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La malta Minéros di Max Krusemark: un ungüento amarillo per il restauro dei materiali lapidei nel Secondo 
Dopoguerra in Spagna
Luigi Cappelli

152

Un approccio interdisciplinare ante-litteram: l’Accademia di Francia e Michele Ruggiero nella Pompei dell’Ottocento
Ersilia Fiore

160

Per una storia dell’Opificio delle Pietre Dure nel primo cinquantennio del Novecento
Maria Vittoria Thau

168

Lo spoglio dell’archivio privato di Ugo Procacci. Il caso della Trinità di Masaccio: vicende storiche e conservative
Valentina Monai

176

Assisi 1926. La costruzione dello “stile” francescano
Antonio Festa

182

la nascIta delle IstItuzIonI preposte alla tutela e la leGIslazIone per la protezIone del patrImonIo storIco artIstIco

the bIrth of the bodIes responsIble for the safeGuard and leGIslatIon of hIstorIcal and artIstIc herItaGe

L’istituzione della Commissione conservatrice provinciale di Terra di Lavoro e la nascita del Museo Campano di Capua
Emanuele Romeo, Riccardo Rudiero

192

«Le vere amicizie sono forse più intense sul loro nascere». Frammenti da un ‘dialogo’ tra Cesare Brandi e Giulio Carlo 
Argan (1933-1940)
Valentina Russo

200

Giappone: nascita del sistema legislativo per la protezione del patrimonio culturale
Barbara Galli

208

La tutela, i monumenti, la proprietà: interessi e valori a confronto. Frammenti da un dibattito
Lorenzo de Stefani

216

Tutela e riqualificazione dei quartieri del Moderno: un confronto tra i protocolli di sostenibilità ambientale GBC e 
ITACA
Alessandra Cernaro, Giuseppina Currò

220

Alle origini della protezione del patrimonio. Giuseppe Castellucci e l’Ufficio Regionale per la Conservazione dei 
Monumenti in Toscana
Pierpaolo Lagani

228

 Il lessIco, la manualIstIca e I GlossarI scIentIfIcI

lexIcon, handbooks and scIentIfIc GlossarIes

Trattamenti e patinature delle terrecotte architettoniche ferraresi: ricette e sperimentazioni tra metà Ottocento e inizio 
Novecento
Rita Fabbri

238

Dalla fonderia artistica al laboratorio. Il lessico del restauro dei bronzi a Firenze: voci tra scienza, arte e tecnica
Maria Baruffetti

246

«Monumenti vivi» e «monumenti morti»: Giovannoni e il restauro tra lessico e categorie operanti
Sara Bova

254

Il lessico del cantiere tradizionale a Napoli tra XVIII e XIX secolo: dalle fonti alle norme per la classificazione e 
definizione dei materiali e delle tecniche costruttive
Damiana Treccozzi

262

Appunti per un panorama sul ruolo e l’attività della Commissione NorMaL nella definizione di un lessico comune per 
il restauro, a partire dagli anni Settanta del Novecento
Adele Rossi

270

museoloGIa e conservazIone del patrImonIo. Il ruolo deGlI storIcI dell’arte e deI curatorI deI museI 
museoloGy and herItaGe conservatIon. the role of art hIstorIans and museum curators

Restoration and Museography: the value of “open sites” as a promotion of conservation activities
Aldo R. D. Accardi

280

Connoisseurship at Trial: Hahn vs Duveen (1921-1929)
Matilde Cartolari

288

Lo spazio delle collezioni e delle compentenze: il caso della Galleria Sabauda a Torino nel progetto di Piero Sanpaolesi
Francesca Giusti

296

« La grande dame des musées » : Françoise Cachin et la muséologie en France de la seconde moitié du XXe siècle
Matilde Martellini

304



la pubblIcIstIca dI settore, I perIodIcI e I conveGnI

publIcatIons, journals and conference proceedInGs

La valorizzazione delle fonti dirette e indirette: i contributi del giovane Giovanni Poggi per “Rivista d’Arte” e “L’Arte”, 
fra storia dell’architettura e teoria del restauro (1902-1910)
Emanuela Ferretti

312

L’esperienza di “Fede a Arte”: la cultura del restauro in una rivista vaticana
Saverio Carillo

320

Il Research Laboratory del Britsh Museum e l’attività di divulgazione nella pubblicistica inglese (1919-1938)
Daniele Dabbene

328

la collaborazIone fra scIenza, storIa dell’arte e restauro

collaboratIon between scIence, art hIstory and restoratIon

Storici dell’arte e restauratori tra tradizione e spinta al cambiamento. Riflessioni e pungoli di Roberto Papini nel 
secondo Novecento
Annunziata Maria Oteri

338

“et auro occultatus”: Silvio Ferri e la cultura del restauro
Maria Carolina Campone

346

Mineralization and preservation. From the 19th-century petrification of corpses to the green conservation of cultural 
heritage
Davide Del Curto, Anna Turrina

354

Prime considerazioni sul progetto di ricerca Co.R.A.Ve.: applicazioni di prodotti sperimentali per la conservazione del 
patrimonio archeologico
Leonardo Borgioli, Emanuele Morezzi, Tommaso Vagnarelli

360

L’archivio scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure come patrimonio di conoscenza e risorsa di ricerca
Andrea Cagnini, Monica Galeotti, Simone Porcinai

368

Collaboration between science and art history: wood for carving, a database on statuary in Italy
Nicola Macchioni, Giovan Battista Fidanza, Lorena Sozzi

376

«Il restauro non è una scienza arcana che pei gonzi». Giuseppe Mongeri e i prodromi del rapporto tra scienza, storia 
dell’arte e restauro
Michela Marisa Grisoni

384

INFN-CHNet and the Opificio delle Pietre Dure: a long-lasting fruitful collaboration
Anna Mazzinghi, Lisa Castelli, Chiara Ruberto, Lorenzo Giuntini, Francesco Taccetti

392

La seconda fase della storia della diagnostica applicata ai beni artistici: dalla fondazione dei laboratori storici di stato, 
alla nascita di laboratori privati al servizio del pubblico
Cinzia Pasquali

400

Le nanotecnologie per il restauro: scenari di applicazione per la conservazione delle superfici architettoniche musive 
del XX secolo
Sara Iaccarino

408

Dal laboratorio alla realtà del cantiere: il progresso delle soluzioni nel trattamento dell’umidità di risalita capillare
Manlio Montuori

416

Study of ready-mixed plasters applied to the conservation of architectural heritage: comparison between different 
types of binders and aggregates
Maria Cecilia Carangi, Francesca Baratta

424

Il ruolo delle unIversItà e del sIstema dI IstruzIone e formazIone

the role of the unIversItIes; the educatIon and the traInInG system

L’architetto restauratore e l’esperto dei materiali. Esperienze didattiche come occasione di riflessione su interazioni, 
competenze e ruoli
Sara Goidanich, Lucia Toniolo

434

Per una innovazione della disciplina Restauro
Renata Prescia

440

Dalla bottega al laboratorio e viceversa. Verso una logica dell’attenuazione
Angela Squassina

446

Il rapporto tra pratica e approccio tecnico-scientifico nei laboratori di restauro dell’Università di Urbino: le nuove 
tecnologie a supporto dell’intervento
Laura Baratin, Alessandra Cattaneo, Francesca Gasparetto, Veronica Tronconi

452



Il cantIere dI restauro come laboratorIo dI conoscenza: I casI studIo In una prospettIva comparatIva 
the restoratIon sIte as a laboratory of knowledGe: case studIes In a comparatIve perspectIve

Se non “chiamano in aiuto la chimica”. Rifazione vs “approccio scientifico” nei cantieri dei Paesi emergenti
Mariacristina Giambruno, Sonia Pistidda

462

Commissioni ministeriali e prime indagini strumentali sulla Cupola del Brunelleschi: l’inizio di un processo
Federica Ottoni

470

La chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio di Cortona. I restauri dei paramenti lapidei tra gli anni ’60 e ’90 del 
XX secolo
Pietro Matracchi, Carlo Alberto Garzonio, Gabriele Nannetti, Isabella Seghi, Teresa Salvatici, Federico Salvini

478

Dal rilievo digitale al progetto di restauro, linee guida per la conservazione di un tratto di cinta magistrale a Verona
Sandro Parrinello, Giovanni Minutoli, Anna Dell’Amico

486

Le pietre storiche fiorentine: caratterizzazione e conservazione
Massimo Coli, Mauro Matteini

494

Il restauro della Cattedrale di San Lorenzo a Genova. La ricerca di un fondamento scientifico
Lucina Napoleone, Rita Vecchiattini

502

Il rilievo per la conservazione dei monumenti: il cantiere di restauro del Tabernacolo di Lupo di Francesco nel 
Camposanto Pisano
Giovanni Pancani, Matteo Bigongiari, Roberto Cela, Sara Chirico

510

Un palinsesto di architettura e natura. La protezione delle superfici dell’abbazia di San Pietro a Crapolla (Massa 
Lubrense) tra conoscenza e ricerca applicata
Stefania Pollone, Mariarosaria Villani, Claudia Di Benedetto, Fabio S. Graziano

518

Monumento ai Caduti e alla Vittoria: esperienze di cantiere nel restauro di un’opera del Novecento forlivese
Giulia Favaretto, Giancarlo Gatta, Alessia Zampini

526

Il Restauro e l’apporto della Chimica: alcune esperienze nel contesto napoletano
Claudia Aveta

534

Il restauro della facciata della chiesa degli Scalzi a Venezia: dallo studio del monumento all’intervento, tra immagine 
e materia
Silvia Degan, Marco Comunian

542

I restauri delle architetture ecclesiastiche nei primi decenni del Novecento a Venezia. Casi, protagonisti e metodi nel 
confronto tra teoria e prassi
Luca Scappin

550

Microwave reflection method for moisture assessment for architectural heritage conservation: first results on the case 
study of church of S. Pietro in Valle (Fano, Italy)
Francesco Monni, Andrea Gianangeli, Enrico Quagliarini, Marco D’Orazio

558

La diagnostica in imaging sul campo: i cantieri di restauro delle pitture murali
Ashley Vidler

566

La storia dei restauri come metodo scientifico a supporto dell’intervento. Una lettura regressiva su nuclei significativi 
del Castello di Agliè (TO)
Giulia Beltramo

574

Cantieri del dopoguerra milanese: Ferdinando Reggiori e il restauro di Casa Silvestri
Caterina Valiante

582

l’InterdIscIplInarItà deI processI: la relazIone tra restauro e laboratorIo scIentIfIco

the InterdIscIplInarIty of processes: the relatIonshIp between restoratIon and the scIentIfIc laboratory

Moenia urbis. L’interdisciplinarità dei processi per le scelte di restauro. Le mura greche nella sede centrale della 
Federico II
Renata Picone

592

Dalla conservazione dei materiali alla conoscenza del costruito, tra «scienze della natura» e «scienze storiche»
Alberto Grimoldi, Angelo Giuseppe Landi

600

Reintegrazione e analisi degli elementi ornamentali nell’architettura modernista
Graziella Bernardo, Fabio Minutoli, Luis Manuel Palmero Iglesias

608

Beyond the limestone. Indagini sulle dinamiche degenerative per la rigenerazione del patrimonio costiero fortificato 
pugliese
Michele Coppola, Federica Mele, Claudio Natali, Cristina Tedeschi, Samuele Ansalone

616

Analisi speditive per la conoscenza dell’edilizia storica: alcune applicazioni nei cantieri marchigiani post sisma 2016
Enrica Petrucci, Graziella Roselli

624

Il restauro delle opere in cemento armato: interdisciplinarità della ricerca scientifica e della pratica progettuale
Stefania Landi

632



Il cantiere di restauro come laboratorio di conoscenza:
i casi studio in una prospettiva comparativa 

The restoration site as a laboratory of knowledge:
case studies in a comparative perspective



RA

518

Un palinsesto di architettura e natura. 
La protezione delle superfici dell’abbazia di San Pietro a 
Crapolla (Massa Lubrense) tra conoscenza e  
ricerca applicata  
 

Stefania Pollone | stefania.pollone2@unina.it 
Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Architettura 
Mariarosaria Villani | mariarosaria.villani@unina.it 
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Fabio S. Graziano | sossiofabio.graziano@unina.it 
Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Farmacia 
 
 
 
 
 
Abstract  

Within the cultural landscape of the Crapolla fjord in Sorrento-Amalfi Peninsula, the ruins of the Benedictine Abbey 
of St. Peter represent a synthesis between human actions and nature. Built overlooking the sea at the end of the 9th 
century, the complex appears today as the result of the interaction between context’s peculiarities and constructive 
skills. In such a site, besides being the place of sedimentation of the traces of time, the surfaces represent the interface 
between the architecture and a landscape strongly influenced by the sea and the action of weathering.  
Considering these premises, the paper aims at presenting some of the outcomes of an in-progress interdisciplinary 
research involving restoration and geomaterials experts carried out – through stratigraphic reading and laboratory 
analysis on the materials (limestones, plasters, mortars, cocciopesto, beaten lapillus) – to interpret the technical peculi-
arities and the main vulnerabilities, as well as to reflect on ways to ensure the protection of this fragile palimpsest. 
 
Keywords  
Benedictine abbey, applied research, geomaterials, restoration, protection 

 
 
 
 
 
Introduzione 

Entro il più ampio paesaggio culturale del fiordo di Crapolla1, appartenente al territorio di Massa Lubrense in 

Penisola Sorrentino-Amalfitana, i ruderi dell’abbazia benedettina di San Pietro rappresentano una sintesi di 

estrema rilevanza tra le opere dell’uomo e quelle della natura (fig. 1). Posizionato su un pianoro a 40 metri a 

picco sul mare in corrispondenza del fronte sud-occidentale dell’insenatura, il complesso venne realizzato alla 

fine del IX secolo o, secondo altre fonti, intorno al XII secolo, probabilmente sul sito di una preesistenza classica 

– come testimonierebbero la storiografia locale2 e la presenza di elementi antichi di reimpiego3. 

In un contesto di questo tipo, l’asperità orografica, la presenza di numerose stratificazioni, nonché il delicato 

stato di conservazione dell’architettura hanno reso indispensabile un approccio interdisciplinare e complesso 

attraverso il quale è stato possibile portare avanti un’indagine autoptica di tale palinsesto. In particolare, per 
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attraverso il quale è stato possibile portare avanti un’indagine autoptica di tale palinsesto. In particolare, per 
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Abstract  

Within the cultural landscape of the Crapolla fjord in Sorrento-Amalfi Peninsula, the ruins of the Benedictine Abbey 
of St. Peter represent a synthesis between human actions and nature. Built overlooking the sea at the end of the 9th 
century, the complex appears today as the result of the interaction between context’s peculiarities and constructive 
skills. In such a site, besides being the place of sedimentation of the traces of time, the surfaces represent the interface 
between the architecture and a landscape strongly influenced by the sea and the action of weathering.  
Considering these premises, the paper aims at presenting some of the outcomes of an in-progress interdisciplinary 
research involving restoration and geomaterials experts carried out – through stratigraphic reading and laboratory 
analysis on the materials (limestones, plasters, mortars, cocciopesto, beaten lapillus) – to interpret the technical peculi-
arities and the main vulnerabilities, as well as to reflect on ways to ensure the protection of this fragile palimpsest. 
 
Keywords  
Benedictine abbey, applied research, geomaterials, restoration, protection 

 
 
 
 
 
Introduzione 

Entro il più ampio paesaggio culturale del fiordo di Crapolla1, appartenente al territorio di Massa Lubrense in 

Penisola Sorrentino-Amalfitana, i ruderi dell’abbazia benedettina di San Pietro rappresentano una sintesi di 

estrema rilevanza tra le opere dell’uomo e quelle della natura (fig. 1). Posizionato su un pianoro a 40 metri a 

picco sul mare in corrispondenza del fronte sud-occidentale dell’insenatura, il complesso venne realizzato alla 

fine del IX secolo o, secondo altre fonti, intorno al XII secolo, probabilmente sul sito di una preesistenza classica 

– come testimonierebbero la storiografia locale2 e la presenza di elementi antichi di reimpiego3. 

In un contesto di questo tipo, l’asperità orografica, la presenza di numerose stratificazioni, nonché il delicato 

stato di conservazione dell’architettura hanno reso indispensabile un approccio interdisciplinare e complesso 

attraverso il quale è stato possibile portare avanti un’indagine autoptica di tale palinsesto. In particolare, per 
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quel che riguarda le superfici, l’intreccio tra rilievi sul campo e analisi di laboratorio condotte sui materiali antichi 

– calcari, intonaci semplici o decorati, malte a base di calce, cocciopesti, battuti di lapillo – ha rappresentato uno 

strumento per valutare le vulnerabilità e calibrare gli interventi. Considerati tali presupposti, nel presente con-

tributo vengono proposti i primi risultati conoscitivi, frutto di una ricerca interdisciplinare, attualmente in corso, 

in relazione alla fabbrica benedettina4, che consentono di definire indirizzi preliminari per la protezione e la 

conservazione delle molteplici stratificazioni che costituiscono tale patrimonio, nel più generale sistema di con-

nessioni fisiche e percettive stabilite con il contesto nel quale sorge. 

 

 

Le superfici come interfaccia tra architettura e natura: considerazioni sull'approccio interdisciplinare 

Il complesso abbaziale di Crapolla costituisce un mirabile esempio di patrimonio costruito nel quale le relazioni 

tra architettura, archeologia e paesaggio, rappresentano fattori inscindibili nell’ottica di una lettura e compren-

sione complessiva della preesistenza. Il contesto paesaggistico nel quale sorge l’abbazia, difatti, ha condizionato 

sia le tecniche che le pratiche costruttive, fortemente dipendenti dall’impervietà dei percorsi e strettamente le-

gate a materiali facilmente trasformabili in situ. La posizione dell’abbazia, a picco sul fiordo, se da un lato connota 

l’unicità del complesso massese, dall’altro ne ha determinato, nel tempo, attraverso il fenomeno dell’erosione 

eolica e marina, il lento e costante degrado materico (fig. 2). 

Nell’approccio allo studio delle superfici architettoniche, decorate e non, nella più ampia visione dell’edificio 

come organismo unitario nel quale le interazioni tra struttura e superfici sono strettamente interdipendenti l’una 

dall’altra, la ricerca di cui si dà conto nel presente saggio ha guardato a esse non solo come luogo di sedimenta-

zione dei segni del tempo, ma preminentemente come interfaccia tra architettura e paesaggio. La compenetra-

zione delle differenti discipline, attuata entro la ricerca condotta per il sito massese ha consentito di partire da 

tale consapevolezza, mettendo a sistema diverse realtà quali quelle del Restauro paesaggistico e architettonico, 

delle Scienze della Terra e dell’Ingegneria, nonché dell’Archeologia, a riprova della necessaria interazione dei 

saperi per la definizione di strategie di intervento culturalmente consapevoli. A valle di tale iter metodologico 

che, a partire dallo studio delle discipline di conoscenza ‘indiretta’ – quali la storia dell’architettura, la geografia 

umana, l’antropologia – si incrocia e completa con il riscontro in situ, nel vivido contatto con le persistenze ar-

chitettoniche, si inquadra il lavoro di rilievo materico delle superfici architettoniche che costituiscono l’architet-

tura abbaziale. 

Lo studio dello stato di conservazione dei prospetti esterni e interni degli ambienti del complesso di Crapolla è 

stato caratterizzato da due fasi fondamentali: la prima, di restituzione grafica degli alzati attraverso la mappa-

tura fotografica e la tecnica del foto raddrizzamento, la seconda consistente nella catalogazione dei principali 

fenomeni di degrado attraverso l’ausilio della nomenclatura così come predisposta dalle raccomandazioni Nor-

MaL 1/88 e dalle loro successive integrazioni (UNI 11182:2006). Nella prima fase di restituzione fotografica è 

stato possibile iniziare una prima indagine visiva volta innanzitutto a stabilire le caratteristiche fisiche, materiche 

e morfologie di cui si compone ciascun elevato; attraverso tale indagine è stato possibile cominciare a conoscere 

i materiali nonché le tecniche costruttive impiegate nel cantiere storico del complesso abbaziale. Tale metodolo-

gia ha costituito un punto di partenza fondamentale per la definizione di un progetto di restauro delle superfici 
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architettoniche volto a conservare la materia esistente nella sua consistenza, proteggendola, per quanto possibile, 

dalle fonti di degrado e consolidandola al fine di garantirne una maggiore durata nel tempo.  

Nell’ottica di uno studio interdisciplinare, l’approccio multiscalare, che parte dalla dimensione paesaggistica per 

arrivare a quella di analisi microscopica del materiale, è testimone della necessità che, nel progetto di restauro, 

si interfaccino saperi e competenze differenti, nonché di avere una visione che vada dal generale al particolare e 

viceversa, adattandosi alla complessità del progetto di conservazione. Il confronto con un sito quale quello di 

Crapolla che preserva intatti i valori di autenticità e sincerità espressiva dei materiali e di rapporto simbiotico 

tra costruito e natura non può che indurre il progettista a riflessioni culturalmente fondate. Come affermava 

difatti Marguerite Yourcenar nel 1958 a proposito dei restauri condotti a Villa Adriana a Tivoli «non c'è nulla di 

più fragile dell'equilibrio dei bei luoghi. Le nostre interpretazioni lasciano intatti persino i testi, essi sopravvi-

vono ai nostri commenti; ma il minimo restauro imprudente inflitto alle pietre, una strada asfaltata che conta-

mina un campo dove da secoli l'erba spuntava in pace creano l'irreparabile. La bellezza si allontana; l'autenticità 

pure»5. 

 

 

Il cantiere medievale: lettura stratigrafica e interpretazione delle patologie di danno di parti lapidee e finiture 

Le attività rivolte alla caratterizzazione dei materiali e delle tecniche costruttive, nonché all’individuazione delle 

patologie di degrado e delle principali vulnerabilità della fabbrica benedettina, propedeutiche alla definizione 

delle opportune strategie di conservazione, hanno richiesto una fase di approfondimento conoscitivo. In consi-

derazione delle richiamate difficoltà connesse all’orografia del sito e allo stato di conservazione delle perma-

nenze, quest’ultima è stata portata avanti incrociando i dati desunti dai più tradizionali rilievi sul campo con 

quelli derivanti dalla modellazione tridimensionale dell’intero complesso, ottenuta rielaborando una mappatura 

fotografica da drone. Restituiti ortofotopiani di pianta e di numerosi alzati, l’analisi di questi ultimi ha consentito 

di valutare l’effettivo stato di conservazione della struttura abbaziale, nonché di portarne avanti la caratterizza-

zione materico-costruttiva. In particolare, si è reso evidente il forte legame che l’architettura ha con il sito in cui 

sorge: tutte le strutture, prive di fondazione, poggiano direttamente sulla roccia calcarea, in molti punti affio-

rante, e sono costituite da apparecchi murari realizzati ricorrendo alla medesima pietra cavata in situ, impiegata 

in bozze tendenzialmente irregolari e di dimensioni variabili, talvolta rinzeppate con elementi minuti di calcare 

o cotto. I riscontri delle analisi di laboratorio condotte su una serie di campioni hanno consentito di individuare, 

inoltre, la composizione di leganti e finiture che risultano tutti a base di calce e caratterizzati dalla presenza di 

aggregati in gran parte di origine vulcanica di ambito flegreo. La lettura stratigrafica degli alzati, facilitata da 

estese mancanze negli strati di finitura e portata avanti in primo luogo in corrispondenza del fronte nord (fig. 3) 

ha consentito, quindi, di evidenziare una serie di tracce riferibili alle principali trasformazioni del complesso. In 

particolare, l’individuazione di unità stratigrafiche distinte – caratterizzate in base ai rapporti stratigrafici di 

contemporaneità, sovrapposizione e rottura – e di una serie di soluzioni di continuità, così come di numerosi 

elementi di probabile reimpiego – perlopiù blocchi in arenaria (c.d. pietra di Massa) – ha consentito di formulare 

nuove ipotesi in merito alla trasformazione di tale architettura e, in primo luogo, della porzione relativa alla 

chiesa, probabilmente posteriore, rispetto a quella adibita a residenza dei monaci benedettini. L’intreccio tra  
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questa lettura e i riscontri derivanti dalle analisi sui campioni e dalle indagini archeologiche ha permesso, inoltre, 

di far luce sulla caratterizzazione degli usi dei differenti ambienti del sito abbaziale, laddove, per esempio, in 

corrispondenza della cosiddetta cisterna bassa, la presenza di numerosi strati di cocciopesto, distribuiti unifor-

memente su tutte le superfici, nonché di canalizzazioni fittili ha reso palese l’impiego di tale ambiente per la 

raccolta delle acque meteoriche. 

In merito al riconoscimento delle patologie di alterazione e degrado superficiale, la ricerca ha dato riscontro 

dell’esistenza di una serie di fattori di accelerazione dei processi degradativi riconducibili, in gran parte, allo 

stato ruderale dell’architettura e all’azione degli agenti atmosferici e dell’aerosol marino. Più nello specifico, di 

fianco a fenomeni connessi alla presenza di infiltrazioni, quali distacchi, patine e colonizzazioni biologiche, ri-

scontrati principalmente in corrispondenza degli ambienti coperti – cripta e cisterne –, la mappatura delle pato-

logie relative ai paramenti esterni ha consentito di evidenziare una diffusa presenza di vegetazioni infestanti, sia 

Fig. 1 Crapolla (Massa Lubrense), Abbazia di San Pietro. Vista del 
complesso benedettino entro il paesaggio culturale del fiordo (foto 
M. Facchini 2017). 

Fig. 2 Crapolla (Massa Lubrense), Abbazia di San Pietro. Il 
fronte nord in corrispondenza degli ambienti adibiti a 
residenze dei monaci (foto S. Pollone 2017). 

Fig. 3 Crapolla (Massa Lubrense), Abbazia di San Pietro, sezione longitudinale (part.). Caratterizzazione materico-costruttiva del 
fronte settentrionale (elab. S. Pollone, L. Romano, F. Marulo). 
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di limitata estensione che caratterizzate da arbusti o, talvolta, da veri e propri alberi, con tronchi e apparati radi-

cali profondamente innestati nelle murature. Le superfici appaiono interessate, inoltre, da generalizzati feno-

meni disgregativi, di degradazione differenziale, esfoliazione e distacco, nonché da una concentrazione di fes-

surazioni capillari in corrispondenza degli intonaci della muratura settentrionale della chiesa. In merito alle su-

perfici affrescate del medesimo fronte, sono emersi, inoltre, fenomeni di alterazione cromatica, esfoliazione e 

distacco. I leganti appaiono caratterizzati prevalentemente da disgregazione, erosione e polverizzazione: la di-

stribuzione di tali patologie informa, inoltre, sulla qualità e sulla resistenza dei cantieri murari – ascrivibili, con 

ogni probabilità, a fasi costruttive differenti o all’esito di interventi di trasformazione di compagini preesistenti 

– laddove, per esempio, a leganti sostanzialmente in buono stato di conservazione, si associano porzioni com-

pletamente erose o polverizzate. A parte lievi fenomeni di colonizzazione e patina biologiche, scagliatura, ero-

sione e disgregazione, i calcari appaiono, invece, sostanzialmente in buono stato di conservazione. Ciò nono-

stante, non vanno trascurate talune mancanze di maggior rilievo, che richiedono puntuali integrazioni, ovvero 

la disgregazione delle creste murarie, da proteggere nel modo più idoneo anche al fine di prevenire il progredire 

dei processi degradativi. 

 
 
La caratterizzazione dei geomateriali  

I geomateriali prelevati dal sito sono stati caratterizzati descrivendone l’aspetto macroscopico e la composizione 

mineralogica al fine di ottenere informazioni relative alla ricetta utilizzata e alla provenienza delle materie prime 

utilizzate.  

La campionatura è stata condotta in collaborazione con gli architetti e gli archeologi al fine di ottenere piccole 

porzioni rappresentative (fig. 4) delle strutture, soprattutto in relazione alle diverse fasi costruttive. I campioni, 

riportati in tab. 1, sono stati, quindi, prelevati dall’abbazia e in alcune zone ad essa prospicenti (es. barbacane e 

cripta) e caratterizzati mediante metodologie ampiamente utilizzate in campo geologico e archeometrico: a) de-

scrizione macroscopica e b) analisi mineralogica in diffrattometria di raggi X. 

 

 

 

 

Tab.1 - Campioni prelevati 
Sigla Punto di prelievo Tipologia 
C4.1 navata sinistra massetto grossolano 
C4.2 navata sinistra massetto fine 
C6.7 Sagrestia finitura 
C6.8 Sagrestia legante 
C7 Abbazia legante 
C9 Abbazia legante 
C14 Cisterna finitura 
C16 Barbacane finitura 
C17 Barbacane legante 
C19 Cripta legante 

       
Fig. 4 Crapolla (Massa Lubrense), Abbazia di San Pietro. 
Alcuni dei campioni prelevati.  
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La descrizione macroscopica dei campioni è stata effettuata seguendo le indicazioni riportate nel documento 

UNI-EN 11305:2009, identificando il colore della matrice, l’eventuale presenza di stratificazioni (inclusi strati 

pittorici), la granulometria, il grado di arrotondamento, la frequenza e la tipologia dell'aggregato presente (tab. 

2). 

 

Tab. 2 - Descrizione macroscopica  
Colore matrice Granulometria in-

clusi 
Forma e arrotonda-

mento inclusi 
Frequenza  

inclusi 
Tipologia inclusi 

C4.1 grigio 
chiaro 

grossolano-fine angolari e arrotondati poco abbon-
dante 

pomici, litici, cri-
stalli sciolti 

C4.2 grigio 
chiaro 

medio-fine angolari e arrotondati poco abbon-
dante 

litici, cristalli 
sciolti 

C6.7 grigio 
chiaro 

grossolana-fine angolari abbondante pomici, litici, cri-
stalli sciolti 

C6.8 bianco grossolana-media angolari abbondante pomici, litici 
C7 grigio scuro grossolana-fine angolari e arrotondati moderata pomici, scorie, li-

tici 
C9 grigio scuro grossolana-fine angolari e arrotondati moderata pomici, scorie, li-

tici 
C14 grigio 

chiaro 
grossolana-fine angolari abbondante pomici, litici, cri-

stalli sciolti 
C16 grigio scuro medio-fine angolari moderata scorie, litici, cri-

stalli sciolti 
C17 grigio 

chiaro 
medio-fine angolari moderata scorie, litici, cri-

stalli sciolti 
C19 grigio 

chiaro 
medio-fine angolari e arrotondati poco abbon-

dante 
litici, cristalli 

sciolti 
 

La composizione mineralogica è stata ottenuta, mediante diffrattometria ai raggi X, da un’aliquota di campione 

ridotto in polvere sottile attraverso macinazione a mano in un mortaio d’agata. I pattern di diffrazione sono stati 

acquisiti con diffrattometro automatico Panalytical X’Pert PRO PW 3040/60 con detector RTMS X’Celerator e 

unità MPD PW 3710 equipaggiato con software X’Pert Data Collector 2.1 per l’acquisizione dei dati e X’Pert 

Highscore Plus 3.05c per l’interpretazione degli stessi (tab.3).  

Per l’acquisizione dei dati sono state utilizzate le seguenti condizioni operative: 

• Radiazione CuKα, 40 kV, 40 mA. 

• Intervallo 2θ da 4 a 70°, step size = 0,020° 2θ. 

• Tempi di conteggio pari a 120 sec time per step. 

 

Tab. 3 - Composizione mineralogica 
C4.1 calcite 

 
feldspati cabasite phillipsite 

 
mica 

 

C4.2 calcite quarzo feldspati 
   

mica pirosseno 
C6.7 calcite quarzo feldspati cabasite 

 
analcime mica pirosseno 

C6.8 calcite quarzo feldspati cabasite phillipsite 
  

halite 
C7 calcite quarzo feldspati cabasite phillipsite analcime mica pirosseno 
C9 calcite quarzo feldspati cabasite phillipsite analcime mica pirosseno 
C14 calcite 

 
feldspati cabasite 

 
analcime mica gesso 

C16 calcite quarzo 
    

mica pirosseno 
C17 calcite quarzo feldspati cabasite 

 
analcime mica pirosseno 

C19 calcite quarzo 
    

mica 
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Le analisi mineralogiche hanno messo in evidenza la presenza di calcite (ascrivibile sia alla matrice legante sia 

agli aggregati di natura sedimentaria) e, in maniera subordinata, di quarzo, feldspati e zeoliti, quali fasi cristal-

line presenti. La maggior parte dei campioni (C4.1, C6.7, C6.8, C7, C9, C14, C17) denota, quindi, l’utilizzo di uno 

smagrante caratterizzato dalla presenza delle zeoliti tipiche dei prodotti vulcanici flegrei, ovvero phillipsite, ca-

basite e analcime. Il campione C14 è l'unico che, accanto alle fasi sopra descritte, mostra la presenza di gesso 

probabilmente derivante dalla solfatazione del carbonato di calcio utilizzato nel legante6. Non sorprende la pre 

senza di halite (NaCl), riscontrata nel campione C6.8, in quanto attribuibile alla collocazione geografica del sito, 

prossimo alla linea di costa.  

Conclusioni. La lettura congiunta della descrizione macroscopica e delle analisi mineralogiche (microscopiche) 

condotte sui campioni provenienti dal sito di Crapolla, ha permesso di ottenere informazioni sulla tipologia e 

sulla provenienza delle materie prime utilizzate nella realizzazione delle malte. Le risultanze sperimentali con-

sentono di affermare che tutti i leganti analizzati sono a base di calce. Per quanto riguarda l’aggregato, di natura 

quasi esclusivamente vulcanica, è con buona approssimazione riconducibile ai prodotti flegrei; in particolare, la 

presenza di zeoliti (phillipsite, cabasite ed analcime) rimanda alle due formazioni che tipicamente le contengono: 

il Tufo Giallo Napoletano7 o l’Ignimbrite Campana8  (facies gialla). 

 

 

Indirizzi di metodo per la conservazione delle superfici  

Quanto emerge dalle analisi – tanto macro quanto microscopiche – condotte sulle superfici dell’abbazia costitui-

sce, dunque, uno strumento di fondamentale importanza ai fini dell’impostazione di un progetto conservativo 

che sia orientato a proteggere e rendere leggibile ciascuna delle stratificazioni emerse in fase di studio, nonché a 

bloccare esclusivamente i fenomeni ritenuti dannosi per la sussistenza della materia antica. In ragione dell’ac-

quisita consapevolezza relativa alla caratterizzazione materico-costruttiva e alla qualificazione dei geomateriali 

Fig. 5 Crapolla (Massa Lubrense), Abbazia di San Pietro, fronte settentrionale. Particolare della mappatura delle patologie di 
alterazione e degrado sottesa all’individuazione delle strategie conservative (elab. S. Pollone). 
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sulla provenienza delle materie prime utilizzate nella realizzazione delle malte. Le risultanze sperimentali con-

sentono di affermare che tutti i leganti analizzati sono a base di calce. Per quanto riguarda l’aggregato, di natura 

quasi esclusivamente vulcanica, è con buona approssimazione riconducibile ai prodotti flegrei; in particolare, la 

presenza di zeoliti (phillipsite, cabasite ed analcime) rimanda alle due formazioni che tipicamente le contengono: 

il Tufo Giallo Napoletano7 o l’Ignimbrite Campana8  (facies gialla). 

 

 

Indirizzi di metodo per la conservazione delle superfici  

Quanto emerge dalle analisi – tanto macro quanto microscopiche – condotte sulle superfici dell’abbazia costitui-

sce, dunque, uno strumento di fondamentale importanza ai fini dell’impostazione di un progetto conservativo 

che sia orientato a proteggere e rendere leggibile ciascuna delle stratificazioni emerse in fase di studio, nonché a 

bloccare esclusivamente i fenomeni ritenuti dannosi per la sussistenza della materia antica. In ragione dell’ac-

quisita consapevolezza relativa alla caratterizzazione materico-costruttiva e alla qualificazione dei geomateriali 

Fig. 5 Crapolla (Massa Lubrense), Abbazia di San Pietro, fronte settentrionale. Particolare della mappatura delle patologie di 
alterazione e degrado sottesa all’individuazione delle strategie conservative (elab. S. Pollone). 
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costituenti le compagini architettoniche, nonché del rapporto osmotico che queste ultime hanno con il paesaggio 

in cui sorgono, nella progettazione degli interventi bisogna far in modo, allora, che essi siano compatibili non 

soltanto dal punto di vista fisico-meccanico ma anche sul piano estetico e percettivo. È per tale ragione che le 

azioni, laddove indispensabili, vanno ridotte al minimo in modo da non alterare il delicato equilibrio venutosi a 

creare nel tempo tra costruito e natura (fig. 5). Nello specifico, per le vegetazioni infestanti occorre considerare, 

pertanto, un diserbamento controllato, limitato solo ai casi necessari al fine di assicurare la sussistenza delle 

compagini antiche e che preveda la conservazione di quelle essenze divenute ormai parte integrante del palin-

sesto. Per la conservazione degli apparecchi murari, nel caso delle necessarie integrazioni murarie, vanno previ-

ste aggiunte realizzate ponendo in opera conci di pietra calcarea di recupero in pezzature di ridotte dimensioni, 

mentre per i giunti, di fianco a più diffusi interventi di costipazione, le operazioni di integrazione e rigenerazione 

vanno calibrate al fine di ottenere miscele simili alle preesistenti, in analogia con quanto previsto per la sigillatura 

delle fessurazioni. In ultima analisi, e anche alla luce delle risultanze di riflessioni interdisciplinari, se per le 

creste murarie va predisposto uno strato protettivo costituito da un battuto di calce misto a frammenti minuti di 

pietra locale, per le finiture e per gli intonaci affrescati, occorre tener conto delle sole azioni connesse a un’attenta 

pulitura e al fissaggio delle porzioni distaccate. Tutto ciò al fine di evitare la perdita della materia antica, rallen-

tando il progredire dei fenomeni patologici e senza alterare, contestualmente, i valori e la particolare qualifica-

zione estetica impressi dal tempo sulle superfici. 
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