
CULTO NEOLITICO DELLE ACQUE E RECENTI SCAVI 
NELLA GROTTA SCALORIA 

La grotta si apre a circa 45 m. s.l.m. nella immediata periferia Nord 

di Manfredonia (fig. 1), in contrada Scaloria, nei pressi dell'attuale 
Palazzetto dello Sport. 

Scoperta nel 1932 in occasione della costruzione dell'acquedotto Man

fredonia - M. S. Angelo, vi si accedeva attraverso un orifizio che i lavori 
di scavo per la posa delle tubazioni avevano casualmente aperto ai 

margini di un camerone, poco distante dal pun to dove in seguito e stato 
localizzato l'ingresso originario ostruitosi nel Tardo Neolitico. Tale ingresso 

e rimasto completamente impercorribile fino al 1979, quando e stato in 

parte riattivato per facilitare Ie operazioni di scavo che l'Istituto di 

Archeologia dell'Universita di Genova ha condotto assieme a quelli del
l'Universita di California di Los Angelese del Mississipi del Sud. 

I risultati di questi scavi, che hanno permesso interessanti osserva

zioni suI deposito terroso esistente nei pressi dell'ingresso e il recupero di 
ingente materiale ceramico appartenente a varie fasi del Neolitico del 

Tavoliere foggiano (TINE, 1975), verranno ampiamente illustrati in altra 
sede da M. Gimbutas ·e da S. Winn che hanno direttamente cutato i lavori. 

Qui si intende riferire e documentare in maniera completa e definitiva 

i risultati raggiunti nel 1967 con l'esplorazione della parte pill profonda 
della grotta, dove si e ritenuto di aver localizzato i resti di un cerimoniale 

religioso collegato ad un «culto delle acque» ivi praticato attorno alla 
meta del IV millennio a.e. I . 

1 Ringrazio cordialmente tutti colora che hanno collaborato all'esplorazione del 
1967 , in particolare i membri del Gruppo Gratte «E. Boegan» del C.A.I. di 
Trieste: G . . Perotti , C. Finocchiaro, G. Coloni, S. Duda e G. Coppolecchia al 

quale e dovuta la segnalazione della sCOiperta. Alia memoria di Enrico Davanzo, 
tragicamente scomparso ne! 1968 , dedico questa lavora a cui egli prese parte con 
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Fig. 1 - Manfredonia. Carta l.G.M. 1: 25.000 . II tondino nero indica la posizione 
della Grotta Scaloria. 

Di tale scoperta sono state gia date pili 0 menD dettagliate relazioni 
(TIN:E, 1965; 1972), rna solo ora, dopo gli scavi effettuati nel 1979 nella 
parte alta della grotta, si e in grado di presentarla nella sua interezza e 
in rapporto al suo originario contesto, costituito dai resti di un'intensa 
e prolungata frequentazione dell'avangrotta, la cui natura non sempre puo 
essere ritenuta di carattere rituale . 

Riassumeremo pertanto i dati salienti di questi scaVl dopo che avremo 
presentato e tentato di interpretare i dati raccolti nel corso dell'esplora
zione del 1967 . 

grande entusiasmo (DAVANZO, 1968). 
Lo studio del materiale ceramico rinvenuto nel 1967 , intrapreso dalla Dott .ssa 

L. Simone, e stato in se.guito completato dalla Dott.ssa E. ,hetti a cui e dovuto 
anche quello della selezione dei materiali provenienti dagli scavi 1978-79, svoltisi nel 
Camerone Quagliati, ai quali la stessa ha preso parte. L() scavo e stato in parte 
finanziato dal CN.R. (S . Tine). 
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L'ESPLORAZIONE DELL'AREA DEL CULTO 

Nel settembre 1967, l'Ufficio di Foggia della Soprintendenza Archeo· 
logic a della Puglia venne informato che alcuni giovani speleologi di 
Manifredonia avevano scoperto uno stretto passaggio che immetteva in 
una nuova galleria della grotta Scaloria e che, durante il corso delle 
loro frequenti esplorazioni, avevano notato e in parte manomesso nume· 
rosi vasi preistorici, alcuni dei quali perfettamente integri. 

Dopo una prima sommaria esplorazione, che permise di constatare la 
natura eccezionale del rinvenimento, venne organizzata una sistematica 
esplorazione, preceduta da un attento rilevamento di tutta la cavid, che 
pote essere eseguito grazie alIa collaborazione del Gruppo Grotte E. Boegan 
della Societa Alpina delle Giulie di Trieste. (Fig. 2) . 

La grotta Scaloria risulta composta da un ampio camerone (m. 80 X m. 
100 circa) a cui originariamente si accedeva da un ,ingresso, che doveva 
essersi formato dopo il crollo di una porzione della sua volta . La forma· 
zione della grotta e del tipo cosiddetto d 'interstrato, cioe dovuto al vuoto 
che deve essersi generato tra due strati di calc are che si sono separati a 
seguito di un movimento tettonico 0 per l'erosione dei materiali di inter· 
strato. Tale vuoto, che declina da Nord verso Sud seguendo l'inclinazione 
degli strati calcarei, e molto esteso in senso orizzontale, rna varia da 
pochi cm. (e quindi e inagibile) a non oltre i 2 m. di altezza che raggiunge 
solo in pochi punti . In genere non super a il metro ed e pertanto percor· 
ribile con grandi difficolta rese ancora pili acute dalla formazione di con· 
crezioni che ornano la volta e il pavimento. 

Dal camerone iniziale si puo raggiungere l'area bass a della grotta , 
sede della frequentazione cultuale, attraverso un percorso obbligato, 
impropriamente denominato galleria, rna in pratica una fessura per 
lunghi tratti ampia solo quanto basta per far passare un uomo, che pero 
data la ridottissima altezza e costretto a procedere carponi. 

Solo nel primo camerone, denominato «camerone Quagliati» perche 
sede degli scavi di questi nel 1932 (QUAGLIATI, 1936), si nota un deposito 
terroso che segue l'andamento inclinato del pavimento e che, non supe· 
rando il metro di altezza, termina a circa une trentina di metri dall'in· 
gresso, dove si riduce a pochi centimetri di spessore . 

SuI lato Sud·Ovest del camerone 'Quagliati e stata recentemente sco· 
perta -( 1973) la possihilita di un passaggio, attraverso una £essura, che 
conduce nella parte pili profonda della vicina grotta Occhiopinto. Questa 
fu anch'essa , durante il Neolitico, sede di frequentazione, forse a carattere 
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rituale, rna i suoi resti sono stati completamente manomessi prima che vi 
si pote.sse condurre qualsiasi studio. 

Rimane assolutamente improbabile che i neolitici abbiano' conosciuto 
il percorso per transitare da una grotta all'altra, ne si vede l'assoluta 
necessita di ammetterlo, ora che sappiamo con certezza che la Grotta 
Scaloria presentava all 'epoca un suo ingresso indipendente altrettanto 
comodo quanto quello, mai interratosi, delLa vicina Occhiopinto. 

Le prime osservazioni sui reperti archeologici nella parte pili profonda 
della Scaloria si avvalsero della collaborazione degli speleologi triestini e dei 
giovani scopritori. Con l'aiuto di questi ultimi, si cerco in un primo 
momenta di ricostituire quei raggruppamenti di vasi da loro manomessi , 
rna presto ci si 'accorse che la gran parte dei reperti restava ancora in situ, 
concrezionata suI fondo roccioso 0 inglobata nella formazione stalagmitica . 
Pert an to tutte Ie osservazioni vennero concentrate solo su questi ultimi, 
al fine di giungere ad una interpretazione del complesso archeologico. 

Risulto subito chiairo che i raggruppamenti di vasi erano distribuiti in 
varie parti dell'impervia galleria. 

In seguito pero si osservo. la loro massima concentrazione nella parte 
finale di essa, specialmente in un'area pianeggiante al centro della quale si 
apriva, intagliata nel fondo roccioso, una vaschetta rettangolare (m. 
0,90 x 0 ,50 x 0,15) che continuava 'a raccogliere Ie acque di stillicidio 
della volta soprastante (fig . 3, 1, 2) . 

La presenza di un ampio focolare nei pressi di questa vaschetta , con 
evidenti resti di pasto costituiti da ossa di animali semicombusti, stava 
a confermare che questa zona della grotta era stata il principale punto di 
sosta dei frequentatori neolitici senza pero ancora lasciare sospettare la 
vera ragione di tale frequentazione. In seguito ad una pili attenta os
servazione dei raggruppamenti di vasi, si nota che quasi sistematica
mente essi apparivano disposti attomo ad una stalagmite spezzata in an
tico, la cui parte alta era adagiata suI fondo della grotta (fig. 4, 1, 3) e 
il cui troncone di base conservava ancora tracce di un vasa originaria
mente posto su di esso (fig. 5, 1). 

Tale constatazione ci porta ad ipotizzare un cerimoniale connesso con 
un particolare culto dedicato aIle acque di stillicidio. 

I rimanenti vasi che componevano il gruppo votivo sono stati da noi 
ri trovati spesso in frantumi, sparsi attomo al troncone stalagmitico, in 
un raggio di un paio di metri . Nei casi, piuttosto frequenti, in cui tali 
frammenti erano stati cementati suI fondo roccioso dalla concrezione 
stalagmitica, questi lasciavano ancora intravvedere Ie forme e posizioni 



Fig. 3 1, 2 - Grotta 
acqua di stillicidio, scavata 
della grotta in posizione 

Scaloria. Vaschetta rettangolare, tuttora ricolma di 
nella roccia in· uno degli ambienti della parte bassa 
centrale rispetto ai raggruppamenti votivi di vasi . 
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Fiig. 4 - Grona Soaloria. Par,ticolari del culto delle acque: va·si posti accanto a tron
COIlJi di stalagmiti spezzave (1-3) 0 su cui si ,sono riifarmave stalagmiti (2). Questo 

ultimo e stato recuperato e si trova attualmente esposto al Museo di Foggia. 
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originarie d~i vasi a cui essi si riferivano . 
Pertanto, nonostante una evidente dispersione di alcuni frammenti di 

vasi, sublta forse gia in antico, a cui si er·a aggiunta quella operata dai 
primi scopritori, non sembra esservi dubbio che, originariamente, attorno 
al vasa posto suI troncone stalagmitico se ne allineassero altri tre 0 
quattro posti direttamente suI fondc roccioso (fig. 5, 2) . 

Se la funzione del primo vasa e appars·a fin troppo evidente, posto 
come era (e come e stato da noi spesso trovato) in posizione attoa ad 
iaccogliere 10 stilicidio della corrispondente stalattite, non del tutto 
certa e apparsa quella dei rimanenti vasi che costituivano i singoli rag
gruppamenti . 

E' infatti difficile poter srabilire quale fosse la loro reale funzione 
al di la del fatto che fanno da contorno al vasa posto direttamente suI 
troncone stalagmitico. Erano anch'essi destinati ad accogliere Ie acque 
di s tillicidio della volta? 

Oppure contenevano delle offerte dedicate ai singoli complessi vo
tivi 10caHzzati in quei soli punti dove l'intenso stillicidio in epoca pre
cedente al neolitico aveva permesso la formazione di grosse stalagmiti? 

Appare ovvio che propendere per una di queste due possibilita signi
fica dare significatl alquanto ' diversi alle motivazioni del culto stesso. 

Nel primo caso infatti potrebbe conseguire un significato utilitari
stico di tale culto, cioe una semplice operazione intesa a raccogliere 
l'acqua di stillicidio che poteva essere utilizzara magari a scopi salutari 
e/o terapeutici. 

Nel secondo caso, invece, dovremmo ipotizzare un significato invoca
torio, una richiesta di mediazione alla divinita, ritenuta capace di far 
sgorgare l'acqua dalla roccia. 

Almeno tre osservazioni, che sara opportuno descrivere attentamente, 
potrebbero far propendere per quest'ultima interpretazione: 

J) appare molto probabile che all'epoca in cui venne praticato il culto 
osservato, 10 stillicidio della grott:a fosse menD intenso ed esteso di 
quanto 10 sia stato in seguito; forse era concentrato solo in alcuni 
punti della grotta, particolarmente in quelli dove sono stati ritrovati 
i complessi cultuali . Solo in queste aree infatti si erano formate delle 
grosse e alte stalagmiti con un diametro alla base di circa 20 em. e 
un'altezza superiore al metro. 
Gli esempi pili chiari, in tale senso, sono illustrati dalla fig. 4, 1, 
3 e fig. 5, 1 che mostrano adagiate suI fondo Ie stalagmiti che ven
nero rotte dai neolitici, i vasi posti accanto al troncone residuo e la 
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crescita della nuova staiagmite. 
Vasi posti attorno diBficilmente avrebbero potuto raccogliere acque 
di stillicidio, in quanto nell'area tale stillicidio non c'e mai st1ato, 
come in qualche caso dimostra l' assenza di concrezione suI fondo, 
mentre in aItri casi sembra si sia instaurato in epoca successiva al 
Neolitico. 

2) Tutti i vasi impiegati per il ritU'ale descritto appartengono alIa classe 
pili nobile della ceramic a prodotta nell'epoca, sono cioe della classe 
figulina decorata con motivi a bande rosse semplici 0 contornate da 
motivi in nero ottenuti con la tecnica a negativo (efr. figg. 7-15). 
Anche i pochi esemplari «fig. 12) attualmente acromi potevano ori
ginariamente possedere una decorazione a bande rosse, completamente 
evanida a causa delle forti incrostazioni calcaree che la ricoprivano. 
Solo in un caso, un O'rcioletto ritrovato per altro isolato, lunge la 
galleria e lontano dai complessi votivi, siamo in presenza di ceramic a 
d'impasto bruno levigato . 
II costante uso delle ceramiche pili Hni farebbe escludere un impiego 
sempIicemente funzionale dei recipienti cioe quello di raccogliere 
acque sia pure considerate salutari 0 purif1icatrici; 

3) l'assoluta unitarieta stilistica dei materiaIi ceramici impiegati nel culto, 
la presenza di un solo focal are nei pressi della vaschetta e il numero 
limitato delle ossa semicombuste in esso contenute (siano esse rife
ribili 0 non a resti di pasto sacro), farebbero escludere che la fre
quentazione di questa parte della grotta sia stata prolungata nel tempo. 
Tutto infatti farebbe pens are che essa non fu ripetuta per molte 
voltee per molto tempo qualunque sia stata la motivazione che 
indusse i frequentatori della parte alta della grotta a spingersi, non 
senza aver superato delle diHicolta, fino nella parte pili profonda di 
'essa per celebrarvi un sim~le cuIto. 

Forse gli effetti invocati non furono esauditi, e la popolazione inte
ressata fu costretta ad abbandonare completamente la grotta? E' certo 
infatti che un s·imile culto non venne mai pili ripreso da parte di 
chi l'icomincio a frequent are la parte alta della grotta, sia pure al 
solo scopo sepolcrale. 

Non si tratta quindi di un luogo consacrato nel tempo, come ci si 
aspetterebbe per uno dedicato al culto delle acque salutari, se esso fu 
ignorato sia dai precedenti frequentatol'i della parte alta della grotta sia 
da quelli che vi ritornarono in seguito; rna piuttosto di un culto ecce-



Fig. 5, 1 - Grotta Scaloria. Porz1one del fonda di un vasa posta sui troncone di 
una stalagmite su cui si e rifarmata una nuova concre2lione. I frammenti della 

stessa vasa e la parte spezzata della stalagmite 'sana visibili sulla sinistra. 

Fig. 5, 2 - Grotta Scaloria. Un v,asa immerso nella colata statlagmituca . 



Fig. 6, 1 - Grotta Scaloria. Esplorazione del fondo del laghetto, profondo tre metri 
circa, situato nella parte pili bassa della grotta. 

Fig. 6, 2 - Grotta Scaloria. Resni scheletl'ici, trovati in un anfratto m prossimita 
del laghetto. 
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zionale collegato a fatti eccezionali che e difficile, come diremo in se
guito, non collegare alle eccezionali condizioni che si vennero a creare 

nel Tavoliere e che ne determinarono l'abbandono proprio nell'epoca 
(3530 ± 70 a.c.) in cui questa culto e stJato datato dai carboni raccolti 

nelfocolare posto vicino ana vaschetta rettangolare (ALESSIO et At., 1969). 

Essendo il programma esplorativo del 1967 concentrato suI rileva

mento della grotta, suI posizionamento dei gruppi votivi e suna relati'1a 
documentazione fotogratioa, ogni pili accurato studio e raccolta di dati, 

intesi a chiarire ulteriormente il significato del rituale, vennero rinviati 
ad altro momenta 2 . 

Molta attenzione venne invece diretta ad accertare il poss,ibile rap

porto tra i raggruppamenti rituali e l'esistenza, neUa parte term:inale 
della grotta, di alcuni laghetti . Venne COS! constatato che la pili vicina 
presenza neolitica a tali laghetti era costituita da uno scheletro umano 

posto, in posizione seduta con Ie gambe stese, in un anfratto a circa 
m. 15 dal principale di essi (fig . 6, 2). Una delle gambe presentava una 

2 Alla fine di questa ciclo esplorativo, s'imponeva la necessita di provvedere ad una 
efficace protezione della grotta, per impedire qualsiasi manomissione degli eccezionali 

rinvenimenti lasciati ancora in situ. D'altra parte la risonanza che la scoperta aveva 
avuto in sede locale, ave va wnvinto a1cuni degli amministratori del Comune di 
Manfredonia, sensibilizzati anche dalProf. S. Ferri, a iniziare dei lavori per una 
sistemazione turistica della grotta senza pero una loro preventiva programmazione. 

Essi vennero subito interrotti dal Sindaco perche privi di un congruo finanziamento 
ahe permettesse di and are oltre l' apertura di un altro ingresso che avrebbe finito 
con il rend ere pill vulnerabile la grotta stessa. 

Conscio ohe non esistono cancelli idonei a proteggere una grotta dai vandalismi, 
proposi, in attesa del progetto di sistemazione turistica, di procedere allo studio 

sistematico dei l1invenimenti e allo smontaggio dei complessi, specialmente di quelli 
'pill appariscenti e pill esposti ad essere tra,fugati. Tale prelievo, condotto con gli 
idonei accorgimenti, avrebbe permesso, al momenta opportuno, di riporre in situ 
gli oggetti. Avevo iniziato a pracedere in questo senso quando venni costretto a 

interrompere il tutta con precise assicurazioni che i lavori di sistemazione sarebbero 
iniziati nel pill breve tempo possibile. II materiale qui presentato e quello che ero 
riuscito a recuperare prima di questa sospensione. II resto, la gran parte cioe, e 
stato quasi completamente asportato prima del 1975 cia clandestini per nulla af.fatto 
impediti dal muro di cementa armata castruito a sbarrameno dell'unico ingresso 

della grotta. II progetto di sistemazione monumentale era nel frat tempo rimasto solo 
nelle «buone intenzioni» degli amministratori che si . erano succaduti al Comune di 
Manfredonia (S. Tine). 
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·frattura di tipo traumatico del collo del femore che fece subito pensare 
ad un incidente, divenuto mortale per uno dei celebratori del rito, date 
Ie difficolta della risalita. 

La successiva segnalazione (1978) del rivenimento di un cranio e di 
altre ossa umane in un anfratto, in prossimita dell'area della vaschetta 
rettangolare, non contrasta con l'ipotesi de'll'eventuale incidente anche 
se non necessariamente deve essere estes a anche a quest'ultimo ritro
vamento 3. 

L'assenza di rinvenimenti di natura archeologica nei pressi dei laghetti, 
constatata anche per il loro fondale mediante una attenta osservazione du
rante Ie ripetute immersioni di un sommozzatore (fig. 6, 1), difficilmente 
potrebbe voler dire che tali laghetti non rivestivano alcuna importanza 
nella celebrazione del culto. Piuttosto potrebbe essere dovuta ad una 
volontaria astensione dall'avvicinarsi a quei luoghi a cui forse veniva attri
buita la maggiore sacralita, se addirittura non vi si vedeva l'espressione 
concreta della stessa divinita invocata. 

Comunque occorte tener presente che di tali laghetti solo uno, quello 
situato nella parte terminale della grotta, con Ia sua profondita di circa 

3 m., era quasi certamente presente, mentre tutti gli altri si possono essere 
fo rmati in seguito all'innalzamento del livello marino degli ultimi 5500 
annl. 

Ipotizzando la presenza di un solo laghetto, sia pure di forma diversa da 
quella attuale, e attribuendo ad esso la sacralita di cui si diceva prima, 

si potrebbe perfino vedere nella vaschetta rettangolare una artificiale 
riproduzione diesso (e quindi l'immagine della divinita) attorno a cui 
consumare cerimoniali collettivi. 

3 La presenza di tali resti saheletrki e di qualche altro, ancora non vis to, non 
dovrebbe modificare jl quadro generale del culto descritto per questa parte della 
grotta. 

Qualcosa del genere e stato constatato in altro luogo di culto, e cioe nel fondo 
della grotta di S. Calogero di Sciacca dove sono state localizzate almena tre inuma
zioni, non in diretto rapporto con i raggruppamenti di vasi contenenti offerte votive. 
Il significato di questo ristretto numero di inumazioni in luoghi certamente cons a
crati a culti non funerari, riservate a personaggi che potremmo anche immaginare di 
ran go speciale nella societa 0 direttamente implicati nel culto stesso (sacerdoti?), 
non Ipuc> ahe rimanere misterioso. E' forte comunque la suggestione di poterle acco
stare ai seppellimenti riservati nelle Ghiese cristiane a personaggi illustri. 
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CERAMICHE RITROVATE NELLA PARTE BASSA Dr GROTTA SCALORIA (figg. 
7-15) 

II complesso di 31 vasi qui presentato, costituisce tutto quanta e stato 
possibile ricostruire dal materiale recuperato nel corso dell'esplorazione 
19·67, limitatamente agli esemplari che erano stati pr.ecedentemente rimossi 
dai primi scopritori 0 che si trovavano in condizione di essere facilmente 
asportati senza campromettere la unitarieta dei gruppi votivi . Tali gruppi 
eranostat.i contrass·egnati suI rilievo 'e s'intendeva 0 ricomporli diretta
mente in situ riportandovi gli originali prelevati, 0 ricostruiti in museo 
dopo il completamento del recupero. 

Purtroppo, come si e accennato (efr. nota 2, pag. 42), gli eventi succes
sivi alla nostra esplorazione hanno reso impossibili entrambe Ie soluzioni. 

Pertanto, poiche una parte dei vasi (fig. 7; fig. 8,1, 2, 3; fig. 10,1; 
fi g.12, 1, 6; fig . 15, 1) era gia stata prelevata dagli scopritori senza pre
cise notazioni dei gruppi di appartenenza e ,i rimanenti non possono pili 
essere visti nel loro originario contesto votivo che e stato irreparabilmente 
distrutto, si e qui ritenuto di pres·entare il materiale raggruppandolo per 
forme (fiaschi, figg.7-8; orcioli, figg. 9-10; bicchieri, fig. 11; tazze, figg . 
12-14; scodeUe, fig. 15) . 

Tale criterio e stato preferito a queUo della tecnica decorativa anche 
perche si era gia potuto constatare, durante l'esplorazione, che aUo stesso 
gruppo .vonivo appartenevano s'ia vasi decorati a bande rosse sempHci Sla 

a bande marginate con motivi in nero ottenuti a negativo. 

Quest'ultima tecnica e stata gia indicata I(TINE, 1972) come « tecnica a 
canceUatura » rna dopo la scoperta del villaggio di Catignano in Abruzzo, 
dove la stessa e ampiamente rappresentata, il Tozzi (PITT!, TOZZI, 1976) 
l'ha meglio individuata come tecnica a negativo, ipotesi confermata anche 
sperimentalmente (NOVELLI, 19'80) . Si tratta di una decorazione prepa
rata con grasso animale nei punti dove non si vuole che il colore nero 
aderisca aUa parete del vaso. Successivamente tutta la zona da decorare 

viene coperta da colore nero che in fase di cottura scompare, per combu
stione del sottostante strata di grasso, nei punti in cui questo era stato 
distribuito. L'eHetto decorativo finale sara queUo presentata dalle aree 
che prima erano state risparmiate dallo strato di grasso, quindi decora
zione a « risparmio » 0 a « negativo ». 

Che tale tecnica venisseimpiegata contemporaneamente a quella tradi
zionale a sole bande rosse, COS1 come indicavano i rinvenimenni deUa 
Scaloria, e stato confermato da analoghe associazioni sia nel villaggio di 
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Catignano che ,in quello di Pas so di Corvo . Pertanto tale aSSOClaZlOne 
deve .essere tenuta presentee nella definizione di «Stile Scaloria Bassa » , 

anche per permettere una pili chiara distinzione cronologica di tale stile 
rispetto a quelli precedenti nel Tavoliere, carattel'izzat:i prima da bande 
rosse e bianche e poi da sole bande rosse, la cui sintassi decorativa e per 
altro diversa. 

E' ovvio che la cultura sottintesa da tale stile, che potremmo meglio 
chiamare « Scaloria Bassa - Catignano » anche per sottolinear'e alcune va
rianti locali nell 'area in cui esso e £inora individuato, e in questa sede 

solo parzialmente ricostruibile trattandosi di un complesso votivo, per il 
quale volutamente erano stati scelti solo vasi appartenenti a una sola 
c1asse ceramica. 

E' probabi1e che nella parte alta della grotta una tale ricostruzione 
della cultura possa essere ancora possibile anche se £inara S1. e avuta l 'im
pressione che i molti sconvalgimenti, operati dal Quagliati in poi in un 

deposito tra l'altro di limitato spes sore e gia compromesso dallo scaV0 
delle tombe neolitiche, abbiano alquanto ridotte queste possibilita . 

FlAS CH! 

Figg. 7-8 . Vasi a collo alto e stretto, con spalla tesa, corpo troncoconico 0 globulare, 
fondo convesso leggermente appiattito. Presentano quattro anse a maniglia 0 ad anello, 
poste orizzontali 0 verticali all'intersezione della spalla con il ventre. 

Fig. 7, 1 - Fiasco in ceramica figulina con quattro anse a maniglia, poste orizzontal
mente. Decorazione : assente. Alt. 35 cm.; diam. bocca 9,8 cm. 

Fig. 7, 2-2a - Fiasco, mancante dell'orlo e di parte del collo, in ceramica figulina 
con quattro anse a maniglia poste orizzontalmente. Decorazione: fiamme rosse che 
si dipartono a raggiera dalla base del collo, sottolineata da una stretta banda orizzon
tale. Alt. 26 cm.; diam. max. 18 cm. 

P,ig. 8, 1 - F,iasco in ce~amica Hgulina con quattro an6e ad anello apicato poste 
or.izzontalmente. Decarazione : banda rossa sinuosa che scende cialla base del collo 
alla zona sottostante Ie anse. Alt. 34 cm.; diam. bocca 10 cm. 

Fig. 8, 2 -Parte :inferiore di fiasco in ceramii'ca figulina con quattro anse ad aneHo 
poste verticalmente. Decorazione: assente. · Alt. 112 cm. ; diam. max. 13,5 cm. 

F'ig. 8, 3 - Fmmmen to di fiasco ,in ceramica figulina, conservan te parte del coHo e 
delIa spalla . Sotto l'orlo e sulla spaUa s'impostano due piccole bugne con foro 
passante verticale. Alt. 11 ,3 cm, ; diam. bocca 7,5 cm. 



Fig. 7 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967. Fiaschi in ceramica figulina (scale diverse). 



Fig. 8 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967. Fiaschi in ceramic a figulina dipinta 
bicromica e tricromica (scale diverse) . 
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f,ig. 8, 4-4a - F~asco , mancante del collo, in ceramica figuHna, con quattro anse ad 
anello apicato poste orlzzontalmente. Decomzione: bande rosse ad ampio zig-zag, 
oeanti rombi a contorno irregolare , ma,rginate di nero con frangia alternamente 

orientata da pl{:coli rombi e trlangolini a colore pieno. Al centro, tra Ie bande, 
rombi dipinti in rosso. Alt. 17 cm.; diam. max. 20 cm. 

ORCIOLI 

Figg. 9-10 - Vasi di forma tronco-conka con diametro massimo corrispondente 
a1l'Iintersezione del fondo con Ie pareti. II fondo puo essere convesso e costlituir( 
meno di un terzo del vaso, 0 emisferico e costituire circa la meta del vaso che in 
tal caso tende ad assumere forma globulare. 

F.ig. 9, 1-la-1b - Orciolo in ceramica ofigulina. Decorazione: banda rossa ad ampio 
zig-zag entro cui si dispongono lin rosso pieno tI'iangoli sull'orlo e ovali all'attacco 
del fondo. Marginaturoa '1n nero costituita da frange, gruppi di linee pamllele e fascia 
punteggiata a negativo. Alt . 18,5 cm.; diam. bocca 16 cm. 

Fig. 10, l-la-lb - Orciolo in ceramica £igulina. Decor.azione: £iamme .rosse con matt
ginatura nera, limitata al vertice, costJituita da serie contrapposte <1i sottiIi triangoli 
allungat.i; aH'interno: rade e sottili linee rosse che s·i dipartono da.1l'odo. Alt. 12,2 
cm.; diam. bocca 9,3 cm. 

Fig . 10, 2-2a - Orciolo in ceramica figulina . Decorazdone: banda mssa ad ampio 
zig-zag can marginatura in nero eostituita da frange e fa sci di linee parallele. Con
serva porzioni di stalagmite. Alt . 7,5 cm.; diam. bocca 8 cm. 

Frig. 10, 3 - Orciolo in eeramica figulina. Decorazione: banda ross'a ad amplo z1g-iag, 
ma1rginata in nero da motivoa frangia; a!;l'interno : disco rosso ctlntralle e pennell ate 
sinuose che si dipartono daIl'orIo disposte a Bestone. Alt. 14 cm.; diam. bocca 9,5 cm. 

Fig. 10, 4 - Ordolo in ceramica figu11na. Decorazione: banda rossa ad andamento 
curvilineo. Alt . 16,5 cm.; diam. bocca 9,5 cm. 

Fig. 10, 5 - Orciolo ,in ceramica figulina. Decorazione: handa rossa ad ampio zig-zag, 
marginata in nero da motivo a frangia . Alt. 13 em. ; diam. bocca 12,5 cm. 

Fig. 10, 6 - Orciolo in c-eramica £igulina. Decorazione: banda rossa ,ad ampio zig-zag, 
delimitata da banda CODrente lungo l'attacco del fondo. Tr·iangali rossi tra ~e zone 
metopali ottenute. Alt. 18 cm.; diam. bocca 15 cm. 

BICCHIERI 

Fig. 11 - Vasi di forma cilindrico ovoidale con diametro massimo nel terzo 
superiore del vasa e pareti che si rastremano verso il fondo piano 0 convesso 
Hevemente appiattito. Presentano un lieve cordone, corrente al di sotto dell'orlo, a 
sezione tDiangolare appiattitasu cui si impostano due 0 quattro ,a;nse a bugna, con 
foro vertkale. 
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Big. 11 , 1-la - Biechiere ·in ceramica figulina con Iieve eordonatura sotto 1'orlo e 
quatt'ro anse a bugna con foro verticale. Decorazione: banda rossa che corre lungo 
il cordone e si dilata in corrispondenza delle anse, in quattro fiamme vertieali. Mar· 
gi'natura in nero costituita da fasci di linee parallele. Alt. 12 cm.; diam. bocca 12 cm. 

Fig. 11, 2-2a - Bicchiere in cerami-ca figulina con lieve cardonatura sotto 1'or1o e due 
anse a bugna con foro verticale. Decorazione: fasci di linee nere oblique inter
secantesi al di sopra del cordone; banda ross a lungo il cordone da cui discendono 
vriangoii marginati in nero da motiv,i a frangi'a e a reticolo. Alt. 17 cm; diam. bOC01 
17 em. 

Fig. 11 , 3-3'a - Bicchiere in ceramica figulina con lieve cordonatura sotto 1'orlo e 
quattro anse a bugna con foro verticale. Decorazione: banda rossa ehe corre lungo il 
cordone e &i diJata, .in corrispondenza delle anse, in quattro fiiamme verticali. La 
rimanente superficie e decovata in hero da li-nee verticali interrotte da motivo a 
graticcio a negativo. Alt. 15,7 cm.; diam. boeca 12 em. 

TAZZE 

Figg. 12-13-14 - Vast! di forma emisferica 0 semiovoidale a pa·reti pili 0 meno curve 
o tese, fondo conves·so, in a.Jcuni cas:i Jievementeappiattito. II diametro della bocca 
e sempre maggiore dell'altezza , anche se va·riano Ie proporzioni . Sono muniti di due 
o quattro anse a bugnetta con foro sia verticale che or.izzontale. 

Fig. 12 - l-la . Tazza in ceramica figulina con due anse a bugna con foro orizzontale, 
impostate sulla stes·sa meta dd vaso. Decorazione: all'esterno eompletamente evanida; 
interna: Hnee rosse, disposte ad intervalli irregolari, partono dall'orIo e r,aggiungono 
il fondo. Alt. 9 em. ; diam. bocca 22 cm. 

Fig . 12, 2 - ScodeUone in ceramica figulina con due anse a bugna con foro vertic ale . 
Decorazione conservata sol tanto aU'interno: festone a tre semicerchi allungati 
e concentrici, dipinto in rosso, che cor.re sotto 1'orlo. Alt. 23,5 cm.; diam. bocca 31 cm. 

Fig. 12, 3 - Scodellone in ceramica figulina con due anse a bugna con foro vertieale 
disposte sul1a stessa meta del vaso. Decorazione: completamente evanida. Alt. 23 ,5 
cm.; diam. bocca 32,5 em. 

Fig. 12, 4 - Scodellone in ceramica figulina con due anse a bugna con foro verticale 
disposte sulla stessa meta del vaso . Deeorazione: bande rosse ad ampio zig-zag for
manti rombi, rriang01i rossi sull'orlo con tracce appena ~isibi.Ji di marginatura in 
nero. Alt. 13 cm.; diam. bocca 26 cm. 

Fig. 12, 5 - ScodeUone in ceramiea figulina con due anse a bugna con foro orizzontale 
impostate sulla stessa meta del vaso. Decoraz·ione: banda rossa ad ampio zig-zag, 
malta evanida; interna: festone a due semieerchi concentrioi, dipinto in rosso, sot
tolineante l'orlo. Alt. 21 em.; diam. boeca ·33 em. 
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Fig. 9 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967. Orciolo in ceramica figulina dipinta 
tricromica (scala ca. 1: 3) . 
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Fig. 10 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967. Orcioli in ceramica figulina dipinta 
bicromica e tricromica (scale diverse). 



Fig. 11 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967 . Bicchieri in ceramic a figulina dipinta 
tricromica (scale diverse). 
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Fig. 12 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967. Scodelloni in ceramica figulina (scale 

diverse). 
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Fig. 13 - Grotta Scaloria. Esplorazione; 1967. Scodellini in ceramica figulina dipinta 
bicromica e tricromica (scala ca. 1 :4). 



Fig. 14 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967. Scodellini In ceramica figulina dipinta 
bicromica (scale diverse). 



Fig. 15 - Grotta Scaloria. Esplorazione 1967. Scodelle in ceramica figuJina dipinta 
bicromica e tricromica {scala ca. 1:4). 
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Fig. 12, -6 - Scodellone in ceramica figulina con due anse ad anello con foro orizzon
taIe. Dec?razione: tracee di banda rossa ad ampio zig-zag marginata da frangia in 
nero; interna: festone a ainque semicerchi allungati e concentrici, dipinto in rosso 
e sottolineante l'orlo. Alt. 20 cm.; diam. bocca 29 cm. 

Fig. 13, 1-1 a - Scodellone .in ceramica figulina con due anse a bugna con foro verti
cale post,e sulla stessa meta del vaso. Decorazione: bande rosse ad ampio zig-zag e 
triangoli rossi che si dipartono dall'odo; interna: ,festone a semitondi rossi sotto
lineante l'orIo e brevi pennellate rosse verticaH al di satto di questo. Alt. 13,5 cm. 
diam. bocca 28,5 em. 

Fig. 13, 2-2a-2b - Scodellone in ceramica con anse a bugna. Decorazione: banda 
rossa ad ampio zig-zag, marginata in nero da frange e fasci di linee parallele e 
triangoli rossi ehe si dipartono dall'orlo; interna: festone a semitondi rossi lungo 
l'orlo; al di sotto di questa motivo solare con raggi che si dipartano dal centro del 
fondo, dipinto aneh'esso in rosso. Alt. 13 cm.; diam. bocca 23 em. 

Fig. 14, 1-1a - Scodellone in ceramica figulina con due anse a bugna con foro oriz
zontaIe. Decorazione: bande rosse ad ampio zig-zag form anti rombi, triangoli sul
l'oJilo e piccoli rombi rossi tra Ie zone metopali delimitate dalle bande; interna: 

festane a semitondi ross:i lunge l'odo, sotto motivo solare con coppie di raggi che 
si dipartono da un disco dipinto in rosso al centro del fondo. Alt. 14,5 cm.; diam. 
bocca 27,5 cm. 

Eig. 14, 2 - Scodellone in ceramica figulina conservante un 'ansa a bugna con 
foro orizzontale, Decorallione: ba'nde rasse che s'intersecano, forman do motiv:i a 
« X »; interna: gruppi di pennellate rosse irregolari che si dipartono obliquamente 
dall'orlo. Alt. cm. 20; diam. bocca 29 cm. 

Fig. 14, 3 - Scodellone in ceramica figulina con due anse ad anello con foro OrJZ

zontale impostate sulla stessa meta del vaso. Decorazione: bande rosse ad ampio 
zig-zag ~ormanti rombi, tniangoli sull'orlo e piccoli rombi [Ossi tra Ie bande; interna: 
festone a semitondi rossi sottolineante l'orlo. Alt. 18 cm.; diam. bocca 29 cm. 

SCODELLE 

Fig. 15 - Vasi poco profondi con pareti brevi, pili 0 meno tese, e ampio fondo 
convesso che s'incontra con Ie pareti formando una carena pili 0 meno accentuata. 

Fig. 15, l-la - Scodella in ceramica figulina. Decorazione: bande rosse a zig-zag 
form anti un motivo a canestro. Tracce appena visibL1i di marginatura a frange 

nere. Alt. 6 cm.; diam. bocca 23 cm. 

Fig. 15, 2-2a-2b - Scodella in ceramica figulina. Decorazione: disco rosso centrale 
suI fondo e semidischi sot to l'orlo can marginatura in nero evanida di frangia alter
natamente orientata da piccoli tdangoli a colore pieno; interna: gruppi di pennellate 

rosse irregolari che si dipartono obliquamente dall'orlo e , tandina rosso suI fondo . 
Alt. 5,5 em.; diam. boeea 20 em. 
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Fig. 15, 3 - Scodella in eeramica figulina. Decorazione: ovali rossi a contorno ine
golare; interna : gruppi di pennellate rosse che si dipartono obliquamente dall'orlo. 
Art. 4,8 em.; bocea 20 cm. 

Fig. 15,4-4a-4b - Scodella in ceramica figulina. Decorazione: disco rosso centrale suI 
fondo e bande rosse a zig-zag creanti una stella a se-i punte margin at a da frangia 
ne-ra; interna: mobivo ramificato dipinto in rosso sot to I'orlo. Alt. 5 cm.; diam. 
bocea 20 cm. 

GLI SCAVI NEL CAMERONE QUAGLIATI 

Riferiamo ora, sia pure brevemente e al solo fine di chiarire Ie motiva
zioni del culto ilfistallatosi nella parte bassa della grotta, i risultati degli 
scavi eseguiti nella parte alta di essa. 

Nell'estate 1978 un'attenta prospe2'!ione magnetometrica, eseguita dalla 
Fondazione Lerici, valse a localizzare un'ampia anomalia che veniva a 
corrispondere all'area dove era stato ipotizzato, in base al rHevamento 
interno, l'originario ingresso della grotta completamente interrato. Si 
procedette ad apr ire di un ampio saggio, prima con escavatore meccanico 
e in seguito con scavo a mano. Quest'ultimo mise in luce un deposito 
di riempimento ricco di reperti archeologici, rna del tutto privo di 
coerenza stratigrafica. Frammenti dei vari stili ceramici, che in segui
to sarebbero stati trovati anche nel deposito del camerone Quagliati, 
si presentavano qui misti in tutti i livelli, in un deposito per molti aspetti 
simile a quello che viene ritrovato entro i fossati di recinzione e a «C» 
dei villaggi neolitici del Tavoliere. 

Si e avuta infatti la netta impressione che neH'originario ingresso della 
grotta (una specie di pseudo dolina carsica, simile a quella della ViCina 

grotta Occhiopinto) suI finil'e del Neolit.ico, sia precipitato, fino a col
marlo, del terreno dilavato da una vicina area abitata. 

Cia permetterebbe di avanzare l 'ipotesi dell'esistenza di un villaggio 
all'aperto, non lontano dall'ingresso della grotta, da cui potrebbe prove
nire simJle interro. Tale ipotesi non e stata pera finora confermata dai 
saggi eseguiti in prossimita di questa ingresso che hanno restituito solo 
qualche scheggia di selce rna non un solo frammento ceramico . D'altra 
parte, nel corso della campagna 1979, non fu possibile eseguire altri 
saggi (non avendo ottenuto il permesso del proprietario del terreno) in 
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un'area maggiormente indiziata, posta circa ad 80 m. ad est dell'ingresso. 
Qui il rilevamento magnetometrico segnalava, in corrispondenza di tracce 
apprezzabili sulla foto aerea, un'altra significativa anomalia, che potrebbe 
anche essere riferita a strutture (fossati?) di un villaggio neoHtico . 

Riaperto l 'ingresso, i lavor,i vennero concentrati all'interno della grotta 
eseguendo alcuni saggi (fig. 16) nella stessa area dove il Quagliati aveva 
raccolto nel 1932 numeroso materiale ceramico e livico, ora conservato, 
pressoche inedito, al Museo di Taranto (RELLINI, 193'4; QUAGLIATI, 1936) . 

Nonostante gli evrdenti ed ampi sconvolgimenti dello strato archeologica, 

GR . SCALORIA 

GR. SCALORI A: Ritievo eseguito da E. DAVANZO-S. DUDA delta COMM. 

GROllE ((E . BOEGAN )) di Tr ies te 

GR. QCCH IOPINTO: Rilievo eseguitoda L . COPPOLECCHIA - M .GIORDANO 

del GRUPPO SPELEOLOOICO SIPONTINO 

I 
o~ .. Ingresso 

Fig. 16 " Planimetria della Grotta Scaloria e della ViCIna Grotta Occhiopinto, con 
indicazione del nuovo ingresso e posizionamento in pianta dei saggi effettuati nel 

Camerone Quagliati. 
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operati da scavi clandestini successivi all'esplorazione Quagliati, i saggi 
hanno permesso di raccogliere sufficienti elementi per considerare l'area 
come necropoH propria del momenta finale della frequentazione della 
grotta, prima che un'ampia frana ne ostruisse l'ingresso, sigillando cos1 iI 
tutto, fino alIa accidentale riapertura del 1932. 

Nessuno dei saggi aperti pero e stato in grado di restituire da solo 
una completa e attendibile seriazione stratigrafica. Ma i dati restituiti da 
questi saggi, considerati nel loro complesso, e tenendo conto della tipo
.1ogia e distl'ibuzione quantitativa dei tipi ceramici, permettono d.i tracoiare 
Ie successive fasi della vita nella grotta, fasi che possono essere coerente
mente riferite alIa sequenza delle culture preistoriche ricostmita con gli 
scavi dei villaggi neolitici del retrostante Tavoliere (TINE, 1975) : 

1) uno strato, di cui non e stata ancora raggiunta la base , ha restituito 
resti del Paleolitieo finale; 

2) uno dei saggi aperto in prossimita dell',ingresso ha presentato una con
centrazione di ceramica impr,essa che attesta una apprezzabile frequen
tazione nell'ambito del Neolitieo antieo (fasi I e II del NeoIitico del 
Tavoliere) {figg. 17,1,3,4; 2, 5); 

3) un altro saggio ha presentato quasi integro uno strato contenente cera
miche figuline dipinte nella tipica decorazione denominata dello stile 
della Sealoria Bassa I(TINE, 1972; 1975) Hase IV b del Neolitico del 
Tavoliere) (fig. 18, 2-6) . E' durante questa fase che si deve inserire 
la celebrazione del culto nella parte bassa della grotta; 

4) nella strato superficiale, il pili sconvolto, quas'i tutti i saggi hanno 
restituito ceramiche decorate nella stile tipico della Sca.1oria (RELLINI, 
1934) che per distinguetlo dal precedente e state propos to di rideno
min are stile della «Sealoria Alta »(TINE, 1972; 1975) (figg. 19, 1, 2; 
21, 1,2). 

Associati a queste ceramiche 0 comunque, date Ie condizioni eli scon
volgimento di questa strato, non distinguibili da esse, sono apparsi 
anche alcuni esemplari {figg. 20, 1; 18, 7, 8) di vasi decorati in uno stile 
molto vicino a quello nota nel villaggio di Ripoli {CREMONESI, 1965) e 
ad alcuni esemplari ritrovati nella grotta di S. Angelo III a Cassano 
Jonio (TINE, 1964); 

5) sia pure in quantita minima e pertanto in nessun caso formanti strati 
apprezzabili, sono stati raccolti sporadicamente anche esemplari di vasi 
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della stile di Masseria La Quereia ·(;fig. 17 , 6, 7) (fase III), decarati 
a bande bianche (fig . 18, 1) (fase IVal)4 e alcune anse a racchetta 
(fig. 21,3, 4) della stile di Masseria Bellavista - Diana (fase VII). 

Da quanta detta, almena per il mamenta, si puo concludere che la 
Gratta Scalaria venne frequentata, altre che durante Ie ultime fasi del 
Palealitica, nel carsa di tutte Ie fasi del Nealitica del Tavaliere sia pure 
nan sempre can la stessa intensita e assiduita . Piuttasta sparadici sana 
infatti i resti rifel'ibili aIle fasi antiche (I-II-III) e media (IV a), mentre 
diventana impanenti quelli della fase IV b, carrispandente sia al mamenta 
di abbandana dei villaggi del T avahere sia alIa celebraziane del mlta nel 
fanda della gratta stessa. 

Che passa esserci una cannessiane diretta tra quesd due ultimi avveni
menti , nan sembra si passa discanascere ne sattavalutare. E' infatti signi
ficativa, a questa prapasita, che durante il successiva impiega della 
gratta came necrapali per gente che probabilmente abitava nella stessa 
gratta a in qualche villaggia in prassimira di essa, carrispanda un periado 
di pressache totale mancanza di vita nell 'area del TavoHere. Nessun 
frammenta del caratteristica stile della Sealoria Alta e stata infaui segna
lato finara nelle parecchie cent-inaia di campionature raccolte in superficie 
nei villaggi del Tavaliere a tra i materiali dei villaggi gia scavati , mentre 
sala sparadicamente tracce di tale epoca appaiana in aree ai margini del 
Tavoliere stessa, nei territari al di la dei due humi Of ant a e Fortare, che 
ne delimitano i naturali confini, e nelle isole Tremiti . 

Simili fatti permettono di attribuire un particolare significato al ceri
maniale svalta nella parte prafanda della gratta che, data anche la omage
neita dei reperti ceramici, puo esS'ere riferito ad un solo periada del Neo
litica, se nan propria ad un mamento particolare oi tale periodo . La data
zione (3530 ± 70 a.c.) attenuta dai carbani raccolti nei pressi di quella 
che possiamo definire la struttura principale del mlta (la vaschetta rettan
galare), puo essere conS'iderata indicativa di tale particalare mamenta, che 

passiama ritenere anche caincidere can la fine del perioda IV b . 
L'abbandana della gratta dopo la celebrazione di tale culta, se nan 

proprio l 'estinzione della popolaziane che l'effettuo, potrebbe essere atte
stato anche dal rinvenimenta di una singalare tamba cantenente i resti 
di altre venti inumati per 10 pili bambini , donne e adulti anziani. Tale 

4 Tale fase e stata individuata negli scavi ne! villaggio di Passo Corvo come la pili 
antica delle ceramiche figuline dipinte a bande . 
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Fig. 17 - Gratta Scaloria. Scavi nel Camerone Quagliat.i 1978-79. Ceramiche impresse 
e Jipinte attribuibili al Neotitico Inferiore del Tavoliere. 1(1, 3, 4) genericamente at
tn~buibili aile fasi I-II; (2, 5) stile del Guadone (fase II); (6, 7) sti,je di Masseria 

La Quercia (fase III) (scale diverse) . 
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l'ig. 18 - Grotta Scalo.ria. Scavi nel Camerone Quagliati 1978-79. Ceramiche 
figuHne d1p;inte attribuibi·1i al Neolitico Medio del Tavoliere. (1) frammenta 
decorato a banda bianca (fase Va); (2-6) frammenti decorati a bande rosse 
semplici 0 marginate di nero con tecniche in negativo deLla Stile della 
Scaloria Bassa (Ease IVb). (la decoraz.ione in nero e stata evidenziata con 
graHte); (7-8a) frammenti attribuibili al momenta finale della fase IVb 

con sintassi decorativa tipo RipolicCassano Ionia {scale diverse). 



Fig. 19 - Grona Scaloria. Camewne Quagliati. Vasi raccolti in superficie durante 
!'esplorazione del 1967. Ceramiche figuline decorate nel tipico Stile della Scaloria 

Alta (fase IV) (scala circa 1: 3). 



Fig. 20 - Grotta Sealoria. Scavi nel Camerone Quagliati 1978-79. (1) frammento di 
eeramiea figulina decorato nel tipieo Stile di Ripoli ; (2-2b) tazza a calotta sferiea 
di eeramiea. figulina decorata . nel tipieo Stile della Sealoria Alta con presenza di 
banda punteggiata mutuata claUo Sti,le di Ripoli . Questo esemplare proviene dal 

fondo della Grotta Ocehiopinto {scale diverse) . 
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tomba mostra Ie caratteristiche di una fossa comune eseguita per accoghere 
Ie vittime di una epidemia, che puo essersi rivelata particolarmente ferale 
nei riguardi dei soggetti pili deboli di una comunid aHetta da malaria 
cronica, attestata da tracce inequivocabili presenti in molti degli inumati. 

Anche 1<1 assenza di conedo, a parte due pendagli aIle orecchie di un 
adulto anziano, fa propendere, in accordo con il rito funebre osservato a 
Passo di Corvo (TINE, 1972) per una datazione di questa fossa ancora 
nella fase IV b, mentre il fatto che essa sia stata inberamente incassata 
nel deposito di tale fase, induoe a datarla attorno alIa fine del periodo 
stesso. 

Pertanto in base a tutte Ie suddette considerazioni e verosimile che ci 
sia stata una stretta connessione tra il culto praticato suI fondo della grotta 
e gli ,eventi che portarono le ultime popolazioni della f.ase IV b, stanziate 
all'ingresso della Scaloria, ad abbandonare il sito per raggiungerne altri 
pili idone1i e salutari fuori dal Tavoliere. 

Quale ruolo abbia giocato in questa decisione l'acuirsl del clima malarico, 
specialmente nell'area costi.era del Tavoliere, e possibile immaginarlo dal 
modo in cui, contrariamente ad ogni rituale funebre neolitico, venne sepolta 
una buona parte .di quella comunita. 

S. TINE - E. ISETTI 
Istituto di Archeologia - Universid di Genova 
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Fig. 21 - Grotta Scaloria. Scavi nel Camerone Quagliati 1978-79. (1-1a) olletta 
in ceramica figulina decorata nello stile della Scalor.ia Alta; (2) olletta cial labbro 
echiniforme e decorazione incisa e dipinta, accostabile per la sua forma allo Stile 
di Serra d'Alto, mentre il motivo dipinto "a uncino" e ancora tipico dello Stile 
Scaloria Alta; 0-4) vasi con tipiche anse a rocchetto della stile Diana-Masse ria 

Bellavista (fase VII) (scale diverse). 
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Tav. A - Gratta Scaloria. Vasi dello Stile della Scaloria Bassa pravenienti dal!'area 
di culto (scale diverse). 
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Tav. B - Grotta Scaloria. Scavi nel Camerone QuagliaDi 1978-79. (1-2) esemplari de
scritti nella fig. 20, 1; (3-3a) esemplare descritto nella fig. 18, 8; {4-4a) esemplare 

descritto nella fig. 20, 2 (scale diverse) . 
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RIASSUNTO 

Vengono presentati i risultati dell'esplorazione effettuata nel 1967 suI fondo della 
Grotta Scaloria, che rivela l'esistenza di un particolare rituale di culto connesso 
con Ie acque di stillicidio della volta risalente al 3570 ± 70 a.c. Gli Autori forniscono 
il catalogo dei vasi ivi rinvenuti, descrivendone il nuovo stile ceramico denominato 
«stile della Scaloria ,Bassa» e inquadrandoli nella seq\lenza tipologica documentata 
dai rinvenimenti effettuati nel corso delle due campagne di scavo (1978-79) nella 
parte prossima all 'ingresso della grotta stessa . 
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