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Non sa p rei di re se le cr ede nze g ra d ina te ch e so rg eva no maest ose nelle
sa le da p ran zo e ra no un a di pe nde nza dell a tavola o non piuttos to le ta
vo le un a d ip endenza di q ue lle . Come mobile d'importanza ce r to la cre
denza vi nceva la tavola , ed inolt re q ue lla aveva ufficio p roprio e indipe n
dente dall a se conda, g ia cche essa non so lo fac eva par at a dei prezio si
vasella mi ogni q ualvo lta si apparecchiavano le mense c da essa co mc da
un olim po sce ndevano gran parte dei fin imenti della tavola, ma la crede nza '
spiegava pomposam ente la ma gni ficen za dci suo i o ri ed argenti in altre
occas ion i nell e qua li o le tavole non v'erano o ri man evano nude, e ciò
avveniva specialmente quando alcuna dama g iaceva in puerpe rio , nella
q ua le occas ione era di costume che i sig nori facessero mostra dell a loro
g ra nd ig ia . Le cre de nze g ra dina te e ra no mobili più di a ppa r to che di uso
comune p el servizio de lla tavola , ne l che differiscono essenz ia lme nte da
qu ell e dei nostri tem pi. Il o già nota to che f u ne l secolo XV che i mo
bili e pi ù parti cola rm ente qu elli d i ap pa ra to preser o un 'import an za fino
a llora sco nosci uta (V . In troduzion e ai mob ili ), c d'a llo ra le cre de nze g ra di
nate co mpaiono in tut te le desc r izion i d i fes te e di ba nc hett i, e, cosa si n
go la re - d iven tando realmente mobili com e ne avevano il nom e, mentre ai
dì nost ri i mobil i so no le cose che si mu ovon o men o di tutti g li oggett i 
usciron o a ll'a r ia ape r ta e co mpa riro no pe rs ino a lle en t ra te di principi e
di a lti baroni, giacche le c ittà usavan o disp or ne in pu bbli ca v is ta tutte ca
r ica te d i ri cchi vasellam i e per sin o si t rasp ort avano su lettigh c durante il
passag gi o d i principi c di co rteggi (ClBRARI O, E conom, Poi. M. E., II , P.73
e 75 - V IOLLET-LE-D uc, I, p. 104 - LAnORoE , Glossaire). Le costu
man ze dei tem pi mutarono cosi p rofondamente , le cose si a llo nta na ro no
tanto da ciò che erano e persino dal se nso de lle loro de nominaz ion i, ch e
ai nostri occ h i pare qu asi s tra na l'idea di un mobil e in mot o.

Le mini atu re dei manosc ritti e gl i in ven tari deg li ant ich i cast elli c i
most ra no q uanta fosse l'abbon dan za che si aveva di c redenze; per rest rin 
ger e le citazio n i d irò so lo che ne i cas te lli dell a Ca sa d i Savoia di Ci am
berì, di T orin o c di P onte d' Ain , com e in a ltr i, se ne co ntav ano parecchie
ed erano di rovere , liscie o scolpite, e talora so lo di abete, di diverse
forme, quadri lung he , a semicireolo, a ro mbo ed a fogg ia d i leg g io CV .
Inventari cit . nn. 418, 1372, 1375, 1376, 1)83, 1384, 1387,1 388, 1392,1398,
1400, 1407, 1409 , 1417, 1421, 1547, 1630). No n solo ne lla sa la da man gi ar e
ma anc he nelle altre s tanze d'onore o di apparato vi erano credenze .

S u lle c re de nze si s tendevano fine tovagl ie e su i gradi ni s i ord inavano
in bell a mostra le pi atte rie , i cri st alli , i vase lla me nt i d 'oro e d'arg ento,
dovessero essi servi re a lla tavo la o fossero puri oggetti di lu sso, i napp i
e le coppe più appariscenti e preziosi, i grandi baci ni e gli aquerecci ch e
dovevano se rvi re a lavare le ma n i in p r inci pio de lla men sa , i fiasc h i, g li
orc iuo li, le idrie, le g uastade in cui si tenevan o il vino, l'ac qu a e l'ac qu a
d i rose . S u d i esse si posavano pu re i bari li de l v ino a i q ua li andava no
il spi llare co me a fontane, i coppieri, e quei ba ri li erano be n sovente di


