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MAPPE STORICHE



La fondazione di Roma o Natale di Roma: 
aprile dell'anno 753 aC







Mappa della Tuscia etrusca e ricostruzione delle Necropoli etrusche



L’INVENZIONE DELL’ARCO



L'archeologo C.L. Woolley afferma che fu un arco a tutto sesto il primo arco costruito nella storia 
dell'Umanità. In The excavation of Ur afferma di aver individuato nel piccolo arco semicircolare di E Dublal-
Mah, presso Ur, il primo esempio di struttura ad arco utilizzato nella facciata di un edificio e fuori terra. 
Tuttavia l'esempio riconosciuto da Woolley risale al XV secolo a.C. e l'arco era già da secoli utilizzato per 
coprire i canali di scolo e i condotti sotterranei nella stessa regione mesopotamica. 

L'arco propriamente detto non venne mai utilizzato nelle strutture monumentali nell’arte greca, se non in 
casi rari come i due piccoli archi, o meglio volticciole nel basamento del tempio di Apollo a Didima e la 
"Porta Rosa", una sorta di tunnel di collegamento tra i due versanti di Elea, città della Magna Grecia situata 
nel Cilento. Tuttavia l'elemento non era ignoto ai Greci, che usavano realizzare postierle chiuse da archi a 
mensola lungo le mura urbiche, come testimoniato in più punti dalle mura dionigiane a Siracusa. 
Conosciamo persino un precocissimo arco ogivale o a sesto acuto, sempre a mensola, nelle mura 
Timoleontee a Gela. 

L'arco in muratura conosce in Italia il suo uso massiccio inizialmente a partire dagli etruschi, i quali usano il 
tutto sesto e introducono nella costruzione delle porte oltre che nelle strutture ipogee questa forma 
architettonica. Successivamente nell’arte romana trova il suo sviluppo più diffuso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Didima
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Rosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_dionigiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa


Nomenclatura dell’arco: 
(1) chiave di volta; 
(2) cuneo; 
(3) estradosso; 
(4) piedritto; 
(5) intradosso; 
(6) freccia; 
(7) corda o interasse; 
(8) rinfianco





Falso arco a Ugarit



Porta dei Leoni a Micene



Basamento del tempio di Apollo a Didima 
(Turchia)



La "Porta rosa» del IV sec aC a Elea – chiamata dai romani Velia (Cilento)



Le fortificazioni greche dette "mura dionigiane"  attorno al 400 aC a Siracusa



Le fortificazioni greche dette "mura timoleontee"  del IV sec aC a Gela (Caltanissetta)



Falerii Novi: Porta di Giove (Fabrica di Roma, Viterbo)



Volterra: Porta dell’arco, IV-III secolo aC (Pisa)



Volterra: Porta dell’arco – il fornice interno, IV-III secolo aC (Pisa)



Volterra: Porta Fiorentina (Pisa)



Arco e etrusco o di Agusto: è  una delle 7 porte delle mura etrusche di Perugia. Fu costruito nella seconda 
metà del III sec aC e fu fatto ristrutturare da Augusto nel 40 aC.



Ettore 
Sottsass: 
Etrusco 
(anni ’90 
del XX 
secolo)



SCULTURA ETRUSCA



FREGI DI TEMPLI



Arte etrusca: Frontone del Tempio A di Pyrgi (V secolo a.C., Roma, Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia)



Arte etrusca: Acroterio del Tempio B di Pyrgi (V secolo a.C., Roma, Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia



Stata acroteriale dell’etrusco «cow-boy» di Murlo detto «il cappellone» (Museo Archeologico di 
Murlo presso l’Antiquarium di Poggio Civitate)



Stata acroteriale del «cow-boy» etrusco di Murlo 
detto «il cappellone» (Museo Archeologico di 
Murlo presso l’Antiquarium di Poggio Civitate)



Arte etrusca: Antefissa del Tempio A di Pyrgi (V secolo a.C., Roma, Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia)



Arte etrusca: Antefissa del Tempio A di Pyrgi (V secolo a.C., Roma, Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia)



Arte etrusca: 
Antefissa a 
menade, santuario 
del Portonaccio a 
Veio (Roma, Museo 
Archeologico 
Nazionale di Villa 
Giulia)



Arte etrusca: Antefissa a forma di donna 
(Roma, Museo Archeologico Nazionale di 
Villa Giulia)



Arte etrusca: Antefissa a forma di donna (Roma, Museo Archeologico Nazionale di Villa Giulia)





Arte etrusca: Testa di guerriero 
con elmo attico. Dal Tempio della 
Mater Matuta di Satricum (Roma, 
Museo Archeologico Nazionale di 
Villa Giulia)



SCULTURE



Arte etrusca: scultura di donna 
(630 aC): considerata la scultura 
etrusca più antica ed è stata 
scoperta da Isidoro Falchi nel 
1892 dentro la  tomba a tumulo 
della Pietrera a Vetulonia



Arte etrusca: Urna cineraria biconica di 
Montescudaio (VII secolo a.C., Cecina, Museo 
civico archeologico di Villa Guerrazzi)



Arte etrusca: Statua cineraria (VI secolo 
a.C., Palermo, Museo archeologico 
regionale Antonino Salinas)



Arte etrusca: figurine femminili – bucchero con decorazione impressa a rotella (fine VII secolo aC, 
Firenze, Museo Archeologico Nazionale)



Arte etrusca: L’ombra della sera (III secolo 
a.C., Volterra, Museo Etrusco)



Arte etrusca: L’ombra della sera (III secolo a.C., Volterra, Museo Etrusco)



Arte etrusca: Ombra di San Gimignano (III sec aC, San Gimignano, Museo 
archeologico). È stato scoperto casualmente nell’autunno del 2010 in località 
Torraccia di Chiusi, durante i lavori per la posa di una fognatura. 



Arte etrusca: ???





Arte etrusca: ??? (Roma, Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia)





Arte etrusca: Sfinge (VI sec aC, Chiusi, 
Museo archeologico nazionale)



Arte etrusca: La Chimera di Arezzo  (V secolo a.C., Firenze, Museo archeologico nazionale)



Arte etrusca: Lupa capitolina (V secolo aC, Roma, Musei capitolini). Secondo analisi recenti (test al 
carbonio) si tratterebbe di un’opera medioevale; i gemelli sono attribuiti a Antonio del Pollaiolo



Arte etrusca: I cavalli di Tarquinia (V secolo aC, Tarquinia, Museo archeologico nazionale)



Arte etrusca: Marte di Todi (fine V sec aC, Città 
del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco)



Arte etrusca: Ragazzo con anatra – bronzetto votivo (III-II sec aC, 
Leida, Rijksmuseum van Oudheden)



Arte etrusca: Marte di Todi (fine V sec aC, 
Città del Vaticano, Museo Gregoriano 
Etrusco)



Arte etrusca (attribuito a Vulca): Apollo di Veio 
(VI sec aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Arte etrusca (attribuito a Vulca): Apollo di 
Veio (VI sec aC, Roma, Museo di Villa 
Giulia)



Arte etrusca: Latona di Veio dal Santuario di Portonaccio (VI sec aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Arte etrusca: L’Arringatore (II-I secolo a.C., Firenze, 
Museo archeologico nazionale)



Arte etrusca: Testa di giovinetto (375-350 
aC, Firenze, Museo Nazionale 
Archeologico)



Arte etrusca: Busto di donna da 
Cerveteri (300-250 aC, Città del 
Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco)



Arte etrusca: Testa di Afrodite 
o di donna con diadema di 
perle (Roma, Museo di Villa 
Giulia)



Arte etrusca: La dea Uni (Roma, Museo di 
Villa Giulia)



Arte etrusca: La dea Catha (IV sec aC, 
Roma, Museo di Villa Giulia)



Una scoperta eccezionale: dimostra l'indipendenza storica e culturale degli etruschi

Le potenzialità della ricerca archeologica in Italia continuano a sorprendere: La sesta campagna di 

scavo condotta a San Casciano dei Bagni, nell’area del Bagno Grande, ha restituito una serie 

eccezionale di oltre venti statue in bronzo (databili durante il II e il I secolo aC), di cui cinque alte 

quasi un metro. (novembre 2022)



Una scoperta eccezionale: dimostra l'indipendenza storica e culturale degli etruschi

Le potenzialità della ricerca archeologica in Italia continuano a sorprendere: La sesta campagna di 

scavo condotta a San Casciano dei Bagni, nell’area del Bagno Grande, ha restituito una serie 

eccezionale di oltre venti statue in bronzo (databili durante il II e il I secolo aC), di cui cinque alte 

quasi un metro. (novembre 2022)



Arte etrusca: statue dal Bagno Grande 

(II-I sec aC, a San Casciano dei 

Bagni). Parte di un gruppo di 20 

statue scoperte  a novembre 2022)



OGGETTI VARI



Arte etrusca: Pisside eburnea dalla tomba 
Regolini-Galassi (Baltimora, Walters Art Museum)



Arte etrusca: Canopo di Dolciano (Chiusi, Museo Nazionale Etrusco)



Arte etrusca: 
cippo 
proveniente 
da Chiusi 
(500-480 
a.C. circa; 
pietra; 
Roma, 
Museo di 
Scultura 
Antica 
Giovanni 
Barracco)



Arte etrusca: Urna a capanna in bronzo (800-750 aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Arte etrusca: Urna a capanna in bronzo (800-750 aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Arte etrusca: Urna a capanna in bronzo (800-750 aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Arte etrusca: Biga di Monteleone di Spoleto  (VI sec aC, New York, Metropolitan Museum)



Arte etrusca: Biga di Ischia di Castro (VI sec aC, Viterbo, Museo Nazionale Etrusco)



Arte etrusca: Biga di Monteleone di Spoleto – 
particolare (VI secolo a.C., New York, 
Metropolitan Museum)



La sala del lampadario (metà 
del IV secolo aC, Cortona, 
Museo dell’Accademia Etrusca 
di Cortona)



Arte etrusca: Lampadario (metà del IV secolo aC, Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca di 
Cortona)



Calco del Lampadario Etrusco (1932; gesso; Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona



SARCOFAGI



Museo archeologico nazionale: sarcofago delle Amazzoni (Firenze)



Arte etrusca: Sarcofago delle Amazzoni (IV sec aC, Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale)



Arte etrusca: Sarcofago delle Amazzoni (IV sec aC, Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale)



Arte etrusca: urna cineraria (Perugia Museo 
Nazionale Umbro)



Arte etrusca: urna di Vel Rafi (Perugia Museo 
Archeologico Nazionale dell’Umbria)



Arte etrusca: urna di Amth (Perugia Museo 
Archeologico Nazionale dell’Umbria)



Arte etrusca: 
Urna cineraria 
proveniente da 
Città della Pieve, 
loc. Bottarone 
(inizi del IV sec 
aC, Firenze, 
Museo 
Nazionale 
Archeologico)



Arte etrusca: Sarcofago di Thanunia Seianti (150-130 aC, Londra, British Museum)



Arte etrusca: Sarcofago di Larthia Seianti (150-130 aC, Firenze, Museo Archeologico Nazionale)



Arte etrusca: Sarcofago di Velthur Vipinana (Roma, Musei Vaticani)



Arte etrusca: Sarcofago (Tuscania, chiesa di San Pietro)



Arte etrusca: Sarcofagi (Tuscania, Museo nazionale)



Arte etrusca: Sarcofagi (Tuscania, chiesa di San Pietro)



Arte etrusca: Sarcofago (250 aC, Firenze, Villa Corsini a Castello)



Arte etrusca: Adone morente (III-II sec. aC, Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco)



Arte etrusca: Sarcofago del Magistrato (IV sec. aC, Tarquinia, Museo archeologico nazionale)



Arte etrusca: urna della dama di Perugia (fine del III-inizio del II secolo aC, Siena, Museo 
Archeologico Nazionale)



Arte etrusca: Urna cineraria della 
tomba dei Ceicna (200-150 aC, 
Roma, Musei Vaticani)



Arte etrusca: Urna cineraria della tomba dei Ceicna (200-150 aC, Roma, Musei Vaticani)



Arte etrusca: Urna cineraria da Chiusi (150-120 aC, Karlsruhe, Badisches Landesmuseum)



Arte etrusca: Sarcofago di Velthur Vipinana (Roma, Musei Vaticani)



Arte etrusca: Sarcofago (Tuscania, chiesa di San Pietro)



Arte etrusca: Sarcofagi (Tuscania, Museo nazionale)



Arte etrusca: Sarcofagi (Tuscania, chiesa di San Pietro)



Arte etrusca: Sarcofago (250 aC, Firenze, Villa Corsini a Castello)



Arte etrusca: Ipogeo dei Volumni con al centro l’urna di Arnth Velimna (VI secolo a.C., Ponte San 
Giovanni (PG))



Ricostruzione di una tomba etrusca al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi



I SARCOFAGI DEGLI SPOSI



Arte etrusca: Sarcofago degli Sposi (VI sec. aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Arte etrusca: Sarcofago degli Sposi – dettaglio (VI sec. aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Il Sarcofago degli Sposi, capolavoro dell’arte etrusca del VI secolo a.C., fu rinvenuto nel 1881 in una tomba 
della Banditaccia di proprietà dei principi Ruspoli dai fratelli Boccanera in frammenti. Erano circa 400 e 
distribuiti tra l’interno e l’esterno della tomba, già fortemente compromessa da scavi precedenti. Felice 
Bernabei, fondatore del Museo di Villa Giulia, lo acquistò rotto intuendone già allora la straordinarietà.

Nella scheda di scavo datata tra il 10 ed il 16 aprile i fratelli Boccanera annotano la scoperta del sarcofago 
avvenuta il giorno 9 aprile: «Si è trovata una tomba come le altre descritte la quale è in buona parte piena di 
terra, incominciatosi lo spurgo della strada donde trovatisi i frammenti di statue in terracotta. Una testa di 
esse è intatta unitamente ad alcuni pezzi del suo manto ma il resto non sono che minutissimi frammenti, 
come pure la testa dell’altra.» Al reperto viene attribuito il numero progressivo 492 ed annotato che 
«essendo un raro oggetto l’interpretazione dovrebbe essere a cura dei Sig. Archeologhi del Ministero per 
decifrarlo». 

Quali unici oggetti di corredo, in quanto sembra evidente che la tomba era stata violata, un «vaso etrusco» al 
quale Bracardi attribuisce il numero 493 e sei «Lacrimari ordinari ben conservati».

Il Sarcofago degli Sposi ritorna 
in frammenti nella ricostruzione 
virtuale (foto CINECA)



Arte etrusca: Sarcofago degli Sposi – interno del coperchio (VI sec. aC, Roma, Museo di Villa Giulia)



Arte etrusca: Sarcofago degli Sposi (VI sec. aC, Parigi, Museo del Louvre)



Falso Sarcofago degli sposi, fino al 1930 custodito a Londra presso il British Museum



Scheda fotografica dell’opera nel catalogo del British Museum



Il falso sarcofago venne datato al 500 aC e acquistato nel XIX sec a caro prezzo dal British Museum di Londra 
che lo espose per lungo tempo nella sala dedicatagli. 

Si trattava, in realtà, di un falso realizzato da due fratelli scalpellini, molto abili: Pietro ed Enrico Pinelli. I due 
riprodussero il sarcofago esemplato su quello conservato nel Museo del Louvre e, dopo averlo completato, 
sostennero di averlo trovato nella necropoli della già citata Cerveteri. 

La scoperta della falsità dell’opera avvenne, invero, proprio ad opera di Enrico Pinelli, allora restauratore dal 
Louvre, il quale, nel 1893, informò casualmente gli esperti del British Museum della presenza del sarcofago 
creato da lui e dal fratello. 

Immediatamente si procedette alla rimozione del falso reperto archeologico, il quale venne trasferito nei 
sotterranei del museo e lì dimenticato. I due fratelli scalpellini crearono tantissimi altri capolavori in argilla, 
inondando il mercato italiano.



IL MUSEO DI VILLA GIULIA 
E DI VILLA PONIATOWSKI







































































I LUOGHI ETRUSCHI



BARBARANO ROMANO (VT)





Necropoli di San Giuliano: calatore di Pisciarello (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di San Giuliano: tomba Gemini (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: tombe a portico (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: tombe a dado (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: tombe a dado (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: dromos del tumolo della Cuccumella (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: tumolo della Cuccumella (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: tomba del Cervo (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: tomba del Cervo, dettaglio bassorilievo di cervo aggredito da un lupo 
(Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano: tomba del Cervo, dettaglio bassorilievo di cervo aggredito da un lupo 
(Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli del Caiolo a San Giuliano : tomba etrusca 
trasformata in chiesa rupestre in epoca medievale, 
all’interno sono ancora visibili resti di affresco 
(Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Valle Cappellana a San Giuliano: tomba Regina Margareth  (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Valle Cappellana a San Giuliano: tomba Regina Margareth  (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Valle Cappellana a San Giuliano: tomba Regina Margareth  (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Valle Cappellana a San Giuliano: tomba Regina Margareth  (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Chiusa Cima a San Giuliano: Piazza sacra con tombe rupestri (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Chiusa Cima lo a San Giuliano: il tumulo Cima (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Chiusa Cima a San Giuliano: dromos del tumulo Cima (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Chiusa Cima a San Giuliano: stanza laterale del tumulo Cima (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Chiusa Cima a San Giuliano: stanza centrale del tumulo Cima (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Chiusa Cima a San Giuliano: accesso al tumulo Cima (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Chiusa Cima a San Giuliano: la tomba Costa (Barbarano Romano – Viterbo)



Necropoli di Greppo Cenale a San Giuliano: dromos 
della tomba del Guardiano (Barbarano Romano – 
Viterbo)



Necropoli di San Giuliano: tomba della Regina (Barbarano Romano – Viterbo)



San Giuliano: una forra (Barbarano Romano – Viterbo)



San Giuliano: le mura medioevali (Barbarano Romano – Viterbo)



San Giuliano: Chiesa di San Giuliano, XII sec (Barbarano Romano – Viterbo)



San Giuliano: Chiesa di San Giuliano, XII sec (Barbarano Romano – Viterbo)



San Giuliano: chiesa di 
San Giuliano, XII sec 
(Barbarano Romano – 
Viterbo)



BLERA (VT)



Necropoli della Casetta (Blera – Viterbo)



Necropoli della Casetta – Tomba a «dado» (Blera – Viterbo)



Necropoli della Lega – Colombario romano (Blera – Viterbo)



BOMARZO (VT)



La piramide etrusca a Bomarzo (Viterbo)



La piramide etrusca a Bomarzo (Viterbo)



Tagliata etrusca presso Santa Cecilia a Bomarzo (Viterbo)



Tagliata etrusco-romana delle Rocchette a Bomarzo (Viterbo)



CASTEL D’ASSO (VT)



Necropoli di Castel d’Asso – la Tomba Grande (Viterbo)



Necropoli di Castel d’Asso – la Tomba Grande (Viterbo)



Necropoli di Castel d’Asso – Tomba Orioli  (Viterbo)



CERVETERI (RM)



Necropoli della Banditaccia – vista aerea (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia – ingresso alla via degli Inferi (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia – (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia – una tomba etrusca a «a tumulo» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia – dromos di ingresso a 
una tomba etrusca (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia – interno della tomba «Maroi» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia – interno della tomba «Maroi» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «dei rilievi» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «della capanna» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «dei capitelli» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «dei capitelli» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «dei leoni dipinti» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «dei leoni dipinti» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «degli scudi e delle sedie» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - tomba etrusca «degli scudi e delle sedie» (Cerveteri – Roma)



Necropoli della 
Banditaccia - tomba 
«Moretti» (Cerveteri – 
Roma)



Necropoli della Banditaccia – interno di tomba etrusca (Cerveteri – Roma)



Necropoli della Banditaccia - interno di tomba etrusca (Cerveteri – Roma)



Tumulo Campana a Greppe Sant’Angelo (Cerveteri – Roma)



CHIUSI (SI)



Ricostruzione di una tomba etrusca nel Museo Nazionale Etrusco di Chiusi (Siena)



CIVITA DI BAGNOREGIO (VT)



Civita di Bagnoregio (Viterbo)



FALERII NOVI (VT)



Falerii Novi: resti delle mura (Fabrica di Roma, Viterbo)



Falerii Novi: Porta di Giove (Fabrica di Roma, Viterbo)



Falerii Novi: Porta di Giove (Fabrica di Roma, Viterbo)



Necropoli di Cavo degli Zucchi presso Falerii Novi: la via Amerina (Viterbo)



Falerii Novi: resti del teatro (Fabrica di Roma, Viterbo)



FIRENZE



Vedi i sarcofagi del museo di Firenze



GROTTE DI CASTRO (VT)



Tomba monumentale della Necropoli di Maccarino a Grotte di Castro (Viterbo)



MURLO (SI)



Murlo (Siena)



Ricostruzione del complesso monumentale del periodo arcaico di Poggio Civitate a Murlo (Siena)



Stata acroteriale del «cow-boy» etrusco detto «il cappellone» presso l’Antiquarium di Poggio Civitate nel 
Museo Archeologico di Murlo (Siena)



Stata acroteriale del «cow-boy» etrusco detto «il 
cappellone» presso l’Antiquarium di Poggio Civitate 
nel Museo Archeologico di Murlo (Siena)





NEPI (VT)



La necropoli dei Tre Ponti a Nepi (Viterbo)



NORCHIA (VT)



Necropoli dell'Acqualta - Tombe doriche (Norchia - Viterbo)



Necropoli dell'Acqualta - Tombe (Norchia – Viterbo)



Necropoli di Norchia (Viterbo)



Necropoli di Norchia (Viterbo)



I resti dei San Pietro a Norchia (VT) – la «Petra» d’Italia



Cuniculi romani per deviare l’acqua in eccesso delle mole nelle Gole del Biedano (VT)



Mola romana nelle Gole del Biedano (VT)



Mola romana nelle Gole del Biedano (VT)



Ponte romano del «Diavolo» nelle Gole del Biedano (VT)



ORVIETO



Necropoli del Crocifisso di Tufo (Orvieto, Terni)



Necropoli del Crocifisso di Tufo (Orvieto, Terni)



Necropoli del Crocifisso di Tufo (Orvieto, Terni)



PERUGIA



Necropoli del Palazzone: ingresso dell’ipogeo dei Volumni (Ponte San Giovanni, Perugia)



Necropoli del Palazzone: ingresso dell’ipogeo dei Volumni con le urne della necropoli (Ponte San Giovanni, 
Perugia)



Necropoli del Palazzone: Le urne della necropoli (Ponte San Giovanni, Perugia)



Necropoli del Palazzone: Urna cineraria (Ponte San Giovanni, Perugia)



Necropoli del Palazzone: il tablinum dell’ipogeo dei Volumni (Ponte San Giovanni, Perugia)



Necropoli del Palazzone: ipogeo dei Volumni (Ponte San Giovanni, Perugia)



Necropoli del Palazzone: ipogeo dei Volumni (Ponte San Giovanni, Perugia)



PISA



Il tumulo detto del «Principe etrusco» di via San Jacopo (Pisa)



POPULONIA (LI)



Necropoli di San Cerbone a Populonia: un tumulo (Livorno)



Necropoli di San Cerbone a Populonia: un tumulo (Livorno)



Necropoli di San Cerbone a Populonia (Livorno)



Necropoli delle Grotte a Populonia (Livorno)



PYRGI (RM)



Pyrgi: area di scavo (Santa Marinella – Roma)



Pyrgi: frontone del tempio A 
(Santa Marinella – Roma)



ROSELLE (GR)



Le Mura serviane sono le prime mura di Roma del VI sec aC, fatte costruire da Tarquinio Prisco, secondo la 
tradizione, poi ampliate e dotate di un ampio fossato dal successore, Servio Tullio (che diede il nome)

La gran parte di quanto si conserva delle mura è, in realtà, più recente e appartiene alla ricostruzione 
effettuata agli inizi del IV sec aC. 



Mura serviane: il tratto vicino a stazione Termini (Roma)



Mura serviane: il tratto vicino a stazione Termini (Roma)



Mura serviane: il tratto vicino all’antica “porta 
Raudusculana“, all’angolo tra viale Manlio 
Gelsomini e via di Sant’Anselmo (Roma)



Mura serviane: il tratto di Sant’Anselmo che sale verso il colle Aventino (Roma)



Mura serviane: il tratto lungo via Carlo Alberto (Roma)



Mura serviane: un finestra per le balliste dentro palazzo Antonelli – Via Nazionale 157 (sede Banca d’Italia) 
(Roma)



ROMA



Parco archeologico di Roselle (Grosseto)



Parco archeologico di Roselle (Grosseto)



SANTA SEVERA (RM)



Arte etrusca arcaica: lastra dipinta (V sec aC; Castello di Santa Severa museo)



SARTEANO (SI)



Tomba etrusca della «quadriga infernale» a Sarteano



Necropoli di Solaia-Macchiapiana-Poggio Rotondo (Sarteano)



Necropoli delle Pianacce (Sarteano)



SESTO FIORENTINO (FI)



Tomba etrusca della 
Montagnola (Sesto 
Fiorentino)



Tomba etrusca della Montagnola (Sesto Fiorentino)



SORANO e Sovana (GR)



Necropoli (Sorano – Grosseto)



Sorano: la via cava di San Rocco



Il centro di Sovana (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana/Poggio Felceto: tomba dell’Ildebranda (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana/Poggio Felceto: tomba dell’Ildebranda (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana/Poggio Felceto: tomba dei «Demoni Alati», III sec aC (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana/Poggio Prisca: tomba «Pola» (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana/Poggio Stanziale: tomba «del Tifone», IV sec aC (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana: tomba della «Sirena» (Sorano – Grosseto)



Poggio Cavallo: colombario (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana: colombario (Sorano – Grosseto)



Necropoli di Sovana – Via Cava (Sorano – 
Grosseto)



SUTRI (VT)



Necropoli della Via Cassia (Sutri – Viterbo)



Necropoli della Via Cassia (Sutri – Viterbo)



Sutri: la via cava



Anfiteatro romano - Ingresso  (Sutri – Viterbo)



Anfiteatro romano (Sutri – Viterbo)



Anfiteatro romano (Sutri – Viterbo)



TARQUINIA (VT)



Necropoli di Monterozzi a Tarquinia (Viterbo)



Necropoli di Monterozzi a Tarquinia: la tomba dei leopardi (Viterbo)



Necropoli di Monterozzi a Tarquinia: la tomba dei leopardi (Viterbo)



Necropoli di Monterozzi a Tarquinia: la tomba dei tori (Viterbo)



Necropoli di Monterozzi a Tarquinia: la tomba del triclinio (Viterbo)



Necropoli di Monterozzi a Tarquinia: la tomba dell’orco (Viterbo)



TUSCANIA (VT)



Necropoli della Madonna dell’olivo a Tuscania (Viterbo)



Necropoli della Madonna dell’olivo a Tuscania: grotta della Regina (Viterbo)



Necropoli della Peschiera a Tuscania: tomba a casa (Viterbo)



Necropoli di Pian di Mola a Tuscania (Viterbo)



Museo archeologico nazionale di Tuscania: i sarcofagi etruschi (Viterbo)



Museo archeologico nazionale di Tuscania: i sarcofagi etruschi (Viterbo)



San Pietro a Tuscania: i sarcofagi etruschi (Viterbo)



San Pietro a Tuscania: i sarcofagi etruschi (Viterbo)



Etruscopolis, parco sotterraneo a tema etrusco a Tuscania (Viterbo)



Etruscopolis, parco sotterraneo a tema etrusco a Tuscania (Viterbo)



Etruscopolis, parco sotterraneo a tema etrusco a Tuscania (Viterbo)



VEIO (RM)



Mappa della città di Veio di William Gell (1846)



Tempio del santuario del Portonaccio a Veio (Roma)



Ruderi del santuario del Portonaccio a Veio (Roma)



Necropoli di Monte Michele, Tomba Campana a Veio 
(Roma). Incisione di Luigi Canina



Acquedotto etrusco della Torraccia nel parco di Veio



Traforo etrusco di Torre di Pietra Pertusa nel parco di Veio



Ponte Sodo nel parco di Veio



Schizzo delle gallerie presso la Torre di Pietra Pertusa nel parco di Veio (foto di Luigi Plos)



Isola Farnese nel parco di Veio: le cascate della Mola



Isola Farnese nel parco di Veio



La via Francigena dentro il parco di Veio



VOLTERRA (PI)



Volterra: mura Etrusche lungo la strada Provinciale Pisana che porta a Volterra (Pisa)



Volterra: mura Etrusche (Pisa)



Volterra: Porta dell’arco, IV-III secolo aC (Pisa)



Volterra: Porta dell’arco – il fornice interno, IV-III secolo aC (Pisa)



Volterra: Porta Fiorentina (Pisa)



Volterra: acropoli etrusca  (Pisa)



Volterra: acropoli etrusca  (Pisa)



Volterra: acropoli etrusca - galleria  (Pisa)



VULCI (VT)



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: pianta (Viterbo)



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: tomba dei Tori  (Viterbo)



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: ricostruzione, 
pianta e sezione della Tomba François (Viterbo)



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: affreschi della Tomba François (Viterbo) copia eseguita da Augusto Guido 
Gatti nel 1931



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: la Tomba François (Viterbo). Gli affreschi – ora a Villa Albani a Roma –  
decoravano le pareti sopra la fascia rossa 



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: affreschi della Tomba François ora a Villa Albani (Viterbo)



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: affreschi della Tomba François (Viterbo) copia eseguita da Ruspi nel 1861



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: l’atrio della Tomba François (Viterbo)



Necropoli di Ponte Rotto a Vulci: la cella VII della Tomba François (Viterbo)



Necropoli dell'Osteria a Vulci: scoperta a ottobre 2023 una tomba etrusca – denominata tomba 58 – 
totalmente inviolata della fine del VII sec aC. Si tratta di un sepolcro a doppia camera, una in parte 
saccheggiata e l'altra perfettamente intatta. Scavato nel tufo, l'ambiente conserva vasi, ceramiche, coppe e 
manufatti in bronzo, mentre alle pareti la presenza di chiodi in ferro serviva per appendere piccoli oggetti o 
festoni. Nonostante i passati saccheggi, nella seconda camera sono stati rinvenute due anfore da trasporto 
della Grecia dell’est contenenti vino (forse di Chio), oltre a ceramiche corinzie, ioniche e etrusche



Necropoli dell'Osteria a Vulci: la tomba 58 (fine del VII sec aC) totalmente inviolata e scoperta a ott 2023



Necropoli dell'Osteria a Vulci: la tomba 58 (fine del VII sec aC) totalmente inviolata e scoperta a ott 2023



!!! DA SISTEMARE
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