima od stakla i staklene pastepočinju 
se javljati, barem prema arheološkim pokazateljima, tek od pood
maklog 16. i u 17 stoljeću, a tijekom 18. posve dominiraju. 
Upravo, dakle, u vrijf!me sve veće ovisnosti o nabavci svih vrsta 
roha iz Venecije Nasuprot tome brOjalice od koštanih zrnaca 
dominantne su Lt arheološkim slojevima kasnoga 15. i 16. stoljeća, 
kada još nema nalaza brojalica sa staklenim zrnima, iako se ona 
već tada proizvode tl Veneciji, ali i kada domaći obrt još domini
ra na lokalnim triištima naših jadranskih komuna. Kada bi one 
i bile mletački proizvod, tada bi se ta vrsta zrna morala po lop,ici 
stvari javljati i u nalazima 17. i 18. stoljeća. Njihov apsolutni 
izostanak u tim slojevima samo ide Lt prilog tezi da su one zaista 
djelo domaćih, u konkretnom slučaju splitskih obrtnika. Je li 
središte te proizvodnje vezano uz ohrtnike pojedince ili uz neko 
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samostanska hodočasnička svetište, o tome Je još rano raspravljati 
bez dodatnih istraživanja. 

Najstariji nalazi knmica u Dalmaciji pripadaju samome 
koncu srednjeg i ranom novom vijeku. Stariji nalazi još nisu reg
istrirani, iako nisu nemogući, jer su takvi već nadeni u Europi 
(Irska - sredina 13 stoljeća), a i naši dokumenti ih navode od 
druge polovine 14. stoljeća. Ovdje je obradena jedna koherentna 
grupa čije je obrtničko središte Split, a datiraju se od konca 15. do 
sredine 16. stoljeća, s mogućnošću ponovne upotrebe do početka 
17 stoljeća. Zrna su izrađena od kosti ili roga, a izvorno su 
nizane krunice tipa polovine marijanskog psaltira. 75 zrna. Uz 
njih se javljaju još razni privjesci i medaljice, razdjelne prečke i 
različito oblikovani završetci. Te su knmice, nastale u "splitskoj 
renesansnoj sredini" i danas predstavljaju dragocjeni materijalni 
trag duhovnoga života Splita i njegovoga teritorija u vrijeme pri
jelaza iz srednjovjekovlja u rani novi vijek. 

Na kraju bih još iznio jedno opažanje vezano uz specifičnost 
grobalja s kojih potječu analizirane krunice. lako krunice od 
koštanih zrna nisu posebice skupocjena roba, očito je da ni takvi 
proizvodi nisu bili lako dostupni Siromašnijim slojevima 
tadašnjega seoskog dn/šIVa u splitskom distriktu. Pojedinačni 

nalaz s PU/alja i nalazi iz sirožanačkih grobova u ono vrijeme bili 
su na posjedima splitske nadbiskupije i samostana Sv. Stjepana 
pod borovima. Kako je u tim slučajevima riječ oprepravljanim 
kunicama, potvrduje se takvo mišljenje. Njima možemo pribrojiti i 
nalaze iz grobova s područja koje je u to vrijeme bilo dijelom pos
jeda splitskih benediktinki, u današnjoj Kaštel-Gomilici. Nasuprot 
tome, na svim do sada istraženim ili dijelom istraženim grobljima 
na istom teritoriju kOJa su bila izvan posjeda crkvenih ustanova 
nisu nadene kntnice ovdje izdvojenoga renesansnog slOJa, niti nji
hova zrna (na primjer, groblje oko Sv. jurja od Raduna u Kaštel
Starom, oko Sv. Nikole u Solinu, groblje uokolo gradevinskog 
sklopa u Rižinicama izmedu Klisa i Solina, kod Sv. Marte u 
Stambratama tl Donjokaštelanskom polju, ili, pak, na onome oko 
Sv. Mavra tl Žednome na otoku Čiovu. Koliko je ta pojava rezultat 
stvarne razlike tl to vrijeme izmedu župa na posjedima crkvenih 
ustanova i onih drugih, a koliko trenutni rezultat slučajnosti zbog 
slabe istraženosti, nije moguće još točnije razlučiti, posebice ne u 
okviru samo jedne (splitske) dijeceze. Isto tako, slučajno ili ne, 
pojava pnJih krunica u grobovima na prostoru splitskoga i tro
girskog distrikta tijekom 16. stoUeća koincidira s učestalim 
provalama turskih pljačkaških četa u Splitsko i Trogirsko polje. 

Uz sve navedeno, ovim radom želim potaknuti arheologe u 
Hroatskoj da u SVOJim budućim iskopavanjima veću pozornost 
posvete novoujekovnim slojevima i nalaza u njima. 
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