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Rosarno, Pian delle Vigne (Medma)∗

La ceramica a vernice nera dalla Centrale Sip (scavo )

A C

Allo stato attuale della ricerca archeologica, Medma offre notizie e dati piut-
tosto frammentari e discontinui per una ricostruzione storica e archeologica,
che possa ritenersi esaustiva. L’impianto dell’antica subcolonia locrese non
è stato oggetto di indagini sistematiche, anche a causa, in molti casi, della
sovrapposizione dell’attuale Rosarno sulla città antica, della quale non è
stato finora possibile riconoscere l’intera estensione. Medma, fondazione
“gemella” di Hipponion, venne dedotta sulla costa tirrenica alla fine del VII
sec. a.C. o agli inizi del VI sec. a.C., nell’ambito della politica di espansione
della polis locrese per ampliare i confini del proprio territorio.

Mentre risultano scarsi i dati sulla fase arcaica della città, sono state in-
dividuate diverse tracce archeologiche che hanno permesso di individuare
un’intensa fase di frequentazione, con una regolare organizzazione urbani-
stica orientata N/NE–S/SW, sul Pian delle Vigne tra la fine del V e la metà
del IV sec. a.C. Le aree, che hanno restituito tracce di strutture murarie
attribuibili ad unità abitative, sono in proprietà Scarano (a sud del Cimitero),

∗ Desidero ringraziare il Dott. Fabrizio Sudano, Delegato del Direttore Generale avocante della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria
e provincia di Vibo Valentia, nonché Direttore del Museo Archeologico di Medma (Rosarno, RC),
per avermi offerto la possibilità di condurre lo studio di questi materiali e per il supporto logistico
e scientifico. Inoltre, un caloroso ringraziamento va rivolto a tutto il personale del Museo per la
cortese disponibilità e per l’ospitalità dimostrata. Una particolare riconoscenza va a Maurizio Paoletti
per i suoi preziosi consigli in ogni fase di studio e di stesura del contributo.

. Si rimanda a: P , pp. –, per una consistente raccolta bibliografica su Medma;
P–S .

. C–P , p. .
. Thuc., , , ; Ps. Scymn., . Si rimanda anche a I   , pp. –; –.

L , p. ; pp. –. Settis fa risalire la fondazione della città almeno al secondo quarto del
VI sec. a.C. La Luberto propone, in base all’analisi dei materiali provenienti dal Campo Sportivo di
Rosarno, una cronologia più alta della fondazione della subcolonia di Locri (VII sec. a.C.), non nel
periodo coevo alla fondazione della vicina Hipppion.

. L , p. . La Luberto evidenzia i motivi dell’espansione coloniale: da una parte
l’aumento della popolazione all’interno delle città greco–coloniali, dall’altro la necessità di controllare
importanti vie d’attraversamento istmiche e di creare sbocchi sul Mar Tirreno.

. S , pp. –.
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in contrada Calderazzo, in proprietà Montagnese, in proprietà Pellicanò,
nel Quartiere Europa e nella zona del Rione Case Nuove.

Nel maggio del , la Soprintendenza effettuò un primo intervento
nell’area dove si svolgevano i lavori per la costruzione della nuova sede
della Sip, direttamente a sud del Campo Sportivo (tav. I). A causa dello
sbancamento dell’intera area, si individuarono solamente due strutture, che
vennero indagate e denominate come scavi della “Trincea Sip”. La prima
è un pozzetto (n. ), caratterizzato da un rivestimento in mattoni curvi,
di diametro di circa , m. Il pozzetto terminava dopo solo sei assise di
mattoni e la sua scarsa profondità ha escluso l’ipotesi che esso potesse servire
per attingere acqua. Il riempimento del pozzetto conteneva, nello strato
superiore ceramica in frammenti molto fitti, mentre nello strato inferiore il
terreno era più scuro e morbido, con delle tracce di sabbia.

La funzione del pozzetto rimane incerta, a causa della quasi totale distru-
zione del contesto archeologico. Il materiale archeologico rinvenuto risulta
databile tra la seconda metà del IV sec. a.C. e l’inizio del III sec. a.C.

Poco distante da questo pozzetto, a circa , m verso nord–est, si è
indagato un altro pozzetto (n. ), di forma quasi rettangolare, delimitato da
pietre calcaree piuttosto irregolari, conservate solo per una assise. All’in-
terno del riempimento, oltre a diversi frammenti ceramici, è stata ritrovata
una pietra calcarea piatta. Con la rimozione del riempimento, si è arrivati
al terreno vergine. Anche la funzione di questo pozzetto, di , m x ,
m circa nella parte interna, risulta di difficile interpretazione. La ceramica
ritrovata rimane essere di particolare interesse, perché databile tra la fine del
IV sec. a.C. e la prima metà del III sec. a.C.

Se dal punto di vista topografico i ritrovamenti di questi due pozzetti
danno poche indicazioni per una ricostruzione degli spazi dell’antica polis
medmea, i materiali archeologici ritrovati negli scavi offrono una testimo-
nianza dell’occupazione urbana di questo settore del Piano delle Vigne, tra
la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del III sec. a.C.

Si tratta, infatti, di una cospicua attestazione della fase ultima di Medma,
che è stata individuata, solo in maniera piuttosto esigua, in altri scavi e in
altre zone dell’antica città.

. L , p. .
. C–P , pp. –; S , pp. –.
. S , pp. –.
. L , p. .

. S , pp. –.
. S , pp. –. Tale intervento fu reso necessario a causa dello sbancamento

dell’intera area, senza controllo alcuno.
. S , p. .
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Catalogo dei materiali

Si presenta, in questa sede, una disamina dei materiali più significativi ritrovati
nello scavo per la costruzione della Centrale Sip, in particolar modo della classe
ceramica a vernice nera, che offre utili spunti di riflessione per un quadro cro-
nologico delle fasi più tarde della subcolonia di Medma. I reperti archeologici
provengono principalmente dai pozzetti, denominati n.  e n.  e dalle zone ester-
ne ai pozzetti stessi. La schedatura della ceramica a vernice nera dello scavo
della Trincea Sip (Rosarno, RC), condotto nel , è stata effettuata con l’uso di
un metodo selettivo, con la descrizione del pezzo maggiormente significativo per
lo stato di conservazione o per la presenza di caratteristiche determinanti, per ogni
forma. Sui materiali ceramici sono state condotte semplici analisi macroscopiche
ad occhio nudo. È stato assegnato un numero progressivo ad ogni frammento
e sono stati osservati i colori degli impasti di ogni esemplare preso in esame, in
cui è possibile distinguere diverse tonalità cromatiche, con una certa gamma di
sfumature più chiare o più scure, individuate con l’utilizzo delle Munsell soil
color charts. I parametri di riferimento per lo studio delle argille utilizzate nella
produzione degli esemplari sono: la durezza, la sensazione al tatto, la porosità e il
grado di depurazione. L’argilla della ceramica a vernice nera si presenta piuttosto
pura, ad eccezione di qualche piccolo incluso tra i quali si riconoscono quelli litici,
di colore bianco, grigio o verdastro, e calcarei insieme a mica bianca e nera, in
maggior quantità.

Nello studio di tale classe si è cercato, in primo luogo, di ricondurre la maggior
parte dei pezzi diagnostici e inseriti nel catalogo alle serie individuate dal Morel,
anche se in alcuni casi si è mantenuto un riferimento più generico. Gli esemplari
studiati presentano affinità con i rinvenimenti di altri siti della Calabria, della
Campania, della Lucania e della Sicilia. Per la vernice nera in Magna Grecia,
a partire soprattutto dal IV sec. a.C., le officine d’Occidente producono forme

. Le indicazioni ritrovate sui sacchetti dei materiali in magazzino sono le seguenti: Trincea Sip, pozzo
in mattoni curvi, pozzetto n. , pozzetto n. , pozzetti nn. –, strato superiore o anche materiale rinvenuto
esternamente al pozzetto. Inoltre, alcuni pezzi studiati hanno una sigla (con un pennarello nero) del tipo: SIP
e un numero. Tale sigla è stata riportata nel catalogo, dove presente. Inoltre, nel catalogo si sono uniformate
le diciture, semplificando in pozzetti n.  e n. , dove possibile, mentre dove l’indicazione era generica è stata
riportata come in origine.

. Sarebbe interessante effettuare analisi di tipo archeometrico, che potrebbero appurare la provenienza
delle diverse argille utilizzate nelle produzioni dei vasi.

. Munsell Soil Color Charts, New York , revised edition.
. M .
. I riferimenti meno puntuali, oltre che con la divisione in forme aperte o chiuse, sono quelli che

limitano i confronti alla “specie” o addirittura al “genere”. Sono stati però individuati anche alcuni tipi del
Morel.

. G , pp. –. Infatti, la ceramica a vernice nera nell’Italia meridionale del V–IV secolo
a.C., in parte di importazione attica e in parte di produzione locale, è una delle classi ceramiche più diffuse
sia in ambito coloniale che in ambito indigeno.
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e tipi di imitazione attica, non sempre in maniera fedele rispetto al modello
di origine. I reperti ceramici sono pertinenti a contenitori di medie e piccole
dimensioni, inquadrabili in un arco cronologico compreso tra la seconda metà
del IV sec. a.C. e gli inizi del III sec. a.C. Tra le forme individuate si riconoscono
quelle aperte, quali coppe, coppette e patere, legate al consumo del vino, quelle
semichiuse attribuibili a due tipi di skyphoi e, infine, due esemplari di forme chiuse,
un’oinochoe e una squat–lekythos. Tra i vari tipi di coppe, risultano attestate le coppe
Morel , caratterizzate sul fondo da conchiglie plastiche, che costituiscono
i peducci delle coppe. Le conchiglie, in genere nel numero di tre per questo
tipo di coppa, risultano risparmiate, fabbricate a matrice e poi applicate sul fondo
esterno del vaso, per permetterne l’appoggio. Tale motivo è piuttosto diffuso in
Magna Grecia e Sicilia, tra la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del III sec. a.C..

Le patere attribuite al genere , rinvenute nello scavo della Trincea Sip,
sono recipienti aperti e risultano attestate in diversi siti della Calabria, quali Lo-
cri, Oppido Mamertina, Terina e anche nello scavo di un oikos in proprietà
Montagnese a Medma. I confronti più puntuali rimandano allo scavo di Locri
Centocamere e ad officine dell’Italia centrale.

Tra le coppe è stato individuato il genere  che, per le caratteristiche mor-
fologiche e stilistiche, si avvicina maggiormente ai modelli attici e, in particolare,
un frammento attribuibile alla specie . Il genere , legato alla tradizione
attica delle saltcellars, ha restituito uno svariato numero di coppette, che si ritro-
vano in diversi contesti magnogreci e sicelioti, con una datazione che si colloca
nella seconda metà del IV sec. a.C.

Al genere  appartiene un frammento di piede, databile tra la fine
del IV sec. a.C. e gli inizi del III sec. a.C. Tale genere è ben attestato tra i

. B–V , p. . Le produzioni delle botteghe magnogreche mancano di “standar-
dizzazione” e, spesso prodotte in quantità limitata, risultano destinate ad una diffusione ristretta, locale o al
massimo “regionale”.

. S , p. .
. M , p. ; P A , p. , per la bibliografia precedente. Per la tecnica di

produzione e per il tipo di colorazione delle coppe con peducci a conchiglia si rimanda ad un recente studio:
M–C , pp. –.

. M–V , pp. –. In particolare gli esemplari n.  e n. , p. , tav. , p. ,
presentano somiglianze con quelli rinvenuti nello scavo in corso di analisi.

. Nello scavo del  di un oikos, in proprietà Montagnese a Medma, sono stati riconosciuti diversi
esemplari pertinenti al genere . Lo studio dei materiali dello scavo è confluito nel lavoro della mia
tesi di Dottorato dal titolo Studi sull’edilizia domestica in Calabria dall’età coloniale all’Ellenismo (Università
della Calabria, Dipartimento di Studi Umanistici, Dottorato Internazionale di Studi Umanistici. Testi, saperi,
pratiche: dall’antichità classica alla contemporaneità, ciclo XXXI) ed è in corso di pubblicazione.

. Per Locri: L II, pp. –. Per l’Italia centrale a Cosa: cfr. T , pp. – [D  a III], fig.
XXXIII.

. S–T , pp. –, fig. , pl. , nn. –.
. S–T , p. , nn.  e , fig. , databili negli ulitmi decenni del V sec. a.C.
. Cfr. L II, pp. –, per una panoramica dei siti in cui è stato ritrovato questo genere, che è

presente anche nello scavo  dell’oikos di Montagnese, in corso di pubblicazione (cfr. nota ).
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materiali dell’Agorà di Atene e rappresenta una coppa diffusa in Attica
a partire dalla metà del V sec. a.C.. In Magna Grecia e Sicilia si ritrova
attestata soprattutto nel IV sec. a.C.. Tra le forme semiaperte sono stati
individuati dei frammenti di skyphoi, in particolare attribuibili alle serie
 e , che testimoniano modelli di skyphos di “tipo attico”, che trova
confronti in diversi siti calabresi, quali Locri Epizefiri e Terina, oltre che nel
resto della Magna Grecia e della Sicilia. In generale la specie Morel  ha
una produzione che inizia in Attica nel VI sec. a.C. e si diffonde anche nelle
colonie d’Occidente, soprattutto tra il IV e il III sec. a.C.. La variante degli
esemplari nn. – (tav. III) rappresenta il punto di arrivo dello skyphos di
derivazione dal “tipo A–attico”, in pieno IV sec. a.C., e si ritrova anche in
ambito laziale e campano.

Tra le forme chiuse sono state riconosciute un’oinochoe della serie Morel
, diffusa in ambito apulo, in particolar modo nell’Apulia settentrionale e
in ambito campano, cronologicamente attribuibile al IV sec. a.C., e una
squat–lekythos del genere Morel , che trova confronti sia in esemplari
ateniesi sia in ambito occidentale, come a Locri Epizefiri e Capua, databile
tra la fine del IV e i primi decenni del III sec. a.C.

Si segnala la presenza di un fondo, probabilmente pertinente ad una
coppa o una patera (tav. III, ), riconducibile cronologicamente alla prima
metà del III sec. a.C. e che trova confronti nei siti di Oppido Mamertina e di
Roccagloriosa.

Inoltre, si attesta la presenza di un frammento di notevole interesse
archeologico, un guttus con versatoio a protome leonina, attribuibile per

. S–T , pp. –.
. Anche a Locri sono stati ritrovati diversi frammenti attribuibili al genere , di ottima

fattura qualitativa, ma non sono stati identificati con certezza di importazione attica. Cfr. L II.
. Il frammento trova un confronto puntuale in: L IV, p. , n. , tav. XLVIII. Per ulteriori

confronti si veda: L II, p. , nota .
. B–V , p. . Si nota un’evoluzione di tale tipo di skyphos con il progres-

sivo restringimento della base rispetto all’orlo. La serie , in Magna Grecia e Sicilia, è attestata
soprattutto nella seconda metà del IV sec. a.C. Esemplari di questo tipo di skyphos sono stati indivi-
duati anche tra il materiale archeologico dello scavo del  in proprietà Montagnese, in corso di
pubblicazione (cfr. nota ).

. M–V , pp. –.
. L II, p. .
. Per Artena: cfr. Q , p. , fig.  (), per Lavinium: cfr. P , fig. 

(, ). Per Paestum: cfr. Z M–S –, pp. –, tav. XXVIII. Per
Roccagloriosa: cfr. G , p. , fig. . Per Pontecagnano: cfr. D’H , p. , fig. .

. M , p. .
. S–T , p. , n. , fig. .
. M , p. , tipo f .
. M , p. , b, tav. .
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la forma del corpo al tipo Morel a , di ambito campano, con una
cronologia compresa tra la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del III sec. a.C..

Infine, è stato riconosciuto un coperchio, di piccole dimensioni, in origine
a vernice nera, attribuibile al genere Morel  e databile al III sec. a.C.

Ceramica a vernice nera

Coppe
Genere Morel 

. Fr. di fondo e accenno di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea
Sip, pozzetto n. , strato superiore, –– (tav. II, ).
Ø , cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa al
tatto (YR / reddish yellow). Si conserva, come base d’appoggio del
frammento, un supporto a conchiglia plastica, piuttosto grande, con
accenno di vasca e profilo leggermente convesso. Sulla vasca interna
vernice nera, poco densa, opaca, in parte scrostata e con qualche
incrostazione, con una fascia verniciata di colore rosso–bruno al
centro della vasca. Profilo esterno non verniciato.
Per la forma: cfr. L IV, p. , n. , tav. XLVI (seconda metà del
IV–primo quarto del III sec. a.C.); L I, p. , n. , fig. , c. 
(fine del IV–primo quarto del III sec. a.C.); M , p. , tav. ,
serie a  (intorno alla metà del III sec. a.C.); M , p. ,
fig. , a, p.  (metà del III sec. a.C.); P  , p. , n.
, fig. , p.  (fine IV–prima metà del IV sec. a.C.); L II, p.
, n. , tav.  (fine IV–primo quarto del III sec. a.C.).

. Fr. di fondo e accenno di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea
Sip, pozzetto n. , materiale rinvenuto esternamente al pozzetto,
–– (tav. II, ).
Ø , cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa al
tatto (.YR / reddish yellow). Si conserva, come base d’appoggio
del frammento, un supporto a conchiglia plastica, con accenno di
vasca e profilo leggermente convesso. Sulla vasca interna vernice
nera, densa, lucida, omogenea, con una fascia concentrica verniciata
di colore rosso al centro della vasca. Profilo esterno non verniciato.
Per la forma: cfr. L IV, p. , n. , tav. XLVI (seconda metà del
IV–primo quarto del III sec. a.C.), M , p. , tav. , serie
a  (intorno alla metà del III sec. a.C.); M , p. , fig.

. M , p. , tipo a , proveniente da Capua.
. M , p. . Il guttus, per il tipo di orlo, trova somiglianze con la serie Morel .
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, a, p.  (metà del III sec. a.C.); .); P  , p. , n.
, fig. , p.  (fine IV–prima metà del IV sec. a.C.); L II, p.
, n. , tav.  (fine IV–primo quarto del III sec. a.C.).

. Fr. di fondo e accenno di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea
Sip, pozzetto n. , –– ( frr. ricomponibili) (Sip. ) (tav. II, ).
Ø , cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa al
tatto (YR / pink). Si conservano, come base d’appoggio del fram-
mento, tre supporti a conchiglia plastica, di piccole dimensioni, con
accenno di vasca e profilo leggermente convesso. Sulla vasca interna
vernice nera, densa, lucida, omogenea, con una fascia concentrica verni-
ciata di colore rosso al centro della vasca. Profilo esterno non verniciato,
con linee di incisione e qualche piccola incrostazione di colore bianco.
Per la forma: cfr. L IV, p. , n. , tav. XLVI (seconda metà del
IV–primo quarto del III sec. a.C.); L I, p. , n. , fig. , c. 
(fine del IV–primo quarto del III sec. a.C.); M , p. , tav.
, serie a  (intorno alla metà del III sec. a.C.); M , p.
, fig. , a, p. ; M , p. , fig. , a, p.  (metà del III
sec. a.C.); P  , p. , n. , fig. , p.  (fine
IV–prima metà del IV sec. a.C.); L II, p. , n. , tav.  (fine
IV–primo quarto del III sec. a.C.).

. Fr. di orlo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea Sip,
pozzetto n. , –– ( frr. ricomponibili;  frr. di orlo e  fr. di
parete dello stesso esemplare) (tav. II, ).
Ø  cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa
al tatto (YR / pink). Orlo arrotondato superiormente, al di sotto
dell’orlo nella parte interna della vasca è presente una scanalatura,
parete della vasca concava nella parte inferiore. Sul profilo interno
della vasca fasce di vernice nera, alternate a fasce di vernice rossa. Il
profilo esterno risulta risparmiato, ad eccezione di due fasce a vernice
nera, nella parte centrale della vasca. La vernice è opaca, densa e non
omogenea.
Per la forma: cfr. L IV, p. , n. , tav. XLVI (seconda metà del
IV–primo quarto del III sec. a.C.), M , p. , tav. , serie
a  (intorno alla metà del III sec. a.C.).

. Fr. di orlo e inizio parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea
Sip, pozzetto n. , –– (tav. II, ).
Ø  cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa
al tatto (.YR / reddish yellow). Orlo leggermente arrotondato
superiormente, inizio di parete obliqua. Sul profilo interno della
vasca due fasce di vernice nera, alternate a due fasce risparmiate. Il
profilo esterno risulta risparmiato, ad eccezione del labbro. La vernice
è lucida, densa, omogenea.
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Per la forma: cfr. L IV, p. , n. , tav. XLVI (seconda metà del
IV–primo quarto del III sec. a.C.), M , p. , tav. , serie
a  (intorno alla metà del III sec. a.C.).

Patere
Genere Morel 

. Fr. di orlo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea Sip,
pozzetto n. , strato superiore, –– ( frr. ricomposti) (Sip )
(tav. II, ).
Ø  cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa al
tatto (YR / reddish yellow). Orlo, arrotondato nella parte superio-
re, nettamente ripiegato verso l’interno e raccordato alla vasca da una
gola marcata, le pareti mantengono un andamento rettilineo, privo
di carenatura. Sulla vasca interna vernice opaca, densa, omogenea, a
tratti con riflessi metallici, sul profilo esterno la vernice si conserva
solamente nella parte superiore del pezzo.
Cfr. L II, pp. –, n. , tav. XXIX (III sec. a.C. forse prima
metà); simile per tipo di orlo a: cfr. M , p. , tav. , serie
a  (III sec. a.C.); simile per tipo di vasca a: cfr. M , pp.
–, tav. , serie .

. Fr. di orlo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea Sip,
pozzetto n. , –– ( frr. ricomposti) (Sip ) (tav. II, ).
Ø  cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, duttile, polverosa
al tatto (YR / reddish yellow). Orlo, arrotondato nella parte su-
periore, nettamente ripiegato verso l’interno e raccordato alla vasca
da una gola marcata, le pareti mantengono un andamento rettili-
neo, privo di carenatura. Vernice nera, opaca, densa, omogenea, ben
conservata, sul profilo esterno zona risparmiata a macchia d’olio.
Cfr. L II, pp. –, n. , tav. XXIX (III sec. a.C. forse prima
metà); simile per tipo di orlo a: cfr. M , p. , tav. , serie
a  (III sec. a.C.); simile per tipo di vasca a: cfr. M , pp.
–, tav. , serie .

. Fr. di fondo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea Sip,
–– (Sip ) (tav. II, ).
Ø  cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, duttile, polverosa
al tatto (.YR / pink). Alto piede ad anello con modanatura nella
parte esterna del profilo, base a profilo leggermente convesso, parete
con andamento rettilineo. Sulla parete esterna del pezzo si osservano
le tracce di una banda a vernice rosso–arancio, sulla vasca vernice
rosso–arancio che diventa di colore nero al centro della vasca. La
vernice si presenta opaca, omogenea e densa.



Rosarno, Pian delle Vigne (Medma) 

Cfr. L II, pp. –, n. , tav. XXIX (III sec. a.C. forse prima
metà), genere Morel ; simile a: M , p. , C, tav.
LXVIII, p. .

. Fr. di fondo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea Sip,
pozzetto n. , strato superiore, –– (Sip ) (tav. II, ).
Ø , cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, duttile, polverosa
al tatto (.YR / light red). Alto piede ad anello con modanatura
nella parte esterna del profilo, base a profilo leggermente convesso,
parete con andamento rettilineo. Profilo esterno privo di vernice
nera, linee di tornio alla base del fondo. Vernice nera conservata sulla
vasca, densa, opaca, omogenea, al centro della vasca si osserva un
piccolo motivo a spirale impresso.
Cfr. L II, pp. –, n. , tav. XXIX (III sec. a.C. forse prima
metà), genere Morel ; simile a: M , p. , C, tav.
LXVIII, p. .

Coppe
Serie Morel 

. Fr. di fondo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea Sip,
pozzetto n. , strato superiore, –– (Sip ) (tav. II, ).
Ø , cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, duttile, polverosa
al tatto (YR / pink). Piede ad anello, arrotondato sul profilo ester-
no, base a profilo leggermente convesso, vasca a profilo convesso.
Profilo esterno privo di vernice nera, linee di tornio alla base del
fondo con qualche incrostazione. Vernice nera conservata sulla vasca,
densa, opaca, omogenea, al centro della vasca si osserva una rosetta
centrale semplice ed impressa, costituita da  petali, inserita in un
cerchio.
Per forma del piede: cfr. M , pp. –, tav. , serie l
 (inizi III sec. a.C.), più in generale serie . Per decorazione
impressa sulla vasca: cfr. L C  A , p. , . BG
– (– a.C.); cfr. B , pp. –, n. , tav. II
(prima metà o fine III sec. a.C.).

Coppette
Genere Morel 

. Coppetta. Fr. di orlo, parte di vasca e fr. di piede. Medma (Rosar-
no, RC), Trincea Sip, pozzetto n. , strato superiore, –– (Sip
) (tav. II, ).
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Ø  cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa al
tatto (.YR / light red). Orlo ispessito e leggermente assottigliato
all’estremità superiore, si presenta leggermente rientrante, con una
marcata curvatura della vasca nella parte superiore, vasca a profilo
convesso. Il piede è sguscio con l’appoggio e la fascia esterna arroton-
dati. Sul profilo esterno vernice nera, in alcuni tratti non conservata,
densa, poco diluita, in una zona tendente al colore rosso–bruno; sulla
parete interna vernice più conservata, che tende al rosso–bruno.
Cfr. B–V , p. , nn. –, p. , tav. XLII,
serie  (metà IV–inizi III sec. a.C.).

. Fr. di fondo e accenno di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea
Sip, pozzetto n. , –– (Sip ) (tav. II, ).
Ø , cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa
al tatto, micacea, con qualche incrostazione (YR / reddish yellow).
Piede ad anello espanso, arrotondato sul profilo esterno, vasca a
profilo concavo, una leggera risega sul profilo esterno tra fondo e
vasca. Vernice nera, lucida, densa, omogenea, ben conservata, ad
eccezione di qualche zona. Sul fondo del piede due fasce concentriche
a vernice nera che si alternano a due fasce risparmiate.
Cfr. C , p. , n. , fig. , p. , specie Morel 
(seconda metà IV–prima metà del III sec. a.C.).

. Coppetta. Fr. di orlo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC),
Trincea Sip, pozzetto n. , –– (Sip ) (tav. II, ).
Ø  cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa al
tatto (.YR / light red). Orlo arrotondato e ingrossato nella parte
superiore, leggermente rientrante, vasca emisferica. Sulla parete interna
vernice nera, opaca, densa, omogenea, con diverse incrostazioni, profilo
esterno vernice nera che tende al rosso–bruno in alcuni punti.
Cfr. M , pp. –, C, tav. LXV, p. ; M , p. ,
tav. , serie a  (– a.C.).

Coppa
Genere Morel 

. Fr. di fondo e parte di vasca. Medma (Rosarno, RC), Trincea Sip,
pozzetto n. , –– (tav. II, ).
Ø , cm; h max , cm. Argilla depurata, compatta, dura, polverosa al
tatto (YR / reddish yellow). Piede ad anello modanato, nel profilo
esterno con due listelli, vasca larga e abbastanza profonda. Profilo
esterno verniciato ad eccezione di una fascia risparmiata in prossimità
del piede, l’interno del frammento è verniciato. Vernice nera, opaca,
densa, ben conservata.




