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1 - INTRODUZIONE

La ceramica cosiddetta a taches noires
(CAMEIRANA 1977) nasce ad Albisola nella
prima metà del XVIII secolo come rispo-
sta al declino della maiolica ligure, dovu-
to all’ascesa della terraglia inglese e, for-
se, anche come conseguenza della ridu-
zione degli affioramenti di marne plioce-
niche, sfruttate da secoli (CAPELLI, CABELLA

2013). La produzione consisteva princi-
palmente di piatti, ma includeva anche
casseruole, coperchi, vassoi, zuppiere ed
altre forme più elaborate. Le ceramiche
sono caratterizzate da corpi ceramici ros-
si e ben cotti, con pareti piuttosto sottili,
vetrine al piombo gialle e brillanti (ma-
croscopicamente le ceramiche appaiono
piuttosto simili al metallo, di colore mar-
rone a causa della combinazione dei co-
lori di impasto e vetrina) e decori infor-
mali neri. Una ricetta produttiva piuttosto
dettagliata è fornita dal Prefetto napoleo-
nico G. Chabrol de Volvic nella sua Stati-
stica del Dipartimento di Montenotte
(CHABROL DE VOLVIC 1824). Gli impasti de-
rivano da un accurato mescolamento di
argille rosse (alluviali quaternarie) con su-
bordinate quantità di argille gialle (mar-
ne plioceniche) (CAPELLI et al. 2012). Le
ceramiche venivano realizzate in due fa-
si utilizzando le caselle per una cottura
costantemente ossidante. Le vetrine erano
preparate mescolando galena (PbS), com-
prata a Genova o importata direttamente
dalla Spagna (Almeria), con una metà di
sabbia quarzosa importata da Gourjean,
presso Antibes, o di quarzo macinato pro-

veniente da Noli, un villaggio a poche de-
cine di chilometri ad ovest di Albisola. Un
dodicesimo di ossidi di ferro veniva ag-
giunto alla vetrina come colorante. I de-
cori neri erano realizzati con ossidi di
manganese prima della seconda cottura.
Grazie alle sue qualità estetiche e tecni-
che (resistenza meccanica e termica), al
suo basso costo e all’abilità dei commer-
cianti liguri, la taches noires si diffuse ra-
pidamente nel sud della Francia (AMOU-
RIC, RICHEZ, VALLAURI 1999, pp. 119-124) e
in tutto il Mediterraneo occidentale, giun-
gendo fino alle Americhe, dal Canada
(MOUSSETTE 1993) fino al Messico (LISTER,
LISTER 1976, p. 33) e ai Caraibi (AMOURIC,
GUIONOVA, VALLAURI 2015), forse attraverso
l’intermediazione di mercanti spagnoli e
francesi. Presso la costa di Marsiglia è sta-
to rinvenuto il relitto di un battello
(Grand Congloué 4) che trasportava prin-
cipalmente taches noires di Albisola (CA-
PELLI et al. 2012).
La produzione di taches noires giocava
un ruolo molto importante nell’economia
albisolese. Alla fine del XVIII erano pre-
senti nel territorio circa 50 fabbriche di
vasellame, che producevano milioni di
pezzi all’anno. Su circa 10.000 abitanti,
più di un quinto era impiegato diretta-
mente nella produzione ceramica, ma si
deve aggiungere la parte comprendente
la fornitura di argilla e legname e il com-
mercio dei manufatti (CHABROL DE VOLVIC

1824; CAMEIRANA 1977).
Il successo sia della produzione di Albi-
sola, sia dei commercianti liguri, diffusa-
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mente installati all’estero, ad esempio in
Provenza (AMOURIC, VAYSSETTES 1993), fu
tale che la taches noires fu oggetto di ten-
tativi di imitazione in molte fabbriche, sia
italiane (Piemonte, Toscana, Sardegna),
sia della Francia meridionale (MILANESE,
BIAGINI 1998) e della Catalogna (BELTRÁN

DE HEREDIA et al. 2015). Tuttavia, tali imi-
tazioni, di qualità tecnica ed estetica infe-
riore, ottennero scarso successo. Come
conseguenza, agli inizi del XIX secolo sia
in Spagna, sia in Francia (nel 1820) furo-
no imposti forti dazi (fino al 100%) sulle
ceramiche di importazione dalla Liguria.
Soprattutto a causa di questo motivo, Al-
bisola subì un repentino tracollo econo-
mico e molti ceramisti furono costretti ad
espatriare. 
Già nel 1821 un produttore/commercian-
te (Siri), venuto ad Albisola dalla Francia,
cerca operai disposti a partire e, prima
del 1838, membri delle famiglie Macari di
Albisola Capo e Schiappapietra di Albis-
sola Marina sono documentati in attività a
Hyères (AMOURIC 1993). Il trasferimento di
maestranze e, quindi, di conoscenze tec-
niche verso l’estero porta ad una produ-
zione di taches noires di qualità anche al
di fuori di Albisola.
Un progetto di ricerca archeologico-ar-
cheometrico integrato recentemente in-
trapreso sulla ceramica a taches noires ha
già permesso la caratterizzazione delle
ceramiche di produzione albisolese del
relitto Grand Congloué 4 (CAPELLI et al.
2012) e sia delle importazioni liguri, sia
delle imitazioni locali rinvenute a Barcel-
lona (BELTRÁN DE HEREDIA et al. 2105). In
questa sede verranno presentati i risulta-
ti delle analisi, effettuate tramite micro-
scopia ottica ed elettronica, sulla cerami-
ca a taches noires (fig. 1) attestata in tre
differenti contesti provenzali già noti, di
cronologia differente, relativi a un sito di
consumo e a due atelier localizzati nel-

l’entroterra di Marsiglia. Le analisi hanno
avuto lo scopo di distinguere le varie imi-
tazioni locali dalla produzione originale e
di evidenziare differenze e similitudini dal
punto di vista tecnico-produttivo, queste
ultime da correlare con trasferimenti di-
retti di conoscenze tecniche dalla Liguria
alla Francia meridionale.

2 - CASE-STUDIES IN PROVENZA

Il primo caso preso in esame, datato
alla prima metà del XVIII secolo, consi-
ste nella ceramica in uso nella vetreria di
Roquefeuille (Pourrières, Var: FOY, RICHEZ,
VALLAURI 1986). Oltre ad importazioni da
Albisola (fig. 1d, AL), si trovano imitazio-
ni locali di qualità molto scarsa (fig. 1a-b,
RQ1), caratterizzate da pareti spesse, im-
pasti più o meno chiari e teneri, vetrine
bruno-arancio e decori bruni poco accu-
rati, costituiti da strie e chiazze poco de-
finite.
Il secondo contesto, rivenuto a Cucuron
durante i lavori di ristrutturazione di una
casa privata (la localizzazione precisa del-
la fornace è sconosciuta), comprende
frammenti di forno, caselle, forme chiuse
e scarti di ceramica invetriata o graffita,
con ingobbio rosso e/o bianco databili al-
la seconda metà del XVIII secolo (LEEN-
HARDT, VALLAURI 1991). La produzione di
taches noires è relativamente simile a
quella albisolese dal punto di vista tipo-
logico (fig. 1e, CC), ma si distingue netta-
mente per gli impasti molto chiari. 
L’ultimo contesto appartiene alla fabbrica
di Villemus, presso Jouques, isolata nella
campagna (AMOURIC, VALLAURI 1993). Sul
sito produttivo si trovano le rovine di una
costruzione industriale a tre piani (15 x 9
m), più altre minori per un totale di 30 m
di lunghezza, in prossimità di banchi d’ar-
gilla. La fabbrica è creata nel 1845 da Au-
guste Pons, ma funziona nei primi anni
grazie ad operai italiani: oltre a Liardi, Bo-

340

Atti2016 - Capelli, Di Febo, ....:Layout 1  11-10-2017  9:46  Pagina 340



nitieli, Turcano, Monneto, Gorrea, Zavo,
sicuramente albisolesi sono Marchiano e
Guersi (Ghersi). Sono stati rinvenuti i re-
sti di un forno a pianta quadrata e nume-
rosi depositi con scarti di tegole, piastrel-
le, tubi per canalizzazione, pipe, cerami-

ca da fuoco, caselle e ceramica a taches
noires del tutto simile, per aspetto ma-
croscopico e qualità, a quella di Albisola
(fig. 1c JQ). 
Dieci campioni rappresentativi di taches
noires da Roquefeuille, dodici da Jouques
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Fig. 1 - Foto di alcuni dei frammenti analizzati (1e da LEENHARDT, VALLAURI 1991, modificata). AL: Albi-
sola; CC: Cucuron; JQ: Jouques; RQ1: Roquefeuille, imitazioni regionali.

Fig. 2 - Microfoto in sezione sottile (Nx) di impasti rappresentativi dei quattro gruppi principali iden-
tificati. In 2c si notano inoltre lo strato di ingobbio e la vetrina soprastante. Sigle come in fig. 1.
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e quattro da Cucuron sono stati studiati
in sezione sottile al microscopio polariz-
zatore. Inoltre, tra questi sono stati sele-
zionati per l’esame al microscopio elet-
tronico associato ad uno strumento di mi-
croanalisi chimica (SEM-EDS) nove cam-
pioni da Roquefeuille, tre da Jouques e
uno da Cucuron.

3 - RISULTATI DELLE ANALISI

Le analisi sia degli impasti, sia dei ri-
vestimenti hanno permesso di distingue-
re tra loro le varie produzioni, mettendo
in evidenza elementi petrografici, chimi-
ci e tecnologici discriminanti.

3.1 - GLI IMPASTI

Al microscopio, la produzione albiso-
lese rinvenuta a Roquefeuille costituisce
un gruppo omogeneo (AL), rappresenta-
to da sette campioni, ben compatibile con
i confronti liguri di riferimento - anche
di altri tipi ceramici - a nostra disposizio-
ne (CAPELLI et al. 2012). Gli impasti (fig.
2a) sono riconoscibili per una matrice fer-
rica ed inclusioni abbondanti, di dimen-
sioni generalmente <0.2 mm, costituite da
quarzo, mica, feldspato dominanti, su-
bordinati microfossili calcarei e silicei e
più rari minerali pesanti e frammenti di
gneiss. Le temperature di cottura (corre-
labili al grado di vetrificazione) sono piut-
tosto alte. 
I restanti tre campioni sono da riferire a
due differenti produzioni locali o regio-
nali. I primi due (gruppo RQ1, fig. 2b) so-
no caratterizzati da una matrice princi-
palmente carbonatica ed inclusioni costi-
tuite da quarzo, noduli limonitici, calca-
rei e caolinitici (?) di dimensioni fino a 0.5
mm, miche fini e microfossili piuttosto
conservati, mentre il terzo (RQ2) presen-
ta una matrice in prevalenza ferrica ed in-
clusioni (<0.2 mm) principalmente silica-

tiche. Le temperature di cottura sono
piuttosto basse.
Gli impasti di Cucuron (CC, fig. 2c) si di-
stinguono per una matrice carbonatica ed
inclusioni generalmente fini (<0.2 mm),
costituite essenzialmente da quarzo, mi-
che e microfossili parzialmente dissociati.
Le temperature di cottura sono media-
mente elevate.
Infine, gli impasti di Jouques (JQ, fig. 2d)
sono contraddistinti da una matrice ferri-
ca e inclusioni talora molto abbondanti,
più o meno fini (<0.3 mm), costituite da
quarzo, feldspato, subordinati microfossi-
li calcarei parzialmente o totalmente dis-
sociati e rara mica. Le temperature di cot-
tura sono piuttosto alte.
Le varie produzioni possono essere distin-
te anche tenendo conto delle concentra-
zioni di alcuni elementi chimici (tab. 1). In
fig. 3a si nota come i gruppi AL e CC mo-
strino contenuti maggiori di Na2O rispetto
a RQ e JQ, con diversi rapporti Na2O/SiO2.
Inoltre, la fig. 3b mostra in particolare co-
me i due impasti regionali di Roquefeuille
(RQ1-2) siano distinti da diversi rapporti
CaO/FeO e il campione CC presenti alti te-
nori sia di CaO che di FeO.

3.2 - I RIVESTIMENTI

Le vetrine sono tutte trasparenti ed
hanno uno spessore generalmente basso
(0.1-0.2 mm). In sezione, esse appaiono
di colore giallo nei gruppi AL e JQ, men-
tre sono incolori in CC e RQ. In questi ul-
timi casi si trova, tuttavia, un ingobbio fer-
rico rosso (poco depurato e parzialmente
fuso dalla mobilizzazione del piombo dal-
la vetrina), che fornisce un colore macro-
scopico bruno alla vetrina. L’ingobbio è
totalmente coprente in CC (fig. 2c), men-
tre è utilizzato solamente per i decori in
due campioni di RQ (fig. 1b).
Nella vetrina le inclusioni di quarzo non
fuso e le bolle sono di solito assenti o
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Tab. 1 - Risultati delle analisi SEM-EDS di impasti e vetrine (medie di più analisi; valori ricalcolati a
100% in peso). AL: importazioni da Albisola; CC: Cucuron; JQ: Jouques; RQ1-2: Roquefeuille, imita-
zioni regionali.

Fig. 3 - Diagrammi binari rappresentativi della composizione chimica (analisi SEM-EDS) degli impasti
(3a: Na2O%-SiO2%, 3b: CaO%-FeO%) e delle vetrine (3c: FeO%-Al2O3%, 3d: K2O%-Al2O3%). Sigle come
in tab. 1.
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scarse. Il contatto tra vetrina e impasto (o
ingobbio) è generalmente regolare, con
un’interfaccia variamente sviluppata in
cui si sviluppano K-Pb-feldspati e/o Ca-
pirosseni. Aggregati relitti di ossidi di fer-
ro ed ematite neoformata sono presenti
nei gruppi AL e JQ. In corrispondenza dei
decori a manganese, assenti in RQ, la ve-
trina è bruna o violetto e talora si trova-
no, anche in questo caso, relitti del pig-
mento o fasi a Mn di neoformazione. 
Le analisi chimiche SEM-EDS (tab. 1) in-
dicano come tutte le vetrine analizzate
siano ricche in Pb e Si. In corrisponden-
za dei decori neri (AL, JQ) sono stati rile-
vati valori di MnO fino a 1.5%. Le vetrine
colorate (AL, JQ) e quelle incolori (RQ,
CC) formano due gruppi ben distinti, il
primo con contenuti alti in Fe e bassi in
Al, il secondo con tenori bassi in Fe e al-
ti in Al (fig. 1c). Inoltre, i rapporti
K2O/Al2O3 permettono di separare tra lo-
ro i gruppi AL, JQ e RQ+CC (fig. 1d). In-
fine, se confermata con l’analisi di altri
campioni, la presenza di tracce di Zn nel-
le vetrine di Cucuron potrebbe costituire
un elemento fortemente discriminante
per questa produzione. 

4 - CONCLUSIONI

Le analisi archeometriche, sia petro-
grafiche, sia chimiche, consentono di di-
stinguere agevolmente le produzioni di
taches noires di Albisola da quelle di imi-
tazione rinvenute nei tre siti provenzali
studiati. Le differenze sono maggiormen-
te evidenti per quanto riguarda i corpi ce-
ramici, ma anche le vetrine possono co-
stituire un ulteriore elemento discrimi-
nante. 
Lo studio composizionale e tecnico di
dettaglio dei rivestimenti ha inoltre con-
sentito di definire ulteriormente il livello
qualitativo delle produzioni e di eviden-
ziare differenze e similitudini tra di esse. 
Le analisi delle vetrine albisolesi hanno

pienamente confermato la ricetta dello
Chabrol: in particolare, la presenza di re-
litti arrotondati di quarzo e di ossidi di
ferro, oltre che gli alti valori in FeO evi-
denziati dall’analisi chimica, indicano
l’uso di sabbia quarzosa (e non di fritta)
e l’aggiunta intenzionale di colorante. Al-
la produzione di Albisola si avvicina di
molto quella di Jouques, non solo per
l’aspetto macroscopico, ma anche dal
punto di vista composizionale e tecnico,
a conferma di un diretto trasferimento di
conoscenze (e ceramisti) dalla Liguria
nella metà del XIX secolo. 
Al contrario, le varie produzioni di imita-
zione del XVIII secolo, sia della regione
di Roquefeuille (prima metà), sia di Cu-
curon (seconda metà) non hanno evi-
denziato alcun confronto con le taches
noires albisolesi. Per ottenere un aspetto
macroscopicamente comparabile a quel-
lo dei modelli originali, sugli impasti car-
bonatici chiari, poco cotti e poco resi-
stenti al calore e agli urti, veniva steso
uno strato di ingobbio rosso al disotto
della vetrina incolore, senza ferro ag-
giunto. Le alte percentuali di alluminio ri-
scontrate in queste imitazioni sono da es-
senzialmente da correlare ad una forte in-
terazione con l’impasto o l’ingobbio sot-
tostante, anche se non si può escludere,
almeno per una parte dei campioni di Ro-
quefeuille, né una monocottura, né l’ag-
giunta di una componente argillosa alla
miscela vetrosa.
Infine, si deve sottolineare come le somi-
glianze tra le taches noires di Jouques con
quelle albisolesi costituiscano un poten-
ziale rischio di errori nella datazione dei
contesti di scavo provenzali. Le future ri-
cerche (in Italia, Francia e Spagna) do-
vranno rivolgersi non solo alla caratteriz-
zazione degli scarti di fornace di altre fab-
briche di imitazione, ma anche all’identi-
ficazione dei loro prodotti nei siti di con-
sumo e alla definizione della loro diffu-
sione negli ambiti regionali.
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