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CATALOGO DEI COMPLESSI ARCHEOLOGICI 
 

 

 

VEIO (Comune di Roma - Provincia di Roma) 
 

ID 1 

Nome convenzionale  CAMPETTI - AREA A NORD-EST DI PORTA NORD-OVEST 

Toponimo IGM Campetti 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Su una piccola propaggine nord-occidentale del 

pianoro della Città di Veio, posta a N-E della Porta Nord-Ovest e all'interno 

delle mura etrusche, 100 m circa a S-W del Fosso del Valchetta-Cremera. 

Tipo di evidenza Per il BF: area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo?  

Per il PFI-PFII: struttura abitativa; area di frammenti/materiali mobili di tipo 

abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: British School at Rome (J.B. Ward-Perkins), 1957-1958, saggio posto a 

N della strada di Porta Nord-Ovest (per la struttura del PF). 

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec. (per i materiali 

del PF); GAR, anni '70 del XX sec.; sistematiche, Istituto di Topografia Antica 

dell'Università "La Sapienza" di Roma (M. Guaitoli), fine degli anni '70 del XX 

sec. (per i materiali del PF); M. Pacciarelli, 1977 (per il frammento del BF). 

Cronologia BF; PFI; PFII 

Bibliografia Per il frammento del BF: di Gennaro 1986, pp. 103-104, fig. 24B; Pacciarelli 

2001, p. 159; Bartoloni 2006a, pp. 53; Bartoloni 2009b, p. 99; Barbaro 2010a, 

pp. 319-321, n. 217; di Gennaro 2012, p. 42. 

Per i rinvenimenti del PF: Ward-Perkins 1959; Murray Threipland 1963; Conti 

1980; Guaitoli 1981; Potter 1985, pp. 74-77; van Kampen 2003, pp. 24-26; 

Cascino et alii 2012, pp. 36-37, nn. 3 e 8. 

 

 

ID 2 

Nome convenzionale  CAMPETTI - AREA TRA PORTA NORD-OVEST E PORTA CAERE 

Toponimo IGM Campetti 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilevo collinare, pianoro. Presso il ciglio nord-occidentale del pianoro della 

Città di Veio, nell'area compresa tra Porta Nord-Ovest e Porta Caere. 

Tipo di evidenza Per il BF3B-PFI-PFII: struttura difensiva 

Per il PFIA-PFIB: struttura abitativa?; struttura produttiva 

Per il PFIC: tomba isolata 

Per il PFIIC: struttura produttiva 

Modalità di rinvenimento Scavo: trincee esplorative e saggi in profondità, SBAEM (F. Boitani), 2003-

2008; ripresa delle indagini nell'ambito del Progetto Veio con una convenzione 

tra l'Università "La Sapienza" di Roma (G. Bartoloni) e la SBAEM (F. 

Boitani), 2011-in corso. 

Ricerche di superficie: sistematiche, seconda cattedra di Etruscologia e 

Archeologia Italica dell'Università "La Sapienza" di Roma (G. Bartoloni), 

precedenti allo scavo. 

Cronologia BF3B; PFIA; PFIB; PFIC; PFIIA; PFIIB; PFIIC 

Bibliografia Boitani 2008; Boitani - Neri - Biagi 2009; Bartoloni et alii 2014, pp. 137-139. 
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ID 3 

Nome convenzionale  CAMPETTI - COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA 

ROMANA 

Toponimo IGM Campetti 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Su una piccola propaggine del versante occidentale 

del pianoro della Città di Veio, caratterizzata da una superficie in leggero 

declivio e da fianchi scoscesi a E, a S e a W, protesa su Fosso del Piordo, posta 

immediatamente a N della "Porta di Portonaccio" e delle mura etrusche e 

lambita dalla via delle Vignacce. 

Tipo di evidenza Per il PFI-PFII: area abitativa; area di frammenti/materiali mobili di tipo 

abitativo 

Per il PF: struttura/area sacra? 

Modalità di rinvenimento Scavo: Progetto Veio (A. Carandini) nell'ambito della convenzione tra 

l'Università "La Sapienza" di Roma e la SBAEM, 1996-successivi, su entrambi 

i livelli su cui si sviluppa la villa di epoca romano-imperiale. 

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec.; GAR, anni '70 

del XX sec.; sistematiche, Istituto di Topografia Antica dell'Università "La 

Sapienza" di Roma (M. Guaitoli), fine anni '70 del XX sec. 

Cronologia PF; PFI; PFII  

Bibliografia Conti 1980; Guaitoli 1981; Fusco - Cerasuolo 2001; van Kampen 2003, p. 27; 

Cerasuolo - Bruno - Gori 2004; Bartoloni 2009b, p. 105; Cascino et alii 2012, 

pp. 34-35, n. 5.  

 

 

ID 4 

Nome convenzionale  CASALE DEL FOSSO 

Toponimo Località Casale del Fosso 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante di un ampio rilievo con andamento W-E e 

lievemente digradante (in particolare nel suo settore meridionale), posto 300-

400 m circa a N-W del pianoro della Città di Veio, da cui lo separa il Fosso del 

Piordo.  

Tipo di evidenza Per il BF3A2-BF3B: tomba isolata 

Per il PFIC-PFII: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo 

funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: E. Gabrici e G.A. Colini, 1913-1916 (per la necropoli del PF); anni '60 

del XX sec. (per la necropoli del PF); A.P. Vianello, 1967, riordino dei 

materiali degli scavi del 1913-1916 (individuazione della t. 838 del BF nell'area 

sud-orientale della necropoli del PF).  

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec., varie parti della 

collina e zone limitrofe (per la necropoli del PF). 

Cronologia BF3A2-BF3B; PFIC; PFII 

Bibliografia Per la t. 838 del BF: Vianello Cordova 1967; di Gennaro 1986, p. 104; 

Pacciarelli 1994b, p. 175; D’Erme 2001; Pacciarelli 2001, p. 159; D’Erme 

2003; Bartoloni 2006a, pp. 55; Bartoloni 2009b, p. 98; Barbaro 2010a, p. 321, 

n. 219; di Gennaro 2012, p. 43. 

Per la necropoli del PF: Gabrici 1913, pp. 164-167; Colini 1919, p. 6; Stefani 

1929, pp. 325-329; Ward-Perkins 1961, pp. 42, 99-105, fig. 36; Buranelli 1981; 

Drago 1981, p. 55; Bartoloni et alii 1994; Bartoloni et alii 1997; Buranelli - 

Drago - Paolini 1997; Bartoloni 2001a; di Gennaro - Schiappelli - Amoroso 

2004, pp. 157-158; Cascino et alii 2012, p. 53, n. 41. 
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ID 5 

Nome convenzionale  GROTTA GRAMICCIA 

Toponimo Località Grotta Gramiccia 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un ampio rilievo, delimitato a W dal Fosso 

di Grotta Gramiccia e ad E dalla strada di Formello, posto 100-200 m circa a N-

W del pianoro della Città di Veio, a breve distanza dalla Porta Nord-Ovest. 

Tipo di evidenza Area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: E. Gabrici e G.A. Colini, 1913-1916, nell'area settentrionale della 

collina. 

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec., varie parti della 

collina e zone limitrofe alla necropoli. 

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Gabrici 1913, pp. 164-167; Colini 1919, p. 6; Ward-Perkins 1961, pp. 24, 42, 

90-99; Bartoloni et alii 1994; Bartoloni et alii 1997; Berardinetti - Drago 1997; 

Bartoloni 2001a; di Gennaro - Schiappelli - Amoroso 2004, pp. 157-158; 

Cascino et alii 2012, pp. 53-54, nn. 43-45. 

 

 

ID 6 

Nome convenzionale  ISOLA FARNESE 

Toponimo IGM Isola Farnese 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla sommità dell'altura di Isola Farnese, nella 

porzione settentrionale rivolta verso il pianoro della Città di Veio. 

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (L. D'Erme) in collaborazione con la seconda cattedra di 

Etruscologia e Archeologia Italica dell'Università "La Sapienza" di Roma (G. 

Bartoloni), 1997-1999 e 2001, in proprietà Tinari, all'esterno del centro abitato 

medievale di Isola Farnese e in prossimità della chiesa di S. Pancrazio, a 50 m 

di distanza dall'area dei rinvenimenti di superficie. 

Cronologia BF1-2; BF3A   

Bibliografia Bartoloni et alii 2001a; Pacciarelli 2001, p. 159; Boitani et alii 2002; Babbi et 

alii 2003; Babbi 2005; Bartoloni 2006a, pp. 54-55; Bartoloni 2009b, p. 97; 

Barbaro 2010a, pp.138-140, 317-318, n. 214.  

 

 

ID 7 

Nome convenzionale  ISOLA FARNESE - PENDICI SUD-ORIENTALI 

Toponimo IGM Isola Farnese 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici sud-orientali dell'altura di Isola Farnese. 

Tipo di evidenza Per il BF: area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo? 

Per il PFIIA: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: M.A. Fugazzola Delpino e F. Delpino, 1977, nel terreno 

smosso da scavi clandestini; F. di Gennaro, anni successivi (per il BF). 

Recupero occasionale (per il PFIIA). 

Cronologia BF; PFIIA 

Bibliografia Per i materiali del BF: Delpino - Fugazzola Delpino 1980, pp. 174-175, figg. 2-

3, tav. LVII; Bartoloni et alii 2001a; Pacciarelli 2001, p. 159; Boitani et alii 

2002; Babbi 2005; Bartoloni 2006a, pp. 54-55; Bartoloni 2009b, p. 97; Barbaro 

2010a, pp.138-140, 317-318, n. 214.  

Per i materiali funerari del PF: Delpino - Fugazzola Delpino 1980; Bartoloni et 
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alii 1994; Bartoloni et alii 1997; di Gennaro - Schiappelli - Amoroso 2004, pp. 

157-158; Cascino et alii 2012, p. 81, n. 113. 

 

 

ID 8 

Nome convenzionale  MACCHIAGRANDE - VIGNACCE 

Toponimo IGM Macchiagrande, Vignacce 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilevo collinare, pianoro. Sulla sommità di un poggio posto nella parte centrale 

del pianoro della Città di Veio, poco a N della strada che lo attraversa in 

direzione N-W/S-E. 

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: Progetto Veio (A. Carandini) nell'ambito della convenzione tra 

l'Università "La Sapienza" di Roma e la SBAEM, 1996-successivi, nel centro 

monumentale della città romana. 

Cronologia PFIB; PFIC; PFII 

Bibliografia D'Alessio 2001. 

 

 

ID 9 

Nome convenzionale  MONTE CAMPANILE 

Toponimo IGM Monte Campanile 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità e sul versante settentrionale del rilievo posto 

300-400 m circa a S-W del pianoro della Città di Veio, da cui lo separa il Fosso 

dei Due Fossi, e 200 m circa a S-W del fondovalle Valle La Fata. 

Tipo di evidenza Area funeraria; area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: G.A. Colini, 1913-1916. 

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec. 

Cronologia PFI; PFIIA 

Bibliografia Colini 1919; Ward-Perkins 1961, p. 24; Raddatz 1985; Bartoloni et alii 1994; 

Bartoloni et alii 1997; Bartoloni 2001a; di Gennaro - Schiappelli - Amoroso 

2004, pp. 157-158; Cascino et alii 2012, p. 82, n. 114. 

 

 

ID 10 

Nome convenzionale  PIANO (O QUARTO) DI COMUNITÀ 

Toponimo IGM Comunità 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilevo collinare, pianoro. Sulla sommità e sul versante sud-orientale di un 

piccolo poggio ubicato in posizione dominante nel settore meridionale del 

pianoro della Città di Veio (che si protende verso l'altura di Piazza d'Armi) e ad 

E della strada che percorre il pianoro in direzione N-W/S-E. 

Tipo di evidenza Area abitativa; area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: Progetto Veio (G. Colonna) nell'ambito della convenzione tra 

l'Università "La Sapienza" di Roma e la SBAEM, 1997-successivi, sui vari 

terrazzi del rilievo alla quota 126; Progetto Veio (G. Bartoloni) nell'ambito 

della convenzione tra l'Università "La Sapienza" di Roma e la SBAEM, 2009-

in corso, sul versante sud-orientale del rilievo. 

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Belelli Marchesini 2001; Cascino et alii 2012, pp. 77-78, n. 106; Bartoloni et 
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alii 2014, pp. 136, 144-146. 

 

 

ID 11 

Nome convenzionale  PIANORO DELLA CITTÀ DI VEIO  

Toponimo IGM Città di Veio 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla superficie pianeggiante del rilievo denominato 

"Città di Veio" nella cartografia IGM. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec.; sistematiche, 

Istituto di Topografia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma (M. 

Guaitoli), fine anni '70 del XX sec. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Ward-Perkins 1961; Guaitoli 1981; Patterson et alii 2000; di Gennaro - 

Schiappelli - Amoroso 2004, pp. 155-162; Patterson et alii 2004; Cascino et 

alii 2012; di Gennaro - Schiappelli 2012. 

 

 

ID 12 

Nome convenzionale  PIANORO DI PIAZZA D'ARMI 

Toponimo IGM Cittadella e Piazza d'Armi 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilevo collinare, pianoro. Sulla sommità pianeggiante della piccola altura di 

Piazza d'Armi, posta a S del pianoro della Città di Veio e unita ad esso da una 

sella. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec. (area di 

frammenti del PFI-PFII nella valle a W dell'altura, esito dello scivolamento 

lungo le pendici in corrispondenza dell'abitato sommitale); sistematiche, 

Istituto di Topografia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma (M. 

Guaitoli), fine degli anni '70 del XX sec. (aree di frammenti sulla superficie del 

rilievo). 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Guaitoli 1981; Cascino et alii 2012, pp. 75-76, n. 104. 

 

 

ID 13 

Nome convenzionale  PIAZZA D'ARMI - PENDICI MERIDIONALI 

Toponimo IGM Valle di Piazza d'Armi 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Fondovalle. Nel letto del Fosso dei Due Fossi, immediatamente a N della 

confluenza con il Fosso del Valchetta-Cremera, alle pendici meridionali di 

Piazza d'Armi. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: Ambrosetti, anni '50 del XX sec.; sistematiche, South 

Etruria Survey Project, British School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-

'60 del XX sec. 

Cronologia PFII 

Bibliografia Ward-Perkins 1961, p. 25; Bartoloni - Delpino 1979, p. 40; Bartoloni et alii 

1994; Bartoloni et alii 1997; di Gennaro - Schiappelli - Amoroso 2004, pp. 

157-158. 
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ID 14 

Nome convenzionale  PIAZZA D'ARMI - SETTORE CENTRO-SETTENTRIONALE 

Toponimo IGM Cittadella e Piazza d'Armi 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilevo collinare, pianoro. Nella porzione centro-settentrionale della sommità 

pianeggiante della piccola altura di Piazza d'Armi, posta a S del pianoro della 

Città di Veio e unita ad esso da una sella. 

Tipo di evidenza Per il PFI-PFII: area abitativa; strutture produttive 

Per il PFIA e per il PFIIC: tomba isolata/area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: E. Gabrici e E. Stefani, prima metà del XX sec.; Progetto Veio (G. 

Bartoloni) nell'ambito della convenzione tra l'Università "La Sapienza" di 

Roma e la SBAEM, 1996-in corso, nell'area centro-settentrionale del pianoro. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Stefani 1922, pp. 390-404; Stefani 1945; Bartoloni 2001b; Bartoloni 2002-

2003; van Kampen 2003, p. 26; Bartoloni - Acconcia - ten Kortenaar 2005; 

Bartoloni 2006a, pp. 56-60; Bartoloni 2006b; Calcagnile 2006; Bartoloni 

2009b; Bartoloni 2009c; Bartoloni 2010a; Acconcia et alii 2012, p. 63; 

Bartoloni 2012a; Bartoloni et alii 2014, pp. 133-137, 139-142. 

 

 

ID 15 

Nome convenzionale  PORTONACCIO 

Toponimo IGM Portonaccio 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Su un piccolo terrazzo naturale ubicato sul versante 

occidentale del pianoro della Città di Veio, ad una quota leggermente inferiore, 

delimitato a N-E da un ripido pendio (al di sopra del quale correvano le mura 

della città etrusca e la "Porta di Portonaccio") e a S-W da pendii strapiombanti 

sul Fosso della Mola. 

Tipo di evidenza Area abitativa; area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo; 

struttura/area sacra? 

Modalità di rinvenimento Scavo: E. Stefani e M. Pallottino, prima metà del XX sec., nell'area orientale 

del santuario suburbano di Portonaccio (sul dosso del successivo "altare di 

Minerva") e lungo il pendio a N di esso; Progetto Veio (G. Colonna) 

nell'ambito della convenzione tra l'Università "La Sapienza" di Roma e la 

SBAEM, 1996-1997. 

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec., sulla parte più 

alta del terrazzo. 

Cronologia PF 

Bibliografia Stefani 1945, pp. 164-169; Stefani 1953, pp. 41-42 e 102-103; Colonna 2001, 

pp. 37-38; Colonna 2002, pp.146-147; van Kampen 2003, p. 27; Cascino et alii 

2012, p. 38, n. 13.  

 

 

ID 16 

Nome convenzionale  POZZUOLO 

Toponimo Località Pozzuolo 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un rilievo, posto 300 m circa a W del 

pianoro della Città di Veio, da cui lo separa il Fosso del Piordo, e 700 m circa a 

N-W dell'altura di Isola Farnese. 

Tipo di evidenza Area funeraria; area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: Università degli Studi di "Roma Tre" (A. Guidi) in collaborazione con 
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la SBAEM, la Direzione Generale alle Antichità del MiBACT, la 

Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" 

(F. di Gennaro) e il Centro di Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", 

giugno-luglio 2013. 

Ricerche di superficie: Università degli Studi di "Roma Tre" (A. Guidi) in 

collaborazione con la SBAEM, la Direzione Generale alle Antichità del 

MiBACT, la Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico 

"Luigi Pigorini" (F. di Gennaro) e il Centro di Conservazione e Restauro "La 

Venaria Reale", inizio del 2013 (ricognizioni preliminari allo scavo). 

Cronologia BF3A 

Bibliografia Pozzuolo 2013a; Pozzuolo 2013b. 

 

 

ID 17 

Nome convenzionale  QUARTO DI CAMPETTI 

Toponimo Località Quarto di Campetti 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Fondovalle. In un'area in leggera pendenza posta lungo il Fosso del Valchetta-

Cremera, 200 m circa a N del limite nord-occidentale del pianoro della Città di 

Veio e 45 m a S del Ponte di Formello della strada che collega La Storta a 

Formello. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: recupero di tombe manomesse in proprietà Ferraioli, E. Stefani, inizio 

del XX sec. 

Cronologia PFII  

Bibliografia Stefani 1910; Bartoloni et alii 1994; di Gennaro - Schiappelli - Amoroso 2004, 

pp. 157-158. 

 

 

ID 18 

Nome convenzionale  QUATTRO FONTANILI 

Toponimo IGM Quattro Fontanili 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità e sul versante di un rilievo, posto 200-300 m 

circa a N-E del pianoro della Città di Veio, da cui lo separa il Fosso del 

Valchetta-Cremera. 

Tipo di evidenza Per il BF?: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Per il PFI-PFII: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo 

funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: primi decenni del XX sec.; équipe anglo-italiana, anni '60 del XX sec. 

(necropoli del PF e fibula del BF rinvenuta nella tomba S1α del PF).  

Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), 1960, area della necropoli del PF e zone 

limitrofe (il rasoio del BF è stato rinvenuto nel settore nord-occidentale della 

necropoli tra le tombe della fase più antica del PF). 

Cronologia BF?; PFI; PFII 

Bibliografia Per i materiali del BF: Veio (Isola Farnese) 1972, pp. 343, fig. 98 e 349, fig. 

101, S1α:1 (fibula); di Gennaro 1986, pp. 104-105; Berardinetti Insam 1990, p. 

7 e fig. 1,a (rasoio); Pacciarelli 2001, p. 159; Berardinetti 2003; Bartoloni 

2006a, pp. 55-56; Bartoloni 2009b, pp. 97-98; Barbaro 2010a, p. 321, n. 218; di 

Gennaro 2012, pp. 42-43. 

Per la necropoli del PF: Ward-Perkins 1961, pp. 46-47, 110-114, fig. 38; Veio 

(Isola Farnese) 1963; Close Brooks 1965; Veio (Isola Farnese) 1965; Veio 

(Isola Farnese) 1967; Veio (Isola Farnese) 1970; Veio (Isola Farnese) 1972; 

Veio (Isola Farnese) 1975; Veio (Isola Farnese) 1976; Toms 1986; Berardinetti 

Insam 1990; Guidi 1993; Bartoloni et alii 1994; Bartoloni et alii 1997; 
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Bartoloni 2001a; di Gennaro - Schiappelli - Amoroso 2004, pp. 157-158; 

Cascino et alii 2012, pp. 66-68 nn. 79, 80, 81, 82 85.  

 

 

ID 19 

Nome convenzionale  VACCHERECCIA 

Toponimo IGM I Costaroni 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante occidentale del rilievo della Vacchereccia, posto 

400 m circa a N-E del pianoro della Città di Veio, da cui lo separa il Fosso del 

Valchetta-Cremera, e a poca distanza dal Sepolcro Campana. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, South Etruria Survey Project, British 

School at Rome (J.B. Ward-Perkins), anni '50-'60 del XX sec.; anni successivi, 

materiali sporadici rinvenuti a S della strada in direzione della necropoli di 

Quattro Fontanili e altri in un'area non precisata.  

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Lanciani 1889; Palm 1952; Ward-Perkins 1961, pp. 25, 43-44, 108-110, fig. 38; 

Close Brooks 1965, p. 53, nota 3; Papi 1988, pp. 95, 137-138; Bartoloni et alii 

1994; Bartoloni et alii 1997; Bartoloni 2001a; di Gennaro - Schiappelli - 

Amoroso 2004, pp. 157-158; Cascino et alii 2012, pp. 68-69, nn. 86, 87, 88, 90. 

 

 

ID 20 

Nome convenzionale  VALLE LA FATA 

Toponimo Località Valle La Fata 

Comune Roma 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 II SE, Formello 

Geografia e posizione Fondovalle. Nella valle del Fosso dei Due Fossi (dopo la confluenza tra il 

Fosso del Piordo e quello dei torrenti Storta e S. Sebastiano), posta a S-W del 

pianoro della Città di Veio e a N-E del Monte Campanile. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: E. Stefani, anni '10-'20 del XX sec. (soprattutto 1914, 1922-1924); 

recuperi, SBAEM, 1965. 

Cronologia PFI; PFIIA 

Bibliografia Stefani 1929, pp. 330-335; Stefani 1933, pp. 422-426; Bartoloni - Delpino 

1979; Bartoloni et alii 1994; Bartoloni et alii 1997; Bartoloni 2001a; di 

Gennaro - Schiappelli - Amoroso 2004, pp. 157-158. 

 

 

 

CERVETERI (Comune di Cerveteri - Provincia di Roma) 
 

ID 21 

Nome convenzionale  BANDITACCIA - LAGHETTO  

Toponimo IGM Banditaccia. Altro toponimo: Banditaccia/Laghetto 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 III SE, Castel Giuliano  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla sommità della piccola collina del Laghetto 

ubicata al margine nord-orientale del pianoro della Banditaccia, tra la Ripa del 

Manganello e la Via degli Inferi, 100 m circa a N del Fosso del Manganello e 

del pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM e Fondazione Lerici, 1962-1970; SBAEM (M.A. Rizzo), 1998-

1999. 

Indagini geognostiche: prospezioni elettromagnetiche, Fondazione Lerici, 
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preliminari allo scavo degli anni '60 del XX sec. 

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Cavagnaro Vanoni 1966, pp. 177-225; Sommella Mura 1969, p. 30; Gli 

Etruschi e Cerveteri, pp. 107-138; Linington 1980b; Rendeli 1993, p. 288; 

Peroni 1996, p. 143; Rizzo 2000; Nizzo 2005, p. 352; Rizzo 2005; Angle et alii 

2007, p. 30, n. 302; Delpino 2013, pp. 84-85. 

 

 

ID 22 

Nome convenzionale  BANDITACCIA - VIA DEGLI INFERI  

Toponimo IGM Banditaccia. Altro toponimo: Banditaccia/Via degli Inferi 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 III SE, Castel Giuliano  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Al margine nord-orientale del pianoro della 

Banditaccia, lungo l'ultimo tratto della Via degli Inferi che, scavata nella roccia 

tufacea, scende verso il Fosso del Manganello, immediatamente a N del 

pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: GAR (L. Magrini), 1981-1986. 

Cronologia PF 

Bibliografia Rendeli 1993, p. 288; Enei 2001, p. 46; Cerasuolo 2008, p. 683, nota 3. 

 

 

ID 23 

Nome convenzionale  CAVA DELLA POZZOLANA 

Toponimo IGM Cava di tufo 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 III SE, Castel Giuliano  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità pianeggiante di un rilievo posto 100-200 m 

circa a N-E del pianoro dei Vignali, da cui lo separa una fossa artificiale. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: R. Mengarelli, 1910, 1912-1931; altri, 1934-1943. 

Cronologia PFIB; PFII   

Bibliografia Mengarelli 1927; Mengarelli 1937; Cristofani et alii 1988, p. 109, n. 3; D'Erme 

2004; D'Erme 2005; Angle et alii 2007, p. 28, n. 303 e pp. 69-70. 

 

 

ID 24 

Nome convenzionale  FOSSO DEL MANGANELLO 

Toponimo Fosso del Manganello 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità e alle pendici orientali di un piccolo rilievo 

posto al limite sud-occidentale del pianoro della Banditaccia, 100 m circa a N-

W del Fosso del Manganello e 200 m circa a N-W del pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: F. Enei, 1988; B. Barbaro 2004. 

Cronologia BF3B? 

Bibliografia Enei 2001, pp. 44-43 e p. 254, n. 634 e tav. 9; Angle et alii 2007, p. 30, n. 297 

e p. 67; Barbaro 2010a, p. 266, n. 171. 
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ID 25 

Nome convenzionale  MACCHIA DELLA SIGNORA - VERSO IL FOSSO DELLA 

MADDALENA  

Toponimo IGM Macchia della Signora. Altro toponimo: Grotta delle Fate 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un rilievo, posto 200 m circa a W del Fosso 

della Maddalena e 1500 m circa a S-E del pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, 1974; F. Enei, 1987-1988; B. Barbaro, 2007. 

Cronologia BF3A1  

Bibliografia Enei 2001, pp. 42 e 125, n. 65 e tavv. 3 e 38; Angle et alii 2007, p. 31, n. 316 e 

fig. 13 e p. 79; Barbaro 2010a, pp. 140 e 269-270, n. 178. 

 

 

ID 26 

Nome convenzionale  MONTE ABATONE - POLLEDRARA 

Toponimo IGM Polledrara 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Su una propaggine sud-occidentale del rilievo della 

Polledrara che fa parte dell'ampio pianoro di Monte Abatone, 800 m circa a S 

del pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM e Fondazione Lerici, 1956-1961, nella proprietà di L. Martini 

Marescotti all'interno della necropoli etrusca di Monte Abatone. 

Ricerche di superficie: Enei, 1986, 50 m circa a S-E della tomba in proprietà 

Martini Marescotti. 

Cronologia PF  

Bibliografia Gli Etruschi e Cerveteri, pp. 107-108, nota 1; Enei 2001, pp. 46 e 276, n. 794; 

Angle et alii 2007, p. 31, n. 293. 

 

 

ID 27 

Nome convenzionale  PIANORO DEI VIGNALI 

Toponimo IGM Vignali, Vigna Grande, Quartiere S. Pietro, Granarone, S. Antonio 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri e F° 143 III SE, Castel Giuliano  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla superficie pianeggiante del rilievo detto dei 

Vignali. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, 1972; sistematiche, Istituto per l'Archeologia 

Etrusco-Italica del CNR (G. Nardi) d'intesa con la SBAEM, anni '80 del XX 

sec.; F. di Gennaro, anni '70-80 del XX sec.; F. Enei, anni '80-'90 del XX sec. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Cristofani 1986; di Gennaro 1986, pp. 94, 137-139, tav. 26.B; Nardi 1986; 

Cristofani - Nardi - Rizzo 1988, pp. 29-41, 85-93, fig. 81 (con bibliografia dal 

1624 al 1986); Rendeli 1993, pp. 286-288, fig. 112; Enei 2001, pp. 39-49; 

Cerasuolo 2004; Nardi 2005; Angle et alii 2007, p. 27, n. 300 e pp. 67-69; 

Barbaro 2010a, pp. 265-266, n. 170.  
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ID 28 

Nome convenzionale  PIANORO DEI VIGNALI - AREA DEL CIMITERO NUOVO 

Toponimo IGM I Vignali 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 III SE, Castel Giuliano  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. In prossimità del ciglio settentrionale della parte 

nord-orientale del pianoro dei Vignali, tra la Strada della Cava della Pozzolana 

e la Via della Bufolareccia (nell'area del Cimitero Nuovo di Cerveteri). 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo; struttura/area abitativa 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, 1972, sulla sinistra della Strada della Cava della 

Pozzolana. 

Indagini geognostiche: campagna di carotaggi, SBAEM (G. Proietti), 1975, 

nell'area destinata all'edificazione del cimitero. 

Recuperi occasionali: GAR (L. Magrini), seconda metà degli anni '70 del XX 

sec., nei lavori di sbancamento per la costruzione del nuovo cimitero di 

Cerveteri; primo decennio del XXI sec., durante alcune escavazioni finalizzate 

a lavori di sistemazione in prossimità dell'angolo S del cimitero; G. Nardi, 

2006, sul fondo di una fossa scavata per un seppellimento in prossimità 

dell'angolo S del cimitero, poco a S del precedente rinvenimento. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Angle et alii 2007, pp. 68-69 e fig. 4C; Nardi 2012; Delpino 2013, p. 81. 

 

 

ID 29 

Nome convenzionale  PIANORO DEI VIGNALI - SANT'ANTONIO/VIGNA CALABRESI 

Toponimo IGM S. Antonio. Altro toponimo: località Vigna Calabresi 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Presso il ciglio sud-orientale del pianoro dei Vignali, 

in particolare presso la "Porta di S. Antonio". 

Tipo di evidenza Per il PFI: area funeraria 

Per il PFII: area abitativa; struttura/area sacra? 

Modalità di rinvenimento Scavo: Istituto per l'Archeologia Etrusco-Italica del CNR, SBAEM, Università 

di Urbino e Venezia (M. Cristofani, M.A. Rizzo e A. Maggiani), 1993-2004, 

nella Vigna Calabresi; University of Cambridge  (N. Spivey e V. Izzet), 1995-

1998, nella Vigna Calabresi, soltanto nell'area del tempio B o tempio II. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Cristofani 1996; Izzet 1999-2000; Izzet 2000; Maggiani - Rizzo 2001; Gleba 

2003; Maggiani - Rizzo 2005, pp. 177-183; Angle et alii 2007, p. 27, n. 300 e 

p. 69; Rizzo 2009; Rampazzo 2011; Maggiani 2013a, p. 176. 

 

 

ID 30 

Nome convenzionale  PIANORO DEI VIGNALI - VIGNA PARROCCHIALE 

Toponimo Località Vigna Parrocchiale 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 143 III SE, Castel Giuliano  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nella parte centrale del pianoro dei Vignali, tra la 

Via della Cava della Pozzolana (o di Porta Coperta) e la Via delle Vigne, in 

posizione leggermente sopraelevata rispetto alle aree circostanti del pianoro. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo; struttura abitativa?; area 

funeraria? 

Modalità di rinvenimento Scavo: Istituto per l'Archeologia Etrusco-Italica del CNR (M. Cristofani), 

1983-1989, nel podere Vigna Parrocchiale; CNR, 2004-2006, nell'area 

dell'edificio ellittico. 

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Cristofani 1986, pp. 11-12 e figg. 13-14; Cristofani et alii 1988, pp. 88-90; 
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Cristofani et alii 1992; Cristofani et alii 1993; Maggiani 2001; Moscati - 

Rendeli 2001; Cerasuolo 2002; Cristofani et alii 2003, p. 250; Nardi 2003; 

Maggiani - Rizzo 2005, pp. 175-177; Angle et alii 2007, p. 27, n. 300 e p. 69; 

Roncalli - Scala - Moscati 2007, pp. 367-370; Bellelli 2013a, p. 170. 

 

 

ID 31 

Nome convenzionale  POGGIO DELL'ASINO 

Toponimo IGM Poggio dell'Asino. Altri toponimi: Fondo Rossi, Madonna del Canneto o 

dei Canneti 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM F° 149 IV NE, Cerveteri 

Geografia e posizione Pianura. In un'area pianeggiante attraversata dai Fossi del Marmo e del 

Manganello, posta 600 m circa a W del pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Per il BF?: area di frammenti/materiali mobili 

Per il BF3A2: tomba isolata 

Per il PFI-PFII: area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: R. Mengarelli, 1911, nel fondo del sig. A. Rossi (per la tomba del BF); 

R. Mengarelli, primi decenni del XX sec., nei fondi Rossi, Marini e Benedetti 

(per la necropoli del PF). 

Ricerche di superficie: A. Collina e R. Mengarelli, 1911-1912, nel fondo del 

sig. A. Rossi, in un'area delimitata a W dal Fosso del Marmo e a E dal Fosso 

del Manganello (per la tomba del BF, sconvolta dai lavori per la realizzazione 

di una recinzione); F. Enei, 1985, in un'area posta 200 m a N-E rispetto a quella 

del rinvenimento della tomba (alcuni frr. d'impasto forse attribuibili al BF). 

Recupero occasionale: materiali conservati nei depositi della necropoli della 

Banditaccia di Cerveteri con provenienza dal fondo Rossi (5 fibule di bronzo 

del PF). 

Cronologia BF?; BF3A2; PFI; PFII 

Bibliografia Per il BF: Arancio - D'Erme 1990-1991; Enei 2001, pp. 43 e 108, n. 12; 

Pacciarelli 2001, pp. 159, 202-212; Angle et alii 2007, p. 35, n. 298 e p. 89; 

Barbaro 2010a, pp. 303-304, n. 188; Delpino 2013, p. 77. 

Per la necropoli del PF: Mengarelli 1938; Vighi 1955; Baldoni 1989. 

 

 

ID 32 

Nome convenzionale  POLLEDRARA (CERVETERI) 

Toponimo IGM Polledrara 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante di un rilievo posto 700 m circa a E del Fosso 

della Mola e del pianoro dei Vignali e 400 m circa a N-E della Cava della 

Polledrara e facente parte dell'ampio pianoro di Monte Abatone. 

Tipo di evidenza Per il BF3: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario? 

Per il BF3B?: area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, 1974; F. Enei, 1986. 

Cronologia BF3; BF3B? 

Bibliografia Enei 2001, pp. 42, 44 e 110, n. 24 e tavv. 2 e 38; Angle et alii 2007, p. 35, n. 

313, fig. 22 e pp. 89-90; Barbaro 2010a, pp. 140 e 304, n. 189. 

 

 

ID 33 

Nome convenzionale  PONTE SAN PAOLO  

Toponimo IGM Polledrara. Altro toponimo: Ponte S. Paolo 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri  

Geografia e posizione Fondovalle. In un'area posta 250 m circa a S-E del Fosso della Mola e 500 m 
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circa a S-E del pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: F. Enei, 1988. 

Cronologia BF1-2  

Bibliografia Enei 2001, pp. 43, 253 n. 621 e tav. 38; Angle et alii 2007, p. 35, n. 312 e p. 

90; Barbaro 2010a, pp. 140 e 266, n. 172. 

 

 

ID 34 

Nome convenzionale  SORBO 

Toponimo Località Il Sorbo 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM   F° 149 IV NE, Cerveteri 

Geografia e posizione Pianura. Nell'area pianeggiante posta alle pendici sud-occidentali del pianoro 

dei Vignali e compresa tra i Fossi del Manganello e della Mola (prima del 

punto di confluenza tra i due corsi d'acqua); l'area presenta una leggera 

pendenza in direzione del mare. 

Tipo di evidenza Per il BF3A2: tomba isolata 

Per il PFI-PFII: area funeraria   

Modalità di rinvenimento Scavo: R. Mengarelli, 1910, 1911-1912, 1914, 1915-1916, 1927, in proprietà 

Chiani, Falconi e in un'area prossima appartenente all'Università Agraria (la 

tomba 163 del BF fu rinvenuta nel 1911 nel fondo Chiani, all'interno dell'area 

della necropoli del PF); SBAEM (G. Colonna), 1969, durante i lavori per la 

costruzione della Scuola elementare nel terreno già appartenuto all'Università e 

ora di proprietà del Comune; SBAEM (F. Trucco), 1999, in occasione di lavori 

per la posa di cavi elettrici lungo la via Passo di Palo in prossimità dell'incrocio 

con via di Settevene-Palo. 

Ricerche di superficie: F. Enei, 1985 (per la necropoli del PF). 

Cronologia BF3A2; PFI; PFII 

Bibliografia Per la t. 163 del BF: Vighi 1955, tav. III e fig. 10; Pohl 1972, pp. 34-35 e fig. 

31; di Gennaro 1979b, p. 272; di Gennaro 1986, p. 94; Arancio - D'Erme 1990-

1991, fig. 6; Pacciarelli 2001, p. 159; Barbaro 2010a, p. 269, n. 177; Delpino 

2013, pp. 77, 81. 

Per la necropoli del PF: Mengarelli 1927; Mengarelli 1937; Vighi 1955; 

Brunetti Nardi 1972, pp. 37-38; Pohl 1972; Peroni 1989, pp. 505-508; Enei 

2001, p. 270, n. 774; Pacciarelli 2001, p. 130; Angle et alii 2007, p. 30, n. 299 e 

pp. 72-79; Delpino 2013, pp. 81-85. 

 

 

ID 35 

Nome convenzionale  VALLE DELLA MOLA 

Toponimo IGM Polledrara. Altro toponimo: Ponte S. Paolo 

Comune Cerveteri 

Provincia Roma 

Rif. IGM  F° 149 IV NE, Cerveteri  

Geografia e posizione Fondovalle. In un'area posta 250 m circa a S-E del Fosso della Mola e 500 m 

circa a S-E del pianoro dei Vignali. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: F. Enei, 1988. 

Cronologia BF1-2; BF3A2 

Bibliografia Enei 2001, pp. 43, 253 n. 622 e tav. 38; Angle et alii 2007, p. 35, n. 312 e p. 

90; Barbaro 2010a, pp. 140 e 266-267, n. 173. 
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TARQUINIA (Comune di Tarquinia - Provincia di Viterbo) 
 

ID 36 

Nome convenzionale  ACQUETTA 

Toponimo IGM l'Acquetta, le Piantate 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su un piccolo terrazzo posto nella parte terminale del 

versante di una propaggine sud-occidentale del colle dei Monterozzi, 200 m 

circa a S-W dell'omonimo abitato e 3 km circa a S-W del pianoro della Civita. 

Sono probabilmente da riferire a questa località anche alcuni vecchi 

rinvenimenti designati come provenienti dalle località "Piantate" e "Castagno". 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: A. Mandolesi, 1989 (prima individuazione); SBAEM 

(M. Cataldi, O. Tortolini e M. Magrini), 1990, 1993, 1994; Università degli 

Studi di Torino (A. Mandolesi) e SBAEM, 2008-successivi, ricognizioni 

effettuate in occasione dello scavo del Tumulo della Regina. 

Recupero occasionale: proprietari dei terreni, anni '50 del XX secolo, quattro 

vasi biconici e due scodelle donate al Museo di Tarquinia, provenienti 

genericamente dalla località Piantate, sulla via dell'Acquetta, e di cui M. 

Moretti fornisce notizia; nei terreni di proprietà Bruschi, intorno al 1913, tombe 

villanoviane alla località Castagno (denominazione che designa in parte anche 

l'area del sepolcreto dell'Acquetta).  

Cronologia PFI 

Bibliografia Moretti 1959, p. 137; Mandolesi 1993; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, 

pp. 114-115, n. 13; Mandolesi 1999a, p. 173, n. 33 (con bibl. prec.); Perego 

2005, pp. 99-100, n. 77 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 313, n. 302 (con 

bibl. prec.); Mandolesi et alii 2012, pp. 728-731. 

 

 

ID 37 

Nome convenzionale  CASTELLINA DELLA CIVITA 

Toponimo IGM Castellina. Altri toponimi: Castellina della Civita, Castellina della Civita 

di Tarquinia 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla piccola altura della Castellina della Civita, 

posta a N-E del Pian della Regina (al quale è unita da una sella) e protesa a N e 

ad E sulla valle del Fosso del Pantanaccio. L'altura fa parte del complesso 

orografico della Civita di Tarquinia. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, anni '70 del XX sec.; F. di Gennaro, 1970-80; 

Istituto di Topografia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma, fine degli 

anni '70 del XX sec.; sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia BF1-2; BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Fugazzola Delpino 1976, p. 292; Fugazzola Delpino - Delpino 1979, p. 228, n. 

41; Brunetti Nardi 1981, p. 156; Bonghi Jovino 1986a, p. 63; di Gennaro 1986, 

pp. 63-65 (con bibl. prec.); Fugazzola Delpino 1986, p. 59; di Gennaro 1988, p. 

72, fig. 19 e p. 79; Cardosa 1993, p. 267, fig. 3; Cataldi 1993, p. 96; Pacciarelli 

1994b, p. 176, n. 1; Mandolesi 1995; di Gennaro - Passoni 1998, p. 127, fig. 

1C; Mandolesi 1999a, pp. 100-112 (nn. 93-103), pp. 138-140 e tav. III; 

Mandolesi 1999b, p. 49; Pacciarelli 2001, p. 159; Perego 2005, pp. 41-43, n. 22 

(con bibl. prec.); Angle et alii 2007, pp. 314-315, n. 280 e p. 317, n. 287 (con 

bibl. prec.); Barbaro 2010a, pp. 228-230, n. 117a. 
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ID 38 

Nome convenzionale  CASTELLO DI CORNETO (O SANTA MARIA IN CASTELLO) 

Toponimo IGM Tarquinia. Altri toponimi: Castello di Corneto, Santa Maria in Castello 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Su una piccola propaggine posta all'estremità nord-

occidentale del colle dei Monterozzi, dominante sulla valle del fiume Marta e 

ubicata a 3 km circa a W del complesso orografico della Civita di Tarquinia. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: due limitati saggi, SBAEM (M. Cataldi), 1989-1990, nel centro abitato 

medievale di Corneto, a ridosso del lato esterno destro della chiesa di Santa 

Maria in Castello. 

Ricerche di superficie: GAR, 1972 (prima individuazione); Istituto di 

Topografia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma, fine degli anni '70 

del XX sec.; sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Recupero occasionale: durante lavori di ripulitura in un cortile privato nella 

parte bassa del versante settentrionale della propaggine. 

Cronologia BF1-2; BF3 

Bibliografia Fugazzola Delpino - Delpino 1979, p. 288, n. 40; di Gennaro 1986, p. 66, tav. 

10D; Cataldi - Bartoloni 1989; Mandolesi 1994, p. 335, nota 20; d'Ercole - di 

Gennaro - Mandolesi 1996, p. 124, n. 75; Mandolesi 1999a, p. 166, n. 20 (con 

bibl. prec.); Pacciarelli 2001, p. 159; Perego 2005, pp. 177-178, n. 138 (con 

bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 315, n. 320 (con bibl. prec.); Barbaro 2010a, 

p. 221, n. 105. 

 

 

ID 39 

Nome convenzionale  CIVITUCOLA 

Toponimo Civitucola, Civitella 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla sommità del piccolo pianoro della Civitucola o 

Civitella, posto immediatamente al di sotto del margine occidentale del Pian di 

Civita. 

Tipo di evidenza Per il BF: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Per il PF: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM e GAR, 1972. 

Ricerche di superficie: nei terreni di proprietà del sig. A. Di Carlo, GAR, 1971 

(prima individuazione); sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia BF3B; PFI; PFII 

Bibliografia Colonna 1973, p. 549; Brunetti Nardi 1981, p. 157; Mandolesi 1992; Mandolesi 

1999a, p. 148, n. 8 (con bibl. prec.); Pacciarelli 2001, p. 162; Perego 2005, p. 

47, n. 27 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 315, n. 284 (con bibl. prec.); 

Barbaro 2010a, pp. 221-222, n. 106. 

 

 

ID 40 

Nome convenzionale  LE BOTTINE 

Toponimo IGM le Bottine 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante occidentale, degradante verso il Fosso del 

Pantanaccio, di una propaggine settentrionale del rilievo denominato "Le 

Bottine", 500 m circa ad E della Castellina della Civita. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario  

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992 

(individuazione). 



290 

 

Scavi clandestini. 

Cronologia PFII 

Bibliografia Mandolesi 1999a, p. 148, n. 11; Perego 2005, pp. 79-80, n. 58; Angle et alii 

2007, p. 318, n. 288 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 41 

Nome convenzionale  LE ROSE 

Toponimo Le Rose 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia e F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella parte terminale del versante sud-occidentale del colle 

dei Monterozzi, precisamente al di sotto del centro abitato medievale di 

Corneto, 3 km circa a S-W del pianoro della Civita. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: nel terreno di proprietà Saraga, R. Vighi e L. Marchese, 1953-1954, in 

occasione dei lavori per l'apertura di una cava di pomice; SBAEM (C. Moffa, 

F. Trucco), 1998, in un'area ricadente all'interno di quella già indagata 

precedentemente.  

Cronologia PFI 

Bibliografia Moretti 1959; Buranelli 1983; Pacciarelli 1991, p. 41, fig. 7; Rendeli 1993, p. 

413; Delpino 1995, pp. 218-219; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, pp. 

124-125, n. 76; Mandolesi 1999a, pp. 173-174, n. 34 (con bibl. prec.); 

Pacciarelli 2001, pp. 242-250; Perego 2005, pp. 82-83, n. 62 (con bibl. prec.); 

Angle et alii 2007, p. 318, n. 289 e pp. 352-354 (con bibl. prec.); Trucco 2008. 

 

 

ID 42 

Nome convenzionale  MONTEROZZI - ACQUETTA 

Toponimo IGM l'Acquetta 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. All'estremità di una propaggine sud-occidentale del 

colle dei Monterozzi, posta 200 m circa a N-E dell'omonima area funeraria e 3 

km circa a S-W del pianoro della Civita. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: A. Mandolesi, 1989 (individuazione) e anni successivi. 

Cronologia PFI; PFIIA 

Bibliografia Mandolesi 1993; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, p. 114, n. 12; 

Mandolesi 1999a, pp. 169-170, n. 27 (con bibl. prec.); Perego 2005, pp. 99-

100, n. 77 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 313, n. 301 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 43 

Nome convenzionale  MONTEROZZI - ARCATELLE 

Toponimo IGM Monterozzi. Altro toponimo: Arcatelle 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia 

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. In prossimità del ciglio nord-orientale del colle dei 

Monterozzi (nella parte più elevata del rilievo), precisamente in corrispondenza 

della spaccatura denominata "Arcatelle" che attraversa il colle in senso N-E/S-

W, lungo un probabile itinerario che conduceva dalla Civita alla costa. Il 

sepolcreto del PF è ubicato 1,5 km circa a S del pianoro della Civita. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: Comune di Corneto (L. Dasti, G. Ghirardini, A. Pasqui e W. Helbig), 

1881-1883 e altri interventi fino al 1896. 

Cronologia PFI; PFII 
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Bibliografia Ghirardini 1881; Ghirardini 1882; Helbig 1882; Helbig 1883a; Dasti 1884; 

Helbig 1884; Helbig 1885a; Pasqui 1885; Helbig 1886; Helbig 1888; Helbig 

1894; Helbig 1896; Pallottino 1937, cc. 68, 72-74; Hencken 1968, pp. 19-23; 

D'Atri 1977; Bartoloni et alii 1987; Delpino 1991; d'Ercole - di Gennaro - 

Mandolesi 1996, p. 115, n. 15; Iaia 1999a; Iaia 1999b, pp. 13-74; Mandolesi 

1999a, pp. 170-172, n. 29 (con bibl. prec.); Perego 2005, pp. 100-101, n. 78 

(con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 313, n. 302 (con bibl. prec.); Pacciarelli 

2010b. 

 

 

ID 44 

Nome convenzionale  MONTEROZZI - CALVARIO 

Toponimo IGM Monterozzi, Tombe etrusche. Altro toponimo: Calvario 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia e F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. In prossimità del ciglio settentrionale del colle dei 

Monterozzi (sulla cresta più elevata del rilievo) che affaccia a N sulla valle del 

Fosso del San Savino. L'abitato del PF ricade nell'area della grande necropoli 

etrusca dei Monterozzi, tra l'attuale centro urbano di Tarquinia e la località 

denominata "Primi Archi", ed è ubicato 1,5 km circa a S-W del pianoro della 

Civita. 

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: Fondazione Lerici (R.E. Linington) in collaborazione con la SBAEM, 

1975-1978. 

Indagini geognostiche: prospezioni geofisiche, Fondazione Lerici, 1975 

(individuazione dell'abitato del PF nell'area della necropoli etrusca dei 

Monterozzi). 

Cronologia PFI; PFIIA 

Bibliografia Linington 1977; Linington - Delpino - Pallottino 1978; Linington 1980a; 

Linington 1982a; Linington 1982b; Colonna 1986, pp. 389-390; Peroni 1989, 

pp. 502-505; Pacciarelli 1991, p. 41; Pacciarelli 1994b, pp. 192-193; d'Ercole - 

di Gennaro - Mandolesi 1996, p. 113, n.1; Mandolesi 1999a, p. 169, n. 25 (con 

bibl. prec.); Pacciarelli 2001, pp. 168-170 e figg. 102-103; Perego 2005, pp. 98-

99, n. 76 e pp. 103-104, n. 80 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, pp. 313-314, 

n. 282 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 45 

Nome convenzionale  MONTEROZZI - DOGANACCIA 

Toponimo IGM Doganaccia, Tombe 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore centrale e pianeggiante del colle dei 

Monterozzi, precisamente nell'area dei Tumuli del Re e della Regina, 1 km 

circa a S-E dell'attuale centro urbano di Tarquinia e 2 km circa a S-W del 

pianoro della Civita. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo; area di 

frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Scavo (per i materiali riferibili ad un contesto abitativo): due saggi in 

profondità eseguiti nei terreni di proprietà Malvezzi in occasione dei lavori per 

la sistemazione di un condotto collegato al nuovo depuratore di Tarquinia, 

SBAEM (M. Cataldi), 1996, nell'area a valle dei due tumuli; Università degli 

Studi di Torino (A. Mandolesi) e SBAEM, 2008-successivi, scavo del Tumulo 

della Regina e ripulitura del Tumulo del Re. 

Ricerche di superficie (per i materiali riferibili ad un contesto abitativo e per 

quelli di incerta pertinenza): Università degli Studi di Torino (A. Mandolesi) e 

SBAEM, 2008-successivi, nelle zone immediatamente adiacenti ai due Tumuli 

del Re e della Regina. 

Cronologia PFI; PFIIA 
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Bibliografia Mandolesi 1999a, p. 170, n. 28 e p. 198, nota 199 (con bibl. prec.); Angle et 

alii 2007, p. 316, n. 303 (con bibl. prec.); Mandolesi 2008; Iaia - Mandolesi 

2010, p. 62, nota 5; Mandolesi et alii 2012, pp. 725-728. 

 

 

ID 46 

Nome convenzionale  MONTEROZZI - FONTANACCIA 

Toponimo IGM Fontanaccia 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore orientale della fascia centrale del colle 

dei Monterozzi compresa tra il crinale settentrionale e le propaggini sud-

occidentali, 2,5 km circa a S del pianoro della Civita. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: A. Emiliozzi, anni vari; sistematiche, A. Mandolesi, 

1987-1992; Università degli Studi di Torino (A. Mandolesi) e SBAEM, 2008-

successivi, ricognizioni effettuate in occasione dello scavo del Tumulo della 

Regina. 

Recupero occasionale: nel corso di lavori agricoli nei terreni del sig. P. 

Emiliozzi, 1930, corredo della c.d. tomba "Romanelli 66" consegnato al Museo 

di Tarquinia. 

Cronologia PFIB; PFIIA 

Bibliografia Romanelli 1943, pp. 214-217; Hencken 1968, pp. 391-393; Bartoloni - Delpino 

1975, p. 11, nota 32; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, p. 115, n. 14; 

Mandolesi 1999a, p. 172, n. 30 (con bibl. prec.); Perego 2005, pp. 102-103, n. 

79 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 316, n. 304 (con bibl. prec.); 

Mandolesi et alii 2012, pp. 731-732. 

 

 

ID 47 

Nome convenzionale  MONTEROZZI - INFERNACCIO 

Toponimo IGM Infernaccio. Altro toponimo: Monterozzi - Tumulo Luzi 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla sommità di un'ampia propaggine sud-

occidentale del colle dei Monterozzi posta immediatamente a S-E dell'attuale 

centro urbano di Tarquinia e 2,5 km circa a S-W del pianoro della Civita. 

L'abitato del PF è ubicato nell'area del Tumulo Luzi. 

Tipo di evidenza Area abitativa; aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (M. Cataldi), 1985-1986, trincea effettuata nel corso di lavori 

di sistemazione del Tumulo Luzi. 

Ricerche di superficie: GAR, 1971, tra il Tumulo Luzi e l'edificio "ex-

Sacramentini"; Istituto di Topografia antica dell'Università "La Sapienza" di 

Roma, anni '70 del XX sec., presso il Tumulo Luzi; M. Pacciarelli e A. 

Mandolesi, presso il Tumulo Luzi e al di sotto dell'edificio "ex-Sacramentini". 

Cronologia PFI; PFIIA 

Bibliografia Brunetti Nardi 1981, p, 159; Buranelli 1983, p. 121, n. 8; d'Ercole - di Gennaro 

- Mandolesi 1996, p. 114, n. 10; Mandolesi 1999a, p. 169, n. 26 (con bibl. 

prec.); Perego 2005, pp. 69-71, n. 47 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 

317, n. 306 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 48 

Nome convenzionale  MONTEROZZI - VILLA TARANTOLA/CASALE RIPA GRETTA 

Toponimo IGM Tarquinia. Altri toponimi: Villa Tarantola, Casale Ripa Gretta 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  
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Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. In prossimità del ciglio settentrionale del colle dei 

Monterozzi (sulla cresta più elevata del rilievo) che affaccia a N sulla valle del 

Fosso del San Savino. Il rinvenimento è avvenuto probabilmente nell'area di 

Villa Tarantola o nelle adiacenze di Casale Ripa Gretta, ai margini dell'attuale 

centro urbano di Tarquinia e a W dell'area occupata dall'abitato del PF del 

Calvario. L'area è ubicata 1,5 km circa a S-W del pianoro della Civita. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: urna cineraria biconica forse rinvenuta nell'area di Villa 

Tarantola-Casale Ripa Gretta e venduta da O. Rispoli al Museo Archeologico 

di Firenze, fine del XIX sec. 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Ducati 1925, vol. II, p. 138; Linington - Delpino - Pallottino 1978, p. 20; Bruni 

1995, pp. 217-220, fig. 1; Mandolesi 1999a, p. 173, n. 31 e p. 196, nota 196; 

Perego 2005, p. 103, n. 80, nota 161; Angle et alii 2007, p. 324, n. 311 (con 

bibl. prec.). 

 

 

ID 49 

Nome convenzionale  MORRE DELLA CIVITA 

Toponimo Località Morre della Civita, Morre a Pian di Civita, le Fontanilette 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Lungo il ripido versante settentrionale del Pian di Civita, 

caratterizzato dalla presenza di numerose grotte, un tempo tutte o quasi tombe. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: Istituto di Topografia Antica dell'Università "La 

Sapienza" di Roma, 1978-1980. 

Recupero occasionale: materiali sporadici raccolti in superficie, anni '60 del 

XX sec.; materiali sporadici raccolti in superficie in occasione dello scavo di 

alcune tombe a camera di età etrusco-romana, GAR, 1969-1972. 

Cronologia BF; PF 

Bibliografia Archè 1970, n. 1, pp. 1-4 ("Morre della Civita"); Brunetti Nardi 1972, p. 74; 

Brunetti Nardi 1981, p. 157 (recuperi GAR 69-72); Linington - Delpino - 

Pallottino 1978, p. 14, fig. 7; Buranelli 1983, p. 120; Bonghi Jovino 1986a, p. 

63; di Gennaro 1986, p. 65; Mandolesi 1999a, pp. 36-38, n. 17; Perego 2005, 

pp. 61-62, n. 40. 

 

 

ID 50 

Nome convenzionale  ORSETTO 

Toponimo IGM Cacciatalunga. Altro toponimo: Orsetto 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di una propaggine dell'altura di 

"Cacciatalunga" che si affaccia sulla valle del Fosso del Pantanaccio, 300 m 

circa a N-E della Castellina della Civita. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992 

(individuazione). 

Scavi clandestini: segnalati nel 1966. 

Cronologia PFII 

Bibliografia Mandolesi 1999a, p. 148, n. 12; Perego 2005, pp. 107-108, n. 84; Angle et alii 

2007, p. 319, n. 290 (con bibl. prec.). 
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ID 51 

Nome convenzionale  PANTANACCIO 

Toponimo IGM Cacciatalunga 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella parte terminale del versante occidentale di una 

propaggine che si distacca dall'altura denominata "Cacciatalunga" e che si 

affaccia sulla valle del Fosso del Pantanaccio; il rinvenimento è localizzato 

sulla sponda destra del Pantanaccio, 200 m circa a N-E della Castellina della 

Civita. 

Tipo di evidenza Tomba isolata 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: durante lavori di aratura nei terreni del sig. A. 

Scataglini, subito al di sotto dell'appendice su cui sorge la piccola necropoli 

tardo-villanoviana dell'Orsetto, anni '30 del XX sec., materiali consegnati alla 

SBAEM nel 1959. 

Cronologia BF2B?; BF3? 

Bibliografia di Gennaro 1986, p. 66; Mandolesi 1999a, p. 160, n. 10 (con bibl. prec.); 

Pacciarelli 2001, p. 162; Perego 2005, pp. 112-113, n. 89 (con bibl. prec.); 

Barbaro 2010a, p. 224, n. 110. 

 

 

ID 52 

Nome convenzionale  PANTANACCIO - PENDICI CASTELLINA 

Toponimo IGM Fosso Pantanaccio 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Fondovalle. In un'area pianeggiante di limitata estensione compresa tra i 

versanti delle alture della Castellina e di Cacciatalunga, nella valle del Fosso 

del Pantanaccio; il rinvenimento è localizzato sulla sponda sinistra del 

Pantanaccio, alle falde orientali della Castellina della Civita. 

Tipo di evidenza Tomba isolata  

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: A. Mandolesi e M. Pacciarelli in seguito alla 

segnalazione da parte del sig. L. Bergantini, anni '90 del XX sec. 

Cronologia BF1-2?; BF3? 

Bibliografia Mandolesi 1999a, p. 160, n. 10 (con bibl. prec.); Perego 2005, pp. 112-113, n. 

89 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 319, n. 292 (con bibl. prec.); Barbaro 

2010a, pp. 224-225, n. 111. 

 

 

ID 53 

Nome convenzionale  PIAN DELLA REGINA 

Toponimo IGM Pian della Regina 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sull'altura del Pian della Regina, posta ad E del Pian 

di Civita e a S del Poggio Cretoncini e della Castellina (ai quali è unita da 

selle); i suoi margini settentrionale e orientale si affacciano rispettivamente 

sulle valli dei Fossi degli Albucci e del Pantanaccio, mentre quello meridionale 

è prospiciente alla valle del Fosso del San Savino. L'altura fa parte del 

complesso orografico della Civita di Tarquinia e corrisponde alla c.d. "altura 

orientale della Civita" del Pallottino (Pallottino 1937). 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: H. Hencken, anni '60 del XX sec.; GAR, 1969-1975; 

sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992 (alcuni materiali sono stati rinvenuti 

anche in prossimità di una struttura in opera quadrata di epoca etrusca indagata 

intorno al 1946 da P.A. Romanelli e G. Jacopi presso il limite occidentale del 

Pian della Regina). 
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Indagini geognostiche: prospezioni geofisiche, Fondazione Lerici (R.E. 

Linington) per conto della SBAEM, 1965-1978; SBAEM, 1979-1981. 

Cronologia BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Romanelli 1948, pp. 237-238; Moretti 1959, p. 113; Hencken 1968, p. 7 e fig. 

4; di Gennaro 1986, pp. 135-136 (con bibl. prec.); Mandolesi 1999a, pp. 44-

110 (nn. 26-92), pp. 132-133 e tav. II; Pacciarelli 2001, pp. 161-162; Angle et 

alii 2007, p. 317, n. 287 (con bibl. prec.); Barbaro 2010a, pp. 228-230, n. 117b. 

 

 

ID 54 

Nome convenzionale  PIAN DELLA REGINA - AREA DEL TEMPIO DELL'ARA DELLA 

REGINA 

Toponimo IGM Ara della Regina 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore centrale del Pian della Regina, in 

particolare nello spazio interno e immediatamente circostante al tempio etrusco 

noto come "Ara della Regina". 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (M. Moretti), 1957; in occasione dei lavori di sistemazione e 

consolidamento del tempio, SBAEM (S. Perugini), 1988. 

Ricerche di superficie: Istituto di Topografia Antica dell'Università "La 

Sapienza" di Roma, fine degli anni '70 del XX sec; sistematiche, A. Mandolesi, 

1987-1992. 

Cronologia PF; PFI 

Bibliografia Moretti 1959, p. 113; Sommella Mura 1969, p. 62; Cataldi 1994, nota 1; 

Mandolesi 1999a, pp. 58-62, n. 49. 

 

 

ID 55 

Nome convenzionale  PIAN DELLA REGINA - AREA DI PORTA ROMANELLI 

Toponimo IGM Porta. Altro toponimo: Porta Romanelli 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Al limite nord-occidentale del Pian della Regina, 

nell'area della c.d. "Porta Romanelli" (200 m circa a N-W del "Casale degli 

Scavi"). 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: P.A. Romanelli, 1946. 

Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia PF; PFI; PFII? 

Bibliografia Romanelli 1948; Mandolesi 1999a, pp. 44-45, n. 26. 

 

 

ID 56 

Nome convenzionale  PIAN DELLA REGINA - CUSTODIA FUNERARIA 

Toponimo IGM Pian della Regina 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Ai piedi del versante orientale del Pian della Regina, a poca 

distanza dal sepolcreto di Poggio Selciatello. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia PF? 

Bibliografia Mandolesi 1999a, p. 72, n. 67. 
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ID 57 

Nome convenzionale  PIAN DELLA REGINA - GIARA DELLE TERME TULLIANE 

Toponimo IGM Pian della Regina 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore occidentale del Pian della Regina, 

precisamente nell'area delle c.d. "Terme Tulliane" poste a W dell'Ara della 

Regina. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili  

Modalità di rinvenimento Scavo: P. Manzi e M. Fossati, 1829-1831, dolio (c.d. "giara") rinvenuto durante 

lo scavo eseguito presso la costruzione delle Terme Tulliane. 

Cronologia PF? 

Bibliografia Fossati 1830, p. 239; Pallottino 1937, c. 95; Hencken 1968, p. 7; Mandolesi 

1999a, p. 49, n. 34. 

 

 

ID 58 

Nome convenzionale  PIAN DI CIVITA 

Toponimo IGM Pian di Civita 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sull'altura del Pian di Civita, posta a W del Pian 

della Regina (al quale è unita da una sella); i suoi margini settentrionale e 

meridionale si affacciano rispettivamente sui Fossi degli Albucci e del San 

Savino, mentre a W domina il tratto finale della valle del fiume Marta. L'altura 

fa parte del complesso orografico della Civita di Tarquinia e corrisponde alla 

c.d. "altura occidentale della Civita" del Pallottino (Pallottino 1937). 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: H. Hencken, anni '60 del XX sec. (prima registrazione 

di presenza diffusa di ceramica villanoviana); J.B. Ward-Perkins, metà degli 

anni '60 del XX sec. (raccolta di materiali villanoviani in prossimità della 

strozzatura di collegamento con il Pian della Regina); GAR, 1969-1975; 

Istituto di Topografia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma, fine degli 

anni '70 del XX sec.; sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992 (alcuni materiali 

sono stati rinvenuti anche nelle aree interessate dagli scavi di P.A. Romanelli 

del 1934-1938 nel settore occidentale del Pian di Civita). 

Indagini geognostiche: prospezioni geofisiche: Fondazione Lerici (R.E. 

Linington) per conto della SBAEM, 1965-1978; SBAEM, 1979-1981. 

Cronologia BF3B; PFI; PFII 

Bibliografia Hencken 1968, p. 7 e fig. 4; di Gennaro 1986, pp. 65 e 135-136 (con bibl. 

prec.); Mandolesi 1999a, pp. 26-44 (nn. 1-25), p. 132 e tav. I; Pacciarelli 2001, 

pp. 161-162; Angle et alii 2007, p. 317, n. 287 (con bibl. prec.); Barbaro 2010a, 

pp. 228-230, n. 117c. 

 

 

ID 59 

Nome convenzionale  PIAN DI CIVITA - AREA A OVEST DI PORTA ROMANELLI 

Toponimo IGM Porta. Altro toponimo: Porta Romanelli 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Al margine nord-orientale del Pian di Civita, 

precisamente in corrispondenza del tratto di fortificazione etrusca posta a W 

della c.d. "Porta Romanelli". 

Tipo di evidenza Struttura abitativa; area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: in occasione di un intervento di ripulitura di un tratto della cinta di 

fortificazione etrusca, SBAEM (R. Carmagnola e G. Adinolfi), 1985. 

Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 
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Cronologia PF 

Bibliografia Cataldi 1994, p. 61, nota 1; Bonghi Jovino - Chiaramonte Treré 1997, tav. 147, 

1; Mandolesi 1999a, p. 44, n. 25 e p. 132. 

 

 

ID 60 

Nome convenzionale  PIAN DI CIVITA - AREA SACRA/COMPLESSO SACRO-

ISTITUZIONALE 

Toponimo IGM Pian di Civita 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nell'area pianeggiante situata nel settore centro-

orientale del Pian di Civita, sul punto più elevato del rilievo, 300 m circa a W 

di "Porta Romanelli" e 700 m circa a N-W dell'"Ara della Regina". 

Tipo di evidenza Per il BF3B-PFI-PFII: area sacra 

Per il PFIB e per il PFIIB: tomba isolata/area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: Università degli Studi di Milano (M. Bonghi Jovino e G. Bagnasco 

Gianni), 1982-in corso. 

Indagini geognostiche: prospezioni geofisiche, Fondazione Lerici (R.E. 

Linington) per conto della SBAEM, 1965-1978; SBAEM, 1979-1981. 

Cronologia BF3B; PFIA; PFIB; PFIIA; PFIIB 

Bibliografia Bonghi Jovino 1986b, pp. 81-98; Bonghi Jovino - Chiaramonte Trerè 1997, pp. 

145-167, 217-220; Mandolesi 1999a, p. 38, n. 18; Tarquinia etrusca, pp. 21-44; 

Bonghi Jovino 2006; Bonghi Jovino 2009; Mallegni - Lippi 2009. 

 

 

ID 61 

Nome convenzionale  POGGIO CRETONCINI 

Toponimo Poggio Cretoncini, Cretoncini 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sull'altura del Poggio Cretoncini, posta a N-W del 

Pian della Regina (al quale è unita da una sella). L'altura fa parte del complesso 

orografico della Civita di Tarquinia. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia PFI; PFIIA 

Bibliografia Hencken 1968, p. 17 e fig. 4 (è il primo a evidenziare la presenza di materiale 

villanoviano sul Poggio); Colonna 1986, p. 507, tav. I; Mandolesi - Pacciarelli 

1990; Mandolesi 1999a, pp. 112-126 (nn. 104-113), pp. 133-134 e tav. IV; Iaia 

- Mandolesi - Pacciarelli 2001; Perego 2005, pp. 131-133, n. 104 (con bibl. 

prec.); Angle et alii 2007, p. 317, n. 287 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 62 

Nome convenzionale  POGGIO CRETONCINI - QUOTA I.G.M.I. 126 

Toponimo --- 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un piccolo poggio che si eleva 

immediatamente a N del Poggio Cretoncini, alla quota I.G.M.I. 126. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1989. 

Cronologia PFI 

Bibliografia Mandolesi - Pacciarelli 1990, p. 17; Mandolesi 1999a, p. 148, n. 10; Perego 

2005, pp. 131-133, n. 104 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 316, n. 286 

(con bibl. prec.). 
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ID 63 

Nome convenzionale  POGGIO CRETONCINI - SETTORE CENTRALE 

Toponimo Poggio Cretoncini, Cretoncini 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore centrale del Poggio Cretoncini. 

Tipo di evidenza Per il BF1-2?-BF3?: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario? 

Per il PFI-PFIIA?: area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia BF1-2?; BF3?; PFI; PFIIA? 

Bibliografia Mandolesi 1999a, p. 120, n. 107/A, p. 123, fig. 57, p. 128 e p. 135, fig. 62; 

Barbaro 2010a, p. 225, n. 113. 

 

 

ID 64 

Nome convenzionale  POGGIO CRETONCINI - SETTORE NORD-OCCIDENTALE 

Toponimo Poggio Cretoncini, Cretoncini 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM F° 142 I NO, Tarquinia 

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. All'estremità del settore nord-occidentale del Poggio 

Cretoncini. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Recupero occasionale: vari. 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Mandolesi - Pacciarelli 1990, p. 17; Mandolesi 1999a, p. 126, n. 113; Perego 

2005, pp. 131-133, n. 104. 

 

 

ID 65 

Nome convenzionale  POGGIO CRETONCINI - SETTORE OCCIDENTALE 

Toponimo Poggio Cretoncini, Cretoncini 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. All'estremità del settore occidentale del Poggio 

Cretoncini proteso verso la valle del Fosso degli Albucci. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia PFIIB  

Bibliografia Mandolesi - Pacciarelli 1990, p. 16; Mandolesi 1999a, p. 122, n. 108. 

 

 

ID 66 

Nome convenzionale  POGGIO CRETONCINI - SETTORE SUD-OCCIDENTALE 

Toponimo Poggio Cretoncini, Cretoncini 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore sud-occidentale del Poggio Cretoncini. 

Tipo di evidenza Per il BF3: area funeraria 

Per il PFI: area abitativa; aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Per il PFIIB: area funeraria 

Modalità di rinvenimento - Per le attestazioni funerarie del BF3 

Ricerche di superficie: M. Pacciarelli, 1988. 

Recupero occasionale: resti di strutture tombali e materiali funerari sporadici 

emersi in superficie con le arature del 1990 e raccolti in occasione dello scavo 

dell'abitato, 1990; vari recuperi, anni successivi. 
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Scavi clandestini. 

- Per le attestazioni abitative del PFI 

Scavo: SBAEM (A. Mandolesi e M. Pacciarelli), 1990-1991, nel quadrato H13. 

Ricerche di superficie: M. Pacciarelli, A. Mandolesi e M.R. Varricchio, 1989. 

- Per le attestazioni funerarie del PFIIB 

Scavo: di recupero, SBAEM, in seguito alle ricognizioni del 1989. 

Ricerche di superficie: M. Pacciarelli, A. Mandolesi e M.R. Varricchio, 1989. 

Cronologia BF3A?; BF3B; PFI; PFIIB 

Bibliografia Per tutti i rinvenimenti del BF e del PF nel settore sud-occidentale di Poggio 

Cretoncini: Mandolesi - Pacciarelli 1990; Pacciarelli 1994b; Mandolesi 1999a, 

pp. 112-115, n. 104; Perego 2005, pp. 131-133, n. 104. 

Per le attestazioni funerarie del BF3: Pacciarelli 2001, p. 162; Angle et alii 

2007, pp. 315-316, n. 285; Barbaro 2010a, p. 225, n. 113. 

Per le attestazioni abitative del PFI: Hencken 1968, p. 17, fig. 4; Iaia - 

Mandolesi - Pacciarelli 1998; Iaia - Mandolesi - Pacciarelli 2001. 

 

 

ID 67 

Nome convenzionale  POGGIO DELLA SORGENTE 

Toponimo IGM Poggio della Sorgente 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un rilievo posto immediatamente a N-E del 

Poggio dell'Impiccato (con il quale forma quasi un'unica unità orografica) e 1 

km circa ad E del Pian della Regina. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: scavo, ripulitura e rilevamento planimetrico delle tombe visibili o 

depredate dai clandestini, SBAEM e GAR, 1969-1975; SBAEM (M. Cataldi, 

G. Adinolfi, R. Carmagnola), 1987. 

Ricerche di superficie: ad opera del personale del Museo di Tarquinia, anni 

successivi agli scavi. 

Recupero occasionale: tombe intercettate dallo scavo di alcune trincee militari 

tedesche, anni '30-'40 del XX sec. durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Scavi clandestini. 

Cronologia PF I; PFII 

Bibliografia Moretti 1959, pp. 112-113; Hencken 1968, p. 10; Brunetti Nardi 1981, p. 164; 

Mandolesi 1992; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, p. 114, n. 8; 

Mandolesi 1999a, p. 147, n. 4 (con bibl. prec.); Iaia 2005, pp. 188, 201, figg. 

72, n. 65; Perego 2005, pp. 143-144, n. 111 (con bibl. prec.); Angle et alii 

2007, p. 320, n. 293 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 68 

Nome convenzionale  POGGIO DELL'IMPICCATO 

Toponimo Poggio dell'Impiccato 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un rilievo allungato e conformato a schiena 

d'asino, posto tra il Poggio Sopra Selciatello e il Poggio della Sorgente, 700 m 

circa ad E del Pian della Regina. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: V. Fioroni, 1904-1906; recuperi da denunce di scavi clandestini, 

SBAEM, vari anni (uno di tali recuperi è stato effettuato da A. Brunori nel 

1935). 

Ricerche di superficie: GAR, anni '70 del XX sec.; Associazione Archeologica 

Centumcellae, 1989; sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992; L. Perego, 2000. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Pernier 1907a; Romanelli 1943, pp. 255-256; Hencken 1968, pp. 24-25; 
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Mandolesi 1992; Delpino 1995; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, p. 

114, n. 7; Iaia 1999b, pp. 13-74; Mandolesi 1999a, p. 147, n. 3 (con bibl. prec.); 

Perego 2005, pp. 144-146, n. 112 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 320, 

n. 294 (con bibl. prec.). 

 

  

ID 69 

Nome convenzionale  POGGIO GALLINARO 

Toponimo IGM Poggio Gallinaro 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità e su parte del versante meridionale dell'ampia 

altura di Poggio Gallinaro, posta 700 m circa a N del Pian di Civita, da cui la 

separa la stretta valle del Fosso degli Albucci. 

Tipo di evidenza Per il BF: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Per il PF: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: G. e V. Bazzichelli, metà del XIX sec.; V. Fioroni, 1904. 

Ricerche di superficie: GAR, 1971; A. Mandolesi e M. Pacciarelli, 1989 (per i 

frammenti di ossuari biconici del BF pertinenti a tombe distrutte da arature); 

SBAEM, anni successivi. 

Scavi clandestini 

Cronologia BF3B; PFI; PFII 

Bibliografia Pernier 1907c, pp. 336-343; Hencken 1968, p. 25; Sommella Mura 1969, p. 63; 

Mandolesi - Pacciarelli 1989, pp. 42-45, area 4B, fig. 1, B; Mandolesi 1992; 

Pacciarelli 1994b; Mandolesi 1999a, p. 148, n. 9; Pacciarelli 2001, p. 162; 

Perego 2005, pp. 149-153, n. 117; Angle et alii 2007, p. 321, n. 295 (con bibl. 

prec.); Barbaro 2010a, p. 227, n. 114. 

 

 

ID 70 

Nome convenzionale  POGGIO QUARTO DEGLI ARCHI I E CASCO DELLA DONNA 

Toponimo IGM Cavone. Altri toponimi: Poggio Quarto degli Archi, Casco della Donna 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia e  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul vasto rilievo del Cavone (noto localmente come Poggio 

Quarto degli Archi), che si affaccia a N-W sulla valle del Fosso del San Savino 

e che si estende a S-E del Pian della Regina e a W della SS 1 bis. Il complesso 

funerario si articola in due nuclei, uno dei quali è stato individuato sulla 

sommità e su parte del versante settentrionale del rilievo (nucleo detto "Poggio 

Quarto degli Archi I") e l'altro su un piccolo poggio che si rileva alla base del 

versante settentrionale (nucleo posto immediatamente al di sopra del dirupo 

detto "Casco della Donna"). 

Tipo di evidenza Area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario  

Modalità di rinvenimento Scavo: V. Fioroni, 1904-1906. 

Ricerche di superficie: GAR, anni '70 del XX; sistematiche, A. Mandolesi, 

1987-1992. 

Scavi clandestini. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Pernier 1907c, p. 344; Pallottino 1937, c. 83; Hencken 1968, p. 285; Bruni 

1995, p. 215, nota 8; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, p. 113, n. 4; 

Mandolesi 1999a, p. 147, n. 5 (con bibl. prec.); Perego 2005, pp. 38-39, n. 20 e 

pp. 158-159, n. 121 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 321, n. 296 (con 

bibl. prec.). 
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ID 71 

Nome convenzionale  POGGIO QUARTO DEGLI ARCHI II 

Toponimo IGM Cavone. Altro toponimo: Poggio Quarto degli Archi 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di una propaggine settentrionale del vasto 

rilievo del Cavone (noto localmente come Poggio Quarto degli Archi), che si 

affaccia a N-W sulla valle del Fosso del San Savino e sul Pian della Regina. Il 

sepolcreto è ubicato 300 m circa a S-E del Pian della Regina e immediatamente 

a S-W del Poggio Sopra Selciatello. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Recupero occasionale: 1992. 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Hencken 1968, p. 285; Mandolesi 1994, p. 338, n. 6; d'Ercole - di Gennaro - 

Mandolesi 1996, pp. 113-114, n. 5; Mandolesi 1999a, p. 147, n. 6 (con bibl. 

prec.); Perego 2005, pp. 159-160, n. 122 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 

321, n. 297 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 72 

Nome convenzionale  POGGIO SELCIATELLO 

Toponimo Poggio Selciatello, Selciatello 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un rilievo molto schiacciato, posto 100 m 

circa ad E del Pian della Regina. 

Tipo di evidenza Per il BF: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario  

Per il PF: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: V. Fioroni, 1904-1906 (a S della strada consortile detta "di Poggio 

Gallinaro"); scavi di recupero, SBAEM, anni '50 del XX sec., in occasione di 

lavori stradali per l'ampliamento della strada consortile (a S della strada 

consortile e dell'area degli scavi Fioroni); scavi di recupero da denunce di scavi 

clandestini, SBAEM, anni vari; scavo di recupero, SBAEM (M. Cataldi e A. 

Mandolesi), 1994 (a N della strada consortile). 

Ricerche di superficie: GAR, inizio degli anni '70 del XX sec. (su tutto il 

rilievo); sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Scavi clandestini. 

Cronologia BF3B; PFI; PFII 

Bibliografia Pernier 1907a, p. 43; Pernier 1907c, pp. 321-336; Moretti 1959, p. 113; 

Hencken 1968, p. 24; di Gennaro 1979b, pp. 270-271; Fugazzola Delpino - 

Delpino 1979, p. 228, n. 42; di Gennaro 1986, p. 127, nota 108; Mandolesi 

1992; Pacciarelli 1994b, p. 177, fig. 4; Delpino 1998; Mandolesi 1999a, p. 146, 

n. 1 (con bibl. prec.); Iaia 1999b, pp. 13-74; Pacciarelli 2001, p. 162; Perego 

2005, pp. 160-162, n. 123 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, pp. 321-322, n. 

318 e pp. 354-355 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 73 

Nome convenzionale  POGGIO SOPRA SELCIATELLO 

Toponimo Poggio Sopra Selciatello. Il toponimo "Selciatello di Sopra", spesso usato in 

letteratura, è da considerarsi errato 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante occidentale di una lunga propaggine che degrada 

lentamente a W verso il Fosso del San Savino e che fa parte delle alture poste 

ad E del Pian della Regina (da cui dista 400 m circa); insieme al Poggio 
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Selciatello, posto immediatamente a N-W, costituisce un'unica unità orografica. 

Tipo di evidenza Area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: V. Fioroni, 1904-1905. 

Ricerche di superficie: sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Pernier 1907a, p. 43; Pernier 1907b, pp. 227-261; Hencken 1968, p. 24; 

Mandolesi 1992; Delpino 1995, p. 219; d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 

1996, p. 114, n. 6; Iaia 1999b, pp. 13-74; Mandolesi 1999a, pp. 146-147, n. 2 

(con bibl. prec.); Perego 2005, pp. 162-163, n. 124 (con bibl. prec.); Angle et 

alii 2007, p. 322, n. 298. 

 

 

ID 74 

Nome convenzionale  SALINE 

Toponimo IGM Saline 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Pianura. Nell'area delle ex-Saline di Stato di Tarquinia (oggi Riserva naturale), 

ubicata sul litorale tirrenico immediatamente a S dell'attuale centro abitato del 

Lido di Tarquinia e 9 km circa a S-W della Civita. L'area è caratterizzata dalla 

presenza di alcune vasche per l'estrazione del sale. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo produttivo; aree di 

frammenti/materiali mobili di tipo abitativo? 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, anni '70 del XX sec.; M. Pacciarelli, B. Capoferri 

e C. Giardino, 1979 (individuazione); GAR (M. Incitti), 1985; C. Iaia e A. 

Mandolesi, fine degli anni '80 del XX sec. e successivi. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Fugazzola Delpino - Delpino 1979, p. 316; di Gennaro 1986, p. 136; Mandolesi 

1994, p. 337, fig. 3; Pacciarelli 1994b, p. 206, n. 20; Belardelli - Pascucci 1996; 

d'Ercole - di Gennaro - Mandolesi 1996, p. 116, n. 26; Mandolesi 1996; Pelfer 

1998; Mandolesi 1999a, p. 174, n. 35 (con bibl. prec.); Mandolesi 1999b, pp. 

56-59; Pacciarelli 2001, pp. 170-176; Pelfer - Mandolesi 2002; Perego 2005, 

pp. 169-172, n. 131 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 322, n. 312 (con 

bibl. prec.). 

 

 

ID 75 

Nome convenzionale  SAN SAVINO 

Toponimo IGM S. Savino. Altro toponimo: San Savino 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un ampio terrazzo posto alle pendici sud-

occidentali del Pian della Regina e prospiciente al Fosso del San Savino; l’area 

è situata in corrispondenza di un antico punto di accesso al sovrastante pianoro 

della Civita. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, 1971; sistematiche, A. Mandolesi, 1987-1992. 

Cronologia BF3B; PFI; PFII 

Bibliografia Brunetti Nardi 1972; Brunetti Nardi 1981, p. 157; Mandolesi 1992; Mandolesi 

1999a, p. 148, n. 7 (con bibl. prec.); Pacciarelli 2001, p. 162; Perego 2005, pp. 

175-176, n. 136 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, p. 322, n. 299 (con bibl. 

prec.); Barbaro 2010a, p. 227, n. 116. 
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ID 76 

Nome convenzionale  URNA E ASKÒS DELLA COLLEZIONE BRUSCHI 

Toponimo Località di provenienza non nota 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  IGM F° 142 I NO, Tarquinia  

Geografia e posizione Non note 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ignote: un'urna biconica e un askòs pertinenti verosimilmente allo stesso 

contesto tombale e provenienti da una località imprecisata di Tarquinia, che 

facevano parte della collezione privata Bruschi, poi confluita nel Museo 

Archeologico Nazionale di Tarquinia. 

Cronologia BF3B 

Bibliografia Hencken 1968, p. 410, fig. 410; di Gennaro 1979b, p. 270 e fig. 3.6-7; di 

Gennaro 1986, pp. 65-66; Fugazzola Delpino 1986, n. 24; Bartoloni et alii 

1987, fig. 104E; Pacciarelli 2001, p. 162 e fig. 99B; Angle et alii 2007, p. 322-

323, n. 413 (con bibl. prec.); Barbaro 2010a, p. 230, n. 118. 

 

 

ID 77 

Nome convenzionale  VILLA BRUSCHI-FALGARI 

Toponimo IGM Villa Falgari. Altro toponimo: Villa Bruschi-Falgari 

Comune Tarquinia 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 142 I SO, Marina di Tarquinia  

Geografia e posizione Pianura. Ai piedi del versante sud-occidentale del colle dei Monterozzi, in 

particolare a ridosso dell'ampia propaggine dell'Infernaccio, 3 km circa a S-W 

del pianoro della Civita. I rinvenimenti sono localizzati nell'area della Villa 

Bruschi-Falgari (sia all'interno del muro di recinzione sia nei terreni 

circostanti). 

Tipo di evidenza Area funeraria; area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (F. Trucco), 1998, 2000-2001, 2003-2004, 2009, scavo di 

un'ampia porzione del sepolcreto in occasione di importanti lavori stradali per 

la realizzazione del raccordo stradale con la via dell'Acquetta (collegamento 

vecchia Aurelia-Aurelia bis). 

Ricerche di superficie: GAR, anni '70 del XX sec., all'interno del recinto della 

Villa; A. Mandolesi e C. Iaia, anni '90 del XX sec. 

Recupero occasionale: inizio del XX sec. (due tombe a incinerazione); sig. A. 

Benedetti, 1956, durante lavori di aratura in un campo adiacente alla Villa 

(urna biconica con relativa scodella-coperchio); G. Tiziani, 1989, durante 

lavori stradali eseguiti ai lati della vecchia Aurelia (due vasi cinerari biconici). 

Cronologia PFI; PFIIA 

Bibliografia Moretti 1959, pp. 137-138; Hencken 1968, fig. 4; Trucco 1994; d'Ercole - di 

Gennaro - Mandolesi 1996, p. 114, n. 11 (erroneamente indicato come abitato); 

Iaia 1999b; Mandolesi 1999a, p. 173, n. 32 (con bibl. prec.); Trucco - De 

Angelis - Iaia 2001; De Angelis 2002; Iaia 2002; Trucco 2002; Trucco - Vargiu 

- Mancinelli 2002; Trucco - Iaia - De Angelis 2003; Perego 2005, pp. 187-189, 

n. 149 (con bibl. prec.); Trucco et alii 2005; Trucco 2006; Angle et alii 2007, p. 

323, n. 310 (con bibl. prec.). 

 

 

 

VULCI (Comuni di Montalto di Castro e di Canino - Provincia di Viterbo) 
 

ID 78 

Nome convenzionale  ACROPOLI - PENDICI MERIDIONALI AREA I 

Toponimo --- 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM   F° 136 III NE, Riminino 
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Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici meridionali della propaggine nord-orientale del 

pianoro della Città detta "Acropoli", nell'area occupata da un tratto delle mura 

etrusche. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (A.M. Moretti Sgubini) in collaborazione con i Comuni di 

Montalto di Castro e di Canino (Società Mastarna), 1999-successivi, 

nell'ambito del "Progetto Vulci" finalizzato alla realizzazione del Parco 

naturalistico archeologico di Vulci. 

Cronologia BF3-PFI 

Bibliografia Moretti Sgubini - Ricciardi 2001, pp. 73-74; Moretti Sgubini 2005, p. 461; 

Moretti Sgubini 2008, pp. 175-176. 

 

 

ID 79 

Nome convenzionale  ACROPOLI - PENDICI SETTENTRIONALI 

Toponimo --- 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino 

Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici settentrionali della propaggine nord-orientale del 

pianoro della Città detta "Acropoli", nell'area occupata da un tratto delle mura 

etrusche. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (A.M. Moretti Sgubini) in collaborazione con i Comuni di 

Montalto di Castro e di Canino (Società Mastarna), 1999-successivi, 

nell'ambito del "Progetto Vulci" finalizzato alla realizzazione del Parco 

naturalistico archeologico di Vulci (individuazione di uno strato con frammenti 

ceramici del BF3). 

Ricerche di superficie: sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

(affioramenti di materiali del BF3, PFI e PFIIA). 

Cronologia BF3; PFI; PFIIA 

Bibliografia Moretti Sgubini - Ricciardi 2001, pp. 70, 72; Pacciarelli 2001, pp. 138-140, 

154-158, 162; Moretti Sgubini 2008, p. 175; Barbaro 2010a, pp. 123 e 183, n. 

41; Barbaro 2010b, p. 6. 

 

 

ID 80 

Nome convenzionale  AREA A NORD-OVEST DI POZZATELLA 

Toponimo --- 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino 

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su un rilievo posto 200-300 m circa a N-W del pianoro di 

Pozzatella. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Pacciarelli 1991, pp. 15-16; Pacciarelli 2001, p. 138; Mandolesi - Buranelli - 

Sannibale 2005, pp. 45, 66. 

 

 

ID 81 

Nome convenzionale  AREA A SUD DI PORTA OVEST  

Toponimo --- 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino e F° 136 III SE, Montalto di Castro 

Geografia e posizione Rilievo collinare. All'estremità della sella che congiunge il pianoro di 

Pozzatella con quello della Città, in particolare nell'area immediatamente a S 

della "Porta Ovest" della cinta muraria etrusca. 
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Tipo di evidenza Per il BF3-PFI-PFIIA?: area abitativa 

Per il PFIIB: struttura difensiva 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (A.M. Moretti Sgubini e L. Ricciardi) in collaborazione con i 

Comuni di Montalto di Castro e di Canino (Società Mastarna), 2003-successivi, 

nell'ambito del "Progetto Vulci" finalizzato alla realizzazione del Parco 

naturalistico archeologico di Vulci. 

Cronologia BF3; PFI; PFIIA?; PFIIB 

Bibliografia Moretti Sgubini 2005, pp. 461-462; Moretti Sgubini 2006; Angle et alii 2007, 

pp. 306-307, n. 217; Moretti Sgubini 2008, pp. 171-174 (con bibl. prec.); 

Barbaro 2010a, pp. 123-124 e p. 183, n. 41. 

 

 

ID 82 

Nome convenzionale  CAMPOMORTO 

Toponimo Tenuta di Campomorto 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Nell'area a S del Fosso del Timone, posta 2 km circa a S-E del pianoro della 

Città, ma non è nota l'esatta ubicazione (la tenuta di Campomorto si estendeva 

dal torrente Timone fino a Montalto di Castro). 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: XIX sec., nella tenuta di Campomorto, proprietà dei fratelli Fraschetti. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Ghirardini 1882, pp. 241-242; Duhn 1924, pp. 304-305; Colonna 1977, p. 197, 

nota 18 e fig. 1 (con bibl. prec.); Angle et alii 2007, n. 221; Pocobelli 2007, p. 

183. 

 

 

ID 83 

Nome convenzionale  CANTINA  

Toponimo La Cantina 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino  

Geografia e posizione Su uno dei modesti rilievi posti a N del pianoro della Città, tra il Ponte della 

Badia e il pianoro stesso, ma non è nota l'esatta ubicazione. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: fratelli Riccardi, 1923; SBAEM (G. Bendinelli), 1923. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Bendinelli 1927, pp. 135-138; Falconi Amorelli 1983; Mandolesi - Buranelli - 

Sannibale 2005, p. 60; Angle et alii 2007, p. 302, n. 237 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 84 

Nome convenzionale  L'OSTERIA 

Toponimo IGM L'Osteria. Altri toponimi: Casale dell'Osteria, Poggetto Mengarelli 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino  

Geografia e posizione Rilievo collinare.  

Per il BF: sulla sommità di un rilievo posto 300 m circa a N del pianoro della 

Città. 

Per il PF: vari nuclei sepolcrali distribuiti sulla serie di modesti rilievi che 

sorgono immediatamente al di là del Fosso del Fontanile (o della Città), 

fronteggiando a 200 m circa a N i pianori della Città e di Pozzatella. Rientra 

nella necropoli settentrionale della futura città etrusca di Vulci. 

Tipo di evidenza Per il BF3B: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Per il PFI-PFII: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo 

funerario 
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Modalità di rinvenimento Scavo (solo per la necropoli del PF): F. Prada, 1776-1778; C. Belloni, 1953; 

RAI-Lerici, 1975; SBAEM, 1964 (G. Scichilone), 1978, 1979 (A.M. Moretti 

Sgubini). 

Ricerche di superficie: GAR (V. d'Ercole), 1975-1977; K. Raddatz, 1979; M. 

Pacciarelli e R. Varricchio, anni successivi; sistematiche, M. Pacciarelli, anni 

'80 del XX sec. 

Cronologia BF3B; PFI; PFII 

Bibliografia Per il BF: di Gennaro 1986, p. 33, nota 42; Pacciarelli 1991, p. 17; Pacciarelli 

1994b, p. 179; Pacciarelli 2001, p. 164 e fig. 99A, nn. 1-2; Barbaro 2010a, pp. 

123-124 e p. 208, n. 83. 

Per la necropoli del PF: Colonna 1977, p. 194, nota 14 e fig. 1; Raddatz 1983; 

Ricciardi 1989, pp. 34, 37, 48, n. 45 (nuclei dell'Osteria), pp. 27, 37, fig. 10, n. 

25 (nucleo di Casal di Lanza), pp. 32, 35, 37, nota 76, pp. 44-ss. (nuclei di 

Poggio Mengarelli); Pacciarelli 1991, pp. 15-17; Moretti Sgubini 2001; 

Pacciarelli 2001, p. 138; Angle et alii 2007, pp. 302-304, nn. 214 (nuclei 

dell'Osteria), 215 (nucleo di Casal di Lanza) e 216 (nuclei di Poggio 

Mengarelli) (con bibl. prec.). 

 

 

ID 85 

Nome convenzionale  MARRUCATELLO 

Toponimo IGM Pozzatelle (il sepolcreto è impropriamente attribuito in letteratura alla 

località Marrucatello, ma nella tavoletta IGM tale toponimo indica una zona a 

N del "Corridoio di Orbetello" in territorio toscano, mentre la necropoli è più 

correttamente localizzabile nel toponimo Pozzatelle) 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su un rilievo posto 600 m circa a N-W del pianoro di 

Pozzatella e 1700 m circa a N-W di quello della Città. Rientra probabilmente 

nella necropoli settentrionale della futura città etrusca di Vulci. 

Tipo di evidenza Area funeraria; area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAEM (L. Ricciardi), 1996. 

Ricerche di superficie: sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Cronologia PFII 

Bibliografia Ricciardi 1989, p. 27; Pacciarelli 1991, p. 16; Moretti Sgubini 2001; Pacciarelli 

2001, p. 138; Mandolesi - Buranelli - Sannibale 2005, pp. 45, 66; Angle et alii 

2007, p. 304, n. 213 (con bibl. prec.); Pocobelli 2007, p. 183. 

 

 

ID 86 

Nome convenzionale  PIAN DI MAGGIO 

Toponimo IGM Pian di Maggio 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro.  

Per il BF: nella parte sud-orientale del vasto pianoro di Pian di Maggio, posto 

700 m circa a S-W del pianoro della Città, e a poca distanza dalla necropoli 

villanoviana di Tamariceto. 

Per il PF: sulla sommità del pianoro, nell'area della necropoli etrusca di Pian di 

Maggio. 

Tipo di evidenza Per il BF: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario?  

Per il PFI-PFII: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: B. Massabò; R. Zaccagnini. 

Cronologia BF; PFI; PFII 

Bibliografia Massabò 1979, p. 144; Asor Rosa et alii 1995, p. 179, n. 44 e pp. 181-182; 

Angle et alii 2007, p. 304, n. 219 (con bibl. prec.); Barbaro 2010a, pp. 123-124 

e p. 208, n. 84. 
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ID 87 

Nome convenzionale  PIANORO DELLA CITTÀ 

Toponimo IGM Ruderi di Vulcia, la Città, Castellaccio dei Vulci 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino e F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla sommità pianeggiante del rilievo denominato 

"la Città" nella cartografia IGM. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, prima metà degli anni '70 del XX sec; A. 

Cardarelli, F. di Gennaro, G. Filippi e M. Pacciarelli, 1975-1977; K. Raddatz, 

1979; M. Pacciarelli e M.R. Varricchio, anni successivi; B. Massabò, anni 

successivi; Istituto di Topografia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma 

(M. Guaitoli); sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec.  

Cronologia BF3; PFI; PFII 

Bibliografia di Gennaro 1979b; Fugazzola Delpino - Delpino 1979; Massabò 1979, pp. 144-

145 e fig. 2B; Cardarelli et alii 1980; Raddatz 1983; Guaitoli 1985; di Gennaro 

1986, pp. 33-35, 135; Guidi 1989, p. 290; Pacciarelli 1991; Pacciarelli 1994b, 

p. 179; Pacciarelli 2001, pp. 136-158, 162; Angle et alii 2007, pp. 306-307, n. 

217; Barbaro 2010a, pp. 123-124 e p. 183, n. 41. 

 

 

ID 88 

Nome convenzionale  PIANORO DI POZZATELLA  

Toponimo Località Pozzatella 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino e F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla sommità pianeggiante del rilievo ubicato in 

località Pozzatella. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: GAR, prima metà degli anni '70 del XX sec; A. 

Cardarelli, F. di Gennaro, G. Filippi e M. Pacciarelli, 1975-1977; K. Raddatz, 

1979; M. Pacciarelli e M.R. Varricchio, anni successivi; B. Massabò, anni 

successivi; Istituto di Topografia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma 

(M. Guaitoli); sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Cronologia BF3; PFI; PFII 

Bibliografia di Gennaro 1979b; Fugazzola Delpino - Delpino 1979; Cardarelli et alii 1980; 

Raddatz 1983; Pacciarelli 1991; Pacciarelli 1994b, p. 179; Pacciarelli 2001, pp. 

136-158, 162; Angle et alii 2007, pp. 306-307, n. 217; Barbaro 2010a, pp. 123-

124 e p. 183, n. 41. 

 

 

ID 89 

Nome convenzionale  POGGIO MAREMMA 

Toponimo Poggio Maremma-Il Primo, Lago artificiale, Vulci-Centrale Idroelettrica 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nell'area posta a S del lago artificiale del Fiora e 1500 m a 

N/N-W del pianoro della Città. Rientra probabilmente nella necropoli 

settentrionale della futura città etrusca di Vulci. 

Tipo di evidenza Per il BF3: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Per il PFII: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo (solo per la necropoli del PF): C. Belloni, 1953; interventi di recupero, 

SBAEM, dal 1956. 

Ricerche di superficie: A. Cardarelli, F. di Gennaro, G. Filippi e M. Pacciarelli, 

1977; B. Massabò; sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Cronologia BF3; PFII 

Bibliografia Per i materiali del BF: di Gennaro 1979b, p. 267 e fig. 3, n. 1; Pacciarelli 2001, 
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pp. 162-164 e fig. 99A, n. 3; Barbaro 2010a, pp. 123-124 e pp. 208-209, n. 85. 

Per la necropoli del PF: Colonna 1977, p. 194, nota 14; Massabò 1979, p. 144, 

nota 3; di Gennaro 1986, p. 35; Ricciardi 1989, pp. 32-ss.; Pacciarelli 1991, pp. 

12, 17 (con bibl. prec.); Pacciarelli 1994b, pp. 178-179; Moretti Sgubini 2001; 

Pacciarelli 2001, p. 138; Angle et alii 2007, p. 304, n. 212 (con bibl. prec.).  

 

 

ID 90 

Nome convenzionale  PUNTONE DEI MURACCI 

Toponimo Località Puntone dei Muracci, denominata in un primo periodo anche Pian di 

Maggio/La Città, Vulci/La Città 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su un piccolo poggio ubicato tra le località con 

denominazione cartografica Pian di Maggio e La Città, identificabile con il 

crinale che dalla quota topografica 72 declina verso la quota 62. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: A. Cardarelli, F. di Gennaro, G. Filippi e M. Pacciarelli, 

1977; sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Cronologia BF3B; PFII  

Bibliografia Per il BF: di Gennaro 1979b, p. 267 e fig. 3, nn. 2-3; di Gennaro 1986, p. 34; 

Pacciarelli 2001, p. 162 e fig. 99A, nn. 4-5; Barbaro 2010a, pp. 123-124 e p. 

209, n. 87. 

Per la necropoli del PF: Pacciarelli 1991, pp. 12, 17 (con bibl. prec.); 

Pacciarelli 1994b, p. 179; Pacciarelli 2001, p. 138; Angle et alii 2007, p. 305, 

n. 218. 

 

 

ID 91 

Nome convenzionale  TAMARICETO 

Toponimo Località Tamariceto 

Comune Montalto di Castro 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Vari nuclei sepolcrali distribuiti in più punti del vasto rilievo 

di Tamariceto, posto 300 m circa a S/S-W del pianoro della Città, da cui lo 

separa il Fosso di Pian di Voce (o di Giano). 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: B. Massabò, 1987; M. Pacciarelli e M.R. Varricchio; 

sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec.; SBAEM (V. d'Ercole, F. 

Trucco e M. Pellegrini), 1992. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Pacciarelli 1991, pp. 15-16; Moretti Sgubini 2001; Pacciarelli 2001, p. 138; 

Mandolesi - Buranelli - Sannibale 2005, pp. 45, 66; Angle et alii 2007, p. 306, 

n. 220 (con bibl. prec.) 

 

 

ID 92 

Nome convenzionale  CUCCUMELLA 

Toponimo IGM Cuccumella 

Comune Canino 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare. In prossimità del ciglio occidentale del vasto rilievo posto 

100 m circa a E del Fiume Fiora e 250 m circa a E del pianoro della Città. 

Insieme a Ponte Rotto, rientra nel settore centrale della necropoli orientale della 

futura città etrusca di Vulci. Si precisa che il rinvenimento del BF3B proviene 

dall'area della Cuccumella, ma la sua posizione non è del tutto certa. 

Tipo di evidenza Per il BF3B: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 
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Per il PFI-PFII: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo 

funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo (solo per la necropoli di Ponte Rotto-Cuccumella del PF): S. Gsell, 

1889; Società Hercle, 1961-1963. 

Ricerche di superficie: GAR, 1970 (per i materiali del BF3B); GAR, 1970-

1975; A. Cardarelli, F. di Gennaro, G. Filippi e M. Pacciarelli, 1977; M. 

Pacciarelli e M.R. Varricchio, anni successivi; K. Raddatz, 1979; sistematiche, 

M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Cronologia BF3B; PFI; PFII 

Bibliografia Per i materiali della Cuccumella del BF3B: di Gennaro 1986, p. 33; di Gennaro 

1990; Pacciarelli 1994b, p. 178; Pacciarelli 2001, p. 164; Barbaro 2010a, pp. 

123-124 e p. 183, n. 40.  

Per la necropoli di Ponte Rotto-Cuccumella del PF: Gsell 1891, pp. 190-ss, 

203-ss.; Hus 1971, pp. 24-35; Colonna 1977, p. 194, nota 16 e fig. 1; Cardarelli 

et alii 1980, p. 96, n. 45; Raddatz 1983, pp. 211-ss.; Pacciarelli 1991, p. 16; 

Moretti Sgubini 2001; Pacciarelli 2001, p. 138; Mandolesi - Buranelli - 

Sannibale 2005, pp. 45, 66; Angle et alii 2007, p. 275, n. 191 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 93 

Nome convenzionale  MANDRIONE DI CAVALUPO 

Toponimo IGM Cavalupo. Altro toponimo: Mandrione di Cavalupo 

Comune Canino 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III NE, Riminino  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Vari nuclei sepolcrali distribuiti lungo il ciglio occidentale 

del vasto rilievo che si estende 200 m circa a E del pianoro della Città, che 

fronteggia l'"Acropoli" e che si affaccia sul corso del fiume Fiora. Rientra nel 

settore settentrionale della necropoli orientale della futura città etrusca di Vulci. 

Tipo di evidenza Area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: S. Gsell, 1889; P. Bartoccini, 1958. 

Ricerche di superficie: L. Cardini 1950; K. Raddatz, 1979; M. Pacciarelli e 

M.R. Varricchio; sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Recupero occasionale: principe V. Massimo, 1954. 

Scavi clandestini. 

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Gsell 1891, pp. 219-ss., 226-ss.; Colonna 1977, p. 194, nota 15 e fig. 1; 

Cardarelli et alii 1980, p. 96, n. 46; Raddatz 1983, pp. 211-ss; Pacciarelli 1991, 

p. 16; Moretti Sgubini 2001; Pacciarelli 2001, p. 138; Mandolesi - Buranelli - 

Sannibale 2005, pp. 45, 66; Angle et alii 2007, p. 274, n. 190 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 94 

Nome convenzionale  POLLEDRARA (VULCI) 

Toponimo IGM Cuccumelletta 

Comune Canino 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su una propaggine del vasto rilievo che si estende 300 m 

circa a S-E del pianoro della Città e che si affaccia sul corso del fiume Fiora. 

Rientra nel settore meridionale della necropoli orientale della futura città 

etrusca di Vulci. 

Tipo di evidenza Area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: F. Marcelliani, 1882-1883; S. Gsell, 1889. 

Ricerche di superficie: GAR, 1975; G. Filippi e M. Pacciarelli; K. Raddatz 

1979; M. Pacciarelli e M.R. Varricchio; sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 

del XX sec. 

Cronologia PFII  

Bibliografia Helbig 1883b, pp. 168-170; Gsell 1891, pp. 86-ss., 249; Hus 1971, pp. 24-ss., 

178-179; Colonna 1977, p. 194, nota 17 e fig. 1; Raddatz 1983, pp. 211-ss.; 
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Pacciarelli 1991, p. 16; Moretti Sgubini 2001; Pacciarelli 2001, p. 138; 

Mandolesi - Buranelli - Sannibale 2005, pp. 45, 66; Angle et alii 2007, p. 275, 

n. 194 (con bibl. prec.).  

 

 

ID 95 

Nome convenzionale  PONTE ROTTO 

Toponimo Località Ponte Rotto 

Comune Canino 

Provincia Viterbo 

Rif. IGM  F° 136 III SE, Montalto di Castro  

Geografia e posizione Rilievo collinare. In prossimità del ciglio occidentale del vasto rilievo posto 

100 m circa a E del Fiume Fiora e 250 m circa a E del pianoro della Città. 

Insieme alla Cuccumella, rientra nel settore centrale della necropoli orientale 

della futura città etrusca di Vulci. 

Tipo di evidenza Per il BF: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Per il PFI-PFII: area funeraria; aree di frammenti/materiali mobili di tipo 

funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo (solo per la necropoli di Ponte Rotto-Cuccumella del PF): S. Gsell, 

1889; Società Hercle, 1961-1963. 

Ricerche di superficie: GAR, 1970-1975; A. Cardarelli, F. di Gennaro, G. 

Filippi e M. Pacciarelli, 1977; M. Pacciarelli e M.R. Varricchio, anni 

successivi; K. Raddatz, 1979; sistematiche, M. Pacciarelli, anni '80 del XX sec. 

Cronologia BF; PFI; PFII 

Bibliografia Per i materiali di Ponte Rotto del BF: Fugazzola Delpino - Delpino 1979, fig. 

1b; di Gennaro 1986, p. 33 e fig. 1D; di Gennaro 1990; Pacciarelli 1991, p. 17; 

Pacciarelli 1994b, p. 178; Pacciarelli 2001, p. 164 e fig. 99A, n. 6; Barbaro 

2010a, pp. 123-124 e p. 181, n. 38. 

Per la necropoli di Ponte Rotto-Cuccumella del PF: Gsell 1891, pp. 190-ss, 

203-ss.; Hus 1971, pp. 24-35; Colonna 1977, p. 194, nota 16 e fig. 1; Cardarelli 

et alii 1980, p. 96, n. 45; Raddatz 1983, pp. 211-ss.; Pacciarelli 1991, p. 16; 

Moretti Sgubini 2001; Pacciarelli 2001, p. 138; Mandolesi - Buranelli - 

Sannibale 2005, pp. 45, 66; Angle et alii 2007, p. 275, n. 191 (con bibl. prec.). 

 

 

 

ORVIETO (Comune di Orvieto - Provincia di Terni) 
 

ID 96 

Nome convenzionale  AREA DEL TEMPIO DEL BELVEDERE 

Toponimo IGM Orvieto. Altro toponimo: terrazza del Belvedere, Belvedere 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. All'estremità nord-orientale del pianoro sommitale 

della rupe di Orvieto, nell'area del tempio etrusco del Belvedere, 

immediatamente a W del Pozzo di San Patrizio. 

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: Soprintendenza alle Antichità d'Etruria (L. Pernier ed E. Stefani), 1920-

1924. 

Cronologia BF?; PF? 

Bibliografia Pernier 1925, p. 153; Stefani 1925, p. 161; di Gennaro 1986, pp. 133-134; 

Scarpignato - di Gennaro 1988, p. 32; Tamburini 1992, pp. 18-19; Delpino 

2000, pp. 81-82; Tamburini 2003, pp. 85-86; Schiappelli 2008, p. 159. 
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ID 97 

Nome convenzionale  CANNICELLA 

Toponimo Località Cannicella 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto 

Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici meridionali della rupe di Orvieto, nell'area della 

necropoli etrusca della Cannicella. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: Università degli Studi di Perugia, 1977; Università di Tubinga, 1984-

1990 (materiali recuperati in giacitura secondaria nel terreno di riempimento 

delle tombe monumentali etrusche e verosimilmente esito dello scivolamento 

dal pianoro sovrastante). 

Cronologia BF1-2?; BF3; PFI; PFII  

Bibliografia Czaran Cerruti 1978; Scarpignato 1978; di Gennaro 1986, pp. 21-22, 133-134; 

Scarpignato - di Gennaro 1988; Tamburini 1992, pp. 13, 16-17; Kohler 1993; 

Bonamici - Stopponi - Tamburini 1994, p. 94 e fig. 35.b-c; Bruschetti - 

Feruglio 1998, pp. 117-142; Stopponi 1999, p. 43; Delpino 2000, p. 82; 

Tamburini 2003, pp. 90-92; Schiappelli 2008, pp. 159-161; Barbaro 2010a, p. 

153, n. 1. 

 

 

ID 98 

Nome convenzionale  CHIESA DI SANT'ANDREA 

Toponimo IGM Orvieto. Altri toponimi: Chiesa di Sant'Andrea, Chiesa dei Santi Andrea e 

Bartolomeo 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore centro-occidentale del pianoro sommitale 

della rupe di Orvieto, presso la Chiesa di Sant'Andrea. 

Tipo di evidenza Per il BF1-2-BF3-PFI-PFII: area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Per il PFI-PFII: struttura  

Modalità di rinvenimento Scavo: Università Cattolica di Milano (M. Cagiano de Azevedo e M.P. 

Rossignani), 1967-1970, nei sotterranei della Chiesa di Sant'Andrea. 

Cronologia BF1-2; BF3; PFI; PFII  

Bibliografia Cagiano de Azevedo 1972; di Gennaro 1986, p. 133; Scarpignato - di Gennaro 

1988, p. 32; Tamburini 1992, p. 20; Bruschetti - Feruglio 1998, pp. 91-98; 

Delpino 2000, p. 81; Tamburini 2003, pp. 89-90; Babbi - Delpino 2004; 

Schiappelli 2008, pp. 159-161. 

 

 

ID 99 

Nome convenzionale  CROCIFISSO DEL TUFO 

Toponimo Località Crocifisso (o Crocefisso) del Tufo 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici nord-occidentali della rupe di Orvieto, nell'area 

della necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo. 

Tipo di evidenza Per il PFI-PFII: area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Per il PFI: area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Per il PFIIB: area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: ultimi decenni del XIX sec., scavo della necropoli etrusca nei terreni di 

proprietà del sig. R. Mancini (per le due tombe a fossa del PFIIB); 

Soprintendenza alle Antichità d'Etruria (M. Bizzarri), anni '50-inizio degli anni 

'60 del XX sec., scavo della necropoli etrusca (per i materiali d'abitato 

recuperati in giacitura secondaria nel terreno di riempimento delle tombe 

monumentali etrusche e verosimilmente esito dello scivolamento dal pianoro 

sovrastante). 
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Recupero occasionale: fine del XIX sec. (per l'urna cineraria biconica del PFI 

proveniente dalla "necropoli nord di Orvieto" e acquisita prima dal Museo 

dell'Opera del Duomo di Orvieto e poi dal Nuovo Museo Claudio Faina di 

Orvieto). 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Per i materiali d'abitato del PF: Bizzarri 1962, pp. 11-12, 132-135, figg. 43-45; 

Bizzarri 1966; di Gennaro 1986, pp. 21, 133-134; Scarpignato - di Gennaro 

1988, pp. 32-33; Tamburini 1992, pp. 16-17; Stopponi 1999, p. 43; Delpino 

2000, p. 82; Tamburini 2003, pp. 87-88. 

Per l'urna cineraria biconica del PFI: Morelli 1962, p. 16, fig. 2; Bizzarri 1967, 

p. 9 e fig. 6; Camporeale 1977, p. 218, tav. XLVa; Stopponi 1985, p. 27, fig. 5; 

Scarpignato - di Gennaro 1988, p. 32; Guerzoni 1989; Tamburini 1992, p. 15 e 

fig. 9; Tamburini 2003, pp. 83-84. 

Per le tombe a fossa del PFIIB: Helbig 1878; Undset 1885, p. 46; Bizzarri 

1962, p. 11; Bizzarri 1967, p. 9; Satolli 1990b, p. 72, fig. 73 e pp. 83-85, tavv. 

V-VII; Tamburini 1992, p. 15; Bruschetti - Feruglio 1998, p. 151; Tamburini 

2003, p. 82.  

Per tutti i rinvenimenti del PF a Crocifisso del Tufo: Schiappelli 2008, pp. 158-

161.  

 

 

ID 100 

Nome convenzionale  INCANNELLATO 

Toponimo IGM C. Incannellato. Altro toponimo: località Incannellato 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici occidentali della rupe di Orvieto (a 500 m circa 

di distanza), in località Incannellato. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, Università di Perugia e di Macerata (S. 

Stopponi), 1987-1995. 

Cronologia PF 

Bibliografia Stopponi 1999, pp. 43-44, n. 50 e figg. 2-3; Delpino 2000, p. 82; Tamburini 

2003, p. 91; Schiappelli 2008, p. 159, 161.  

 

 

ID 101 

Nome convenzionale  PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO 

Toponimo IGM Orvieto. Altri toponimi: Palazzo del Capitano del Popolo, Casa del 

Capitano del Popolo 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore centrale del pianoro sommitale della rupe 

di Orvieto, presso il Palazzo del Capitano del Popolo. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAU (A. Satolli), fine degli anni '80 del XX sec., nel sottosuolo del 

Palazzo del Capitano del Popolo in occasione dei restauri architettonici. 

Cronologia PFI 

Bibliografia Satolli 1990a, p. 136 e fig. 143; Tamburini 1992, p. 20; Delpino 2000, p. 81; 

Tamburini 2003, p. 91; Schiappelli 2008, p. 159. 

 

 

ID 102 

Nome convenzionale  PESCARA 

Toponimo IGM Pescara 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto 
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Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici settentrionali della rupe di Orvieto (a 500 m 

circa di distanza), in località Pescara. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, Università di Perugia e di Macerata (S. 

Stopponi), 1987-1995. 

Cronologia BF?; PF? 

Bibliografia Stopponi 1999, pp. 43-44, n. 94; Delpino 2000, p. 82. 

 

 

ID 103 

Nome convenzionale  PIAZZA MARCONI O MONASTERO DI SAN PAOLO 

Toponimo IGM Orvieto. Altri toponimi: Piazza Marconi oppure Chiesa e Monastero di 

San Paolo (a seconda dell'ubicazione del rinvenimento) 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto   

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. A poca distanza dal ciglio meridionale del pianoro 

sommitale della rupe di Orvieto. Le notizie relative all'esatta ubicazione del 

rinvenimento oscillano tra due zone prossime tra loro: quella di Piazza Marconi 

oppure quella della Chiesa-Monastero di San Paolo. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: seconda metà degli anni '50 del XX sec., nel corso degli 

sterri effettuati per la costruzione del campo sportivo presso Piazza Marconi 

oppure presso il Monastero di San Paolo. 

Cronologia PF 

Bibliografia Bizzarri 1958, p. 190; Talocchini 1958, p. 192; Scarpignato - di Gennaro 1988, 

p. 32; Tamburini 1992, pp. 19-20; Delpino 2000, p. 81; Tamburini 2003, p. 86; 

Schiappelli 2008, p. 159. 

 

 

ID 104 

Nome convenzionale  POZZO DI SAN PATRIZIO 

Toponimo IGM Orvieto. Altri toponimi: Pozzo di San Patrizio, Pozzo della Rocca 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. All'estremità nord-orientale del pianoro sommitale 

della rupe di Orvieto, nel Pozzo di San Patrizio, posto immediatamente ad E del 

tempio etrusco del Belvedere. 

Tipo di evidenza Tomba isolata 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: 1532, durante i lavori per l'escavazione del Pozzo di San 

Patrizio, ad una profondità di 54 m circa rispetto al piano di calpestio esterno 

(quasi in corrispondenza del fondo del pozzo e della base della rupe). 

Cronologia PFII 

Bibliografia Perali 1919, p. 39; Bizzarri 1962, p. 12, nota 15 (con bibl. prec.); Colonna 

1985, p. 102, nota 4; Scarpignato - di Gennaro 1988, p. 32; Tamburini 1992, 

pp. 15-16; Delpino 2000, pp. 81-82, nota 5; Tamburini 2003, p. 84; Schiappelli 

2008, p. 159. 

 

 

ID 105 

Nome convenzionale  RIORSO 

Toponimo IGM Riorso 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM - Toponimo F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Alle pendici nord-occidentali della rupe di Orvieto (a 400 m 

circa di distanza), in località Riorso. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, Università di Perugia e di Macerata (S. 
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Stopponi), 1987-1995. 

Cronologia BF?; PF? 

Bibliografia Stopponi 1999, pp. 43-44, n. 51; Delpino 2000, p. 82. 

 

 

ID 106 

Nome convenzionale  RUPE DI ORVIETO - VERSANTE SUD-OCCIDENTALE 

Toponimo --- 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto 

Geografia e posizione Rilievo collinare. A mezza costa del versante sud-occidentale della rupe di 

Orvieto. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: I. Damiani, anni '80 del XX sec., sopralluogo e recupero 

dei materiali del PF venuti alla luce in seguito a un taglio del terreno di 

pendice. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia di Gennaro 1986, pp. 133-134; Schiappelli 2008, pp. 159-161. 

 

 

ID 107 

Nome convenzionale  SURRIPA 

Toponimo Località Surripa 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante occidentale della rupe di Orvieto, sotto il 

"Campo del Mercato" e qualche centinaio di metri a N della località Surripa. 

Tipo di evidenza Area funeraria  

Modalità di rinvenimento Scavo: G.F. Gamurrini, fine del XIX sec., nel corso dei lavori per la 

sistemazione della sovrastante piazza del mercato. 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Fiorelli 1881, pp. 103-104; Becatti 1934, p. 28, nn. 9-11a; Bizzarri 1962, p. 12; 

Tamburini 1992, pp. 15-16; Tamburini 2003, p. 81; Schiappelli 2008, p. 159. 

 

 

ID 108 

Nome convenzionale  TRA PORTA MAGGIORE E PORTA ROMANA - FORO BOARIO 

Toponimo IGM: Orvieto. Altri toponimi: Porta Maggiore, Porta Romana, Foro Boario 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. All'estremità occidentale del pianoro sommitale 

della rupe di Orvieto, tra Porta Maggiore e Porta Romana, nell'area del Foro 

Boario di età romana. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: G.F. Gamurrini, fine del XIX sec.  

Cronologia PF 

Bibliografia Fiorelli 1881, pp. 103-104; Tamburini 1992, p. 18; Tamburini 2003, p. 91; 

Schiappelli 2008, p. 159. 

 

 

ID 109 

Nome convenzionale  VASI BICONICI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE 

Toponimo Località di provenienza non nota 

Comune Orvieto 

Provincia Terni 

Rif. IGM  F° 130 II SE, Orvieto  

Geografia e posizione Non note 
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Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: fine del XIX sec. (due urne cinerarie biconiche 

provenienti da una località imprecisata di Orvieto e acquisite subito dopo il 

rinvenimento dal Museo Archeologico di Firenze). 

Cronologia PFI 

Bibliografia Conestabile della Staffa 1874, p. 27, tav. IV, fig. 1; Camporeale 1977, p. 218, 

nota 19; Scarpignato - di Gennaro 1988, p. 32; Tamburini 1992, p. 15, figg. 7-

8; Tamburini 2003, pp. 83-84; Schiappelli 2008, p. 160. 

 

 

 

VETULONIA (Comune di Castiglione della Pescaia - Provincia di Grosseto) 
 

ID 110 

Nome convenzionale  COLLE BARONCIO 

Toponimo IGM Colle Baroncino. Altro toponimo: Colle Baroncio 

Comune Castiglione della Pescaia 

Provincia Grosseto 

Rif. IGM  F° 128 IV SO, Giuncarico  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un piccolo poggio, posto a N-W dell'altura 

occupata dall'antico abitato di Vetulonia e ad essa contiguo (in particolare, è 

ubicato a N-W del lobo di Costia dei Lippi e Castelvecchio). 

Tipo di evidenza Per il BF3: tomba isolata 

Per il PFIB: area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: fratelli Guidi, nel terreno di loro proprietà, fine del XIX sec. (in 

particolare, dal 1887); alcuni saggi, I. Falchi, anni '80 del XIX sec.; alcuni 

saggi, W. Helbig, anni '80 del XIX sec.  

Cronologia BF3; PFIB  

Bibliografia Per la tomba del BF3: Delpino 1981, p. 270, nota 10 e tav. LIII; Cygielman 

1994, p. 256. 

Per la necropoli del PF: Falchi 1885; Helbig 1885b, pp. 132-ss.; Falchi 1887, 

pp. 524-ss.; Falchi 1891, pp. 59-67; Pinza 1896, pp. 116-ss.; Levi 1931a, p. 37, 

n. 114; Giacomelli - Talocchini 1966, pp. 247-248; Delpino 1981, pp. 278-282; 

Michelucci 1981, p. 138; Fabbri 1992, p. 497, n. 71.1; Cygielman 1994; 

Cygielman 2002b, pp. 18, 33-44. 

 

 

ID 111 

Nome convenzionale  COSTIA DELLE DUPIANE 

Toponimo Costia delle Dupiane 

Comune Castiglione della Pescaia 

Provincia Grosseto 

Rif. IGM  F° 128 IV SO, Giuncarico  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un piccolo poggio, posto a N-W dell'altura 

occupata dall'antico abitato di Vetulonia e ad essa contiguo (in particolare, è 

ubicato a N-W del lobo di Costia dei Lippi e di Castelvecchio). 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: I. Falchi, anni '80 del XIX sec. - primi anni del XX sec. (in particolare, 

aprile 1886); Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria (A. Talocchini), 1966-

1967, 1969. 

Cronologia PFIB  

Bibliografia Falchi 1887, pp. 527-ss; Falchi 1891, pp. 60-67; Levi 1931a, p. 37, nn. 111-

112; Giacomelli - Talocchini 1966, pp. 246-250; Talocchini 1966; Talocchini 

1967, p. 481; Talocchini 1968; Talocchini 1970; Michelucci 1981, p. 138; 

Fabbri 1992, pp. 497-498, n. 72.1; Cygielman 1994; Cygielman 2002b, pp. 18, 

33-44. 
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ID 112 

Nome convenzionale  POGGIO AL BELLO 

Toponimo Poggio al Bello 

Comune Castiglione della Pescaia 

Provincia Grosseto 

Rif. IGM  F° 128 IV SO, Giuncarico  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un piccolo poggio, posto a N-E dell'altura 

occupata dall'antico abitato di Vetulonia (in particolare, è ubicato 550 m circa a 

N-E del lobo del Convento e 1100 m circa a N-E dell'Arce). 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: I. Falchi, anni '80 del XIX sec. - primi anni del XX sec. (in particolare, 

fine aprile-maggio 1899). 

Cronologia PFIB; PFII 

Bibliografia Falchi 1900, p. 497; Levi 1931a, p. 24, n. 21; Delpino 1981, pp. 278-282; 

Michelucci 1981, p. 138; Fabbri 1992, p. 495, n. 58; Cygielman 1994; 

Cygielman 2002b, pp. 18, 33-44. 

 

 

ID 113 

Nome convenzionale  POGGIO ALLA GUARDIA 

Toponimo IGM Poggio alla Guardia 

Comune Castiglione della Pescaia 

Provincia Grosseto 

Rif. IGM  F° 128 IV SO, Giuncarico  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un piccolo poggio, posto a N-E dell'altura 

occupata dall'antico abitato di Vetulonia (in particolare, è ubicato 500 m circa a 

N-E del lobo del Convento e 1000 m circa a N-E dell'Arce). 

Tipo di evidenza Per il BF3: tomba isolata 

Per il PFI-PFII: area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: I. Falchi, anni '80 del XIX sec. - primi anni del XX sec. (in particolare, 

1883-1900; dallo scavo del 1884 proviene il contesto del BF. È la prima 

necropoli di Vetulonia indagata).  

Cronologia BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Per la tomba del BF (t. 12 del saggio II del 1884): Falchi 1885, p. 407; Falchi 

1891, tav. III.13; Levi 1938, tav. IV.17; Bergonzi - Cateni 1979, p. 257; 

Delpino 1981, p. 270, nota 10 e tav. LIII; Cygielman 1994, p. 256. 

Per la necropoli del PF: Falchi 1885, pp. 100-ss.; Helbig 1885b, pp. 129-ss.; 

Falchi 1887, pp. 522-ss.; Falchi 1891, pp. 31-55; Pinza 1896, pp. 116-ss; Falchi 

1898, pp. 91-ss., 99-ss, 105-ss.; Pinza 1901, pp. 164-ss.; Falchi 1908, p. 419; 

Levi 1928, pp. 48-ss.; Levi 1931a, p. 22, n. 13; Naldi Vinattieri 1957, pp. 329-

ss.; Delpino 1981, pp. 278-282; Michelucci 1981, p. 138; Fabbri 1992, p. 493, 

n. 51.1; Cygielman 1994; Cygielman 2002b, pp. 18, 33-44; Vetulonia, 

Pontecagnano e Capua, pp. 84-106. 

 

 

ID 114 

Nome convenzionale  POGGIO ALLE BIRBE 

Toponimo Poggio alle Birbe 

Comune Castiglione della Pescaia 

Provincia Grosseto 

Rif. IGM  F° 128 IV SO, Giuncarico  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un piccolo poggio, posto a N-E dell'altura 

occupata dall'antico abitato di Vetulonia (in particolare, è ubicato 800 m circa a 

N-E del lobo del Convento e 1600 m circa a N-E dell'Arce). 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: I. Falchi, anni '80 del XIX sec. - primi anni del XX sec. (soprattutto 

aprile 1889).  

Cronologia PFIB; PFII 

Bibliografia Falchi 1891, pp. 56-59; Levi 1931a, p. 28, n. 45; Delpino 1981, pp. 278-282; 

Michelucci 1981, p. 138; Fabbri 1992, p. 490, n. 28; Cygielman 1994; 
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Cygielman 2002b, pp. 18, 33-44. 

 

 

ID 115 

Nome convenzionale  POGGIO BELVEDERE 

Toponimo Poggio Belvedere 

Comune Castiglione della Pescaia 

Provincia Grosseto 

Rif. IGM  F° 128 IV SO, Giuncarico  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un piccolo poggio, posto a N-E dell'altura 

occupata dall'antico abitato di Vetulonia (in particolare, è ubicato 600 m circa a 

N-E del lobo del Convento e 1300 m circa a N-E dell'Arce). 

Tipo di evidenza Per il BF3: tomba isolata 

Per il PFI-PFII: area funeraria  

Modalità di rinvenimento Scavo: I. Falchi, anni '80 del XIX sec. - primi anni del XX sec. (in particolare, 

maggio 1897; da questo scavo proviene anche il contesto del BF).  

Cronologia BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Per la tomba del BF: Falchi 1898, pp. 159-162; Levi 1938, tav. 11, 16; 

Bergonzi - Cateni 1979, p. 257; Delpino 1981, p. 270, nota 10 e tav. LIII; 

Cygielman 1994, p. 256. 

Per la necropoli del PF: Falchi 1898, pp. 159-ss.; Pinza 1901, pp. 164-ss.; Levi 

1931a, p. 25, n. 31a; Delpino 1981, pp. 278-282; Fabbri 1992, p. 491, n. 36; 

Cygielman 1994; Cygielman 2002b, pp. 18, 33-44; Vetulonia, Pontecagnano e 

Capua, pp. 109-113. 

 

 

 

CHIUSI (Comune di Chiusi - Provincia di Siena) 
 

ID 116 

Nome convenzionale  ASSO DI PICCHE 

Toponimo Località Asso di Picche 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 122 III SO, Paciano   

Geografia e posizione Rilievo collinare. In un'area (325 m s.l.m. circa) posta 300 m circa a N-E 

dell'attuale centro urbano di Chiusi, tra la località Asso di Picche e il Cimitero. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: G. Paolucci, M.C. Bettini e A. Zanini in collaborazione 

con la SBAT e con il Gruppo Archeologico "Città di Chiusi", anni '80-'90 del 

XX sec. 

Cronologia PF 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 160; Bettini 2000a, p. 56; Bettini 2000b, p. 52. 

 

 

ID 117 

Nome convenzionale  CASA MORDIVUCCI 

Toponimo Località Casa Mordivucci 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Ai piedi del versante sud-occidentale del colle dei Forti (375 

m s.l.m.), presso la Casa Mordivucci. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: SBAT, ultimi decenni del XX sec. 

Cronologia PF 

Bibliografia Rastrelli 1993, p. 116; Bettini - Zanini 1995, p. 158; Gastaldi 1998b, p. 125; 

Bettini 2000a, p. 53; Bettini 2000b, p. 42; Rastrelli 2002, p. 217; Cappuccini 

2008, p. 62; Spoto - Martelli 2009, p. 94, nota 4; Acconcia 2012, p. 154. 
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ID 118 

Nome convenzionale  GOLUZZO - RIPOSTIGLIO 

Toponimo IGM Goluzzo. Altri toponimi: Podere Coluzzo, Galluzzo, Il Goluzzo 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nei terreni del Podere Goluzzo posti immediatamente a S del 

Pianoro Palazzina-San Giovanni e 900 m circa a S-W del colle dell'attuale 

centro urbano di Chiusi. 

Tipo di evidenza Deposizione di materiale/ripostiglio 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: contadini, 1880, rinvenimento in giacitura molto 

superficiale nel corso di lavori agricoli; L. Pigorini, 1881, acquisto del 

complesso di bronzi per il Museo Preistorico di Roma. 

Cronologia PFI?; PFII?  

Bibliografia Pigorini 1881, p, 99; Orsi 1887; Fugazzola Delpino 1975; Fugazzola Delpino 

1976, p. 283 (con bibl. prec.); Menichetti 1992a, p. 376, n. 73.1 (con bibl. 

prec.); Bettini - Zanini 1995, p. 158; Gastaldi 1998b, pp. 118-119; Bettini 

2000a, p. 57; Bettini 2000b, p. 52; Delpino 2000, pp. 87-88; Gastaldi 2000, p. 

130; Zanini 2000a, pp. 48-50; Zanini 2000b, p. 34; Rastrelli 2002, p. 217; 

Minetti 2004, p. 532; Cappuccini 2008, p. 62; Spoto - Martelli 2009, p. 69; 

Fugazzola Delpino - Pellegrini 2009-2010; Acconcia 2012, p. 154. 

 

 

ID 119 

Nome convenzionale  I FORTI 

Toponimo I Forti, Parco urbano dei Forti 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi  

Geografia e posizione Rilievo collinare. All'estremità sud-orientale del colle dei Forti (375 m s.l.m.), 

nell'area del Parco urbano dei Forti. Il colle rappresenta quello più orientale dei 

tre su cui si estende l'attuale centro urbano di Chiusi.  

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: Gruppo Archeologico "Città di Chiusi" e SBAT (A. Rastrelli, A. Zanini 

e M.C. Bettini), 1986, 1988-1991. 

Cronologia BF1-2; BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Menichetti 1992a, p. 374, n. 65.1 (con bibl. prec.); Bettini - Zanini 1993; 

Rastrelli 1993, pp. 115-116; Zanini 1994, pp. 90-125; Bettini - Zanini 1995, pp. 

157-158; Gastaldi 1998b, p. 125; Bettini 2000a, pp. 52-53; Bettini 2000b, p. 

42; Bettini - Zanini 2000; Delpino 2000, pp. 87-88; Zanini 2000a, pp. 46-47; 

Zanini 2000b, pp. 28-30; Zanini 2000c; Rastrelli 2002, pp. 216-217; Minetti 

2004, pp. 531-532; Cappuccini 2008, pp. 60-62; Cappuccini 2010a, pp. 77-78; 

Maggiani 2010, pp. 48-49; Acconcia 2012, pp. 154-155. 

 

 

ID 120 

Nome convenzionale  LA COLLINA 

Toponimo Località La Collina 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un modesto rilievo posto 400 m circa a S 

del colle dell'attuale centro urbano di Chiusi e 500 m circa a N di Chiusi Scalo.  

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (M. Iozzo).  

Cronologia BF 

Bibliografia Cappuccini 2008, pp. 60-61. 
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ID 121 

Nome convenzionale  LA FORNACE-MARCIANELLA 

Toponimo IGM la Fornace 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sull'estrema propaggine nord-orientale della collina della 

Marcianella (precisamente nella località La Fornace), situata 200 m circa a S-W 

del Pianoro Palazzina-San Giovanni da cui la separa il Fosso della Fornace. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT, R. Bianchi Bandinelli e E. Bonci Casuccini (proprietario dei 

terreni e promotore degli scavi sistematici), 1923-1924, in proprietà Bonci 

Casuccini. 

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Bianchi Bandinelli 1925, cc. 315-317, 325; Menichetti 1992a, p. 367, n. 28.1 

(con bibl. prec.); Rastrelli 1993, p. 116; Bettini - Zanini 1995, pp. 159-160; 

Gastaldi 1998b, pp. 115-119; Bettini 2000a, pp. 58-63; Bettini 2000b, pp. 52-

54; Delpino 2000, p. 89; Rastrelli 2002, pp. 219-220; Minetti 2004, pp. 357, 

535; Chiusi Siena Palermo; Cappuccini 2008, pp. 62, 64; Spoto - Martelli 

2009, p. 69 (con bibl. prec.); Maggiani 2010, p. 49; Acconcia 2012, pp. 154-

155. 

 

 

ID 122 

Nome convenzionale  LA ROCCA PAOLOZZI (O MURA SILLANE) 

Toponimo La Rocca, Mura Sillane, Fortezza Sillana 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. All'estremità settentrionale del colle della Rocca (370 m 

s.l.m.), nell'area della cosiddetta Rocca Paolozzi o Fortezza Sillana. Il colle 

rappresenta quello più occidentale dei tre su cui si estende l'attuale centro 

urbano di Chiusi. 

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (G. Maetzke) e SBAT nell'ambito del Progetto Speciale "Città e 

necropoli d'Etruria" (A. Rastrelli), 1981-1985. 

Cronologia BF1-2; BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Maetzke 1985; Rastrelli 1989, pp. 522-523; Rastrelli 1991; Menichetti 1992a, 

p. 368, n. 30.4 (con bibl. prec.); Rastrelli 1993, pp. 115-116; Zanini 1994, pp. 

127-132; Bettini - Zanini 1995, pp. 157-158; Gastaldi 1998b, p. 125; Bettini 

2000a, pp. 52-53; Bettini 2000b, pp. 42-44; Delpino 2000, pp. 87-88; Zanini 

2000a, pp. 47-48; Zanini 2000b, pp. 30-31; Rastrelli 2002, pp. 216-217; Minetti 

2004, pp. 531-532; Cappuccini 2008, pp. 60-62; Cappuccini 2010a, pp. 77-78; 

Maggiani 2010, pp. 48-49; Acconcia 2012, pp. 154-155. 

 

 

ID 123 

Nome convenzionale  MONTE SAN PAOLO (O IL MONTE) 

Toponimo IGM Il Monte. Altro toponimo: Monte San Paolo 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità pianeggiante e sul versante meridionale del 

rilievo denominato Il Monte nella cartografia IGM o Monte San Paolo (419 m 

s.l.m.) e situato 600 m circa a N-W del colle dell'attuale centro urbano di 

Chiusi. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: SBAT (M.C. Bettini e A. Zanini), anni '90 del XX sec.; 

Gruppo Archeologico "Città di Chiusi" e altri appassionati locali, varie; 

sistematiche, L. Cappuccini, 1998-2002. 
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Cronologia BF1-2; BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 159; Bettini 2000a, p. 56; Bettini 2000b, pp. 50-51; 

Bettini - Zanini 2000, p. 294; Zanini 2000a, p. 48; Zanini 2000b, p. 31; 

Rastrelli 2002, p. 216; Minetti 2004, p. 532; Cappuccini 2008, pp. 44-50, 60-

63; Cappuccini 2010a, pp. 63-68, 77-78; Maggiani 2010, pp. 48-49; Cappuccini 

2011; Acconcia 2012, pp. 154-155. 

 

 

ID 124 

Nome convenzionale  MONTE SAN PAOLO (O IL MONTE) - MARGINE OCCIDENTALE 

Toponimo IGM Il Monte. Altro toponimo: Monte San Paolo 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Lungo il margine occidentale del pianoro sommitale del 

rilievo denominato Il Monte nella cartografia IGM o Monte San Paolo (419 m 

s.l.m.) e situato 600 m circa a N-W del colle dell'attuale centro urbano di 

Chiusi. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: di emergenza, SBAT (M. Iozzo), 2001 (saggio C effettuato in 

corrispondenza dell'unità topografica MP1 individuata nelle ricognizioni di L. 

Cappuccini). 

Ricerche di superficie: sistematiche, L. Cappuccini, 1998-2002. 

Scavi clandestini. 

Cronologia BF1-2; BF3 ; PFI; PFII 

Bibliografia Cappuccini 2008, pp. 44-50, 60-63; Cappuccini 2010a, pp. 63-68, 77-78; 

Cappuccini 2011. 

 

 

ID 125 

Nome convenzionale  MONTEVENERE 

Toponimo IGM Montevenere, Monte Venere 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità pianeggiante e sul versante occidentale del 

rilievo denominato Montevenere nella cartografia IGM (409 m s.l.m.) e situato 

500 m circa a N di Monte San Paolo e 1,3 km circa a N-W del colle dell'attuale 

centro urbano di Chiusi. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: sistematiche, L. Cappuccini, 1998-2002. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Rastrelli 1993, p. 116; Zanini 1994, pp. 132-133; Bettini - Zanini 1995, pp. 

158-159; Bettini 2000a, pp. 53-56; Bettini 2000b, pp. 44-50; Zanini 2000a, p. 

48; Zanini 2000b, p. 31; Rastrelli 2002, pp. 217-219; Minetti 2004, p. 532; 

Cappuccini 2008, pp. 56-63; Cappuccini 2010a, pp. 74-78; Maggiani 2010, pp. 

48-49; Acconcia 2012, pp. 154-155. 

 

 

ID 126 

Nome convenzionale  MONTEVENERE - VERSANTE OCCIDENTALE 

Toponimo IGM Montevenere, Monte Venere 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante occidentale del rilievo denominato Montevenere 

nella cartografia IGM (409 m s.l.m.) e situato 500 m circa a N di Monte San 

Paolo e 1,3 km circa a N-W del colle dell'attuale centro urbano di Chiusi. 

Tipo di evidenza Per il BF1-2 e BF3: aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Per il PFI-PFII: area abitativa; aree di frammenti/materiali mobili di tipo 
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abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (M.C. Bettini e A. Zanini), 1989-1993. 

Ricerche di superficie: SBAT, fine degli anni '80 del XX sec. (ricognizioni 

preliminari allo scavo sistematico e concentrate nell'area che era stata 

interessata dai lavori di sbancamento per ampliare un terrazzamento agricolo); 

sistematiche, L. Cappuccini, 1998-2002. 

Cronologia BF1-2; BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Rastrelli 1993, p. 116; Zanini 1994, pp. 132-133; Bettini - Zanini 1995, pp. 

158-159; Bettini 2000a, pp. 53-56; Bettini 2000b, pp. 44-50; Zanini 2000a, p. 

48; Zanini 2000b, p. 31; Rastrelli 2002, pp. 217-219; Minetti 2004, p. 532; 

Cappuccini 2008, pp. 56-63; Cappuccini 2010a, pp. 74-78; Maggiani 2010, pp. 

48-49; Acconcia 2012, pp. 154-155. 

 

 

ID 127 

Nome convenzionale  MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CHIUSI 

Toponimo Museo Archeologico Nazionale di Chiusi 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi    

Geografia e posizione Rilievo collinare. Al margine orientale del colle del Centro-Città, lungo la via 

di circonvallazione, tra il Museo Archeologico Nazionale di Chiusi e il 

pubblico lavatoio. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: E. Galli, agosto 1916 (materiali sporadici recuperati nel riempimento di 

un antico pozzo). 

Cronologia PF 

Bibliografia Galli 1921, p. 337; Bianchi Bandinelli 1925, c. 237; Bettini - Zanini 1995, p. 

158; Bettini 2000a, p. 53; Bettini 2000b, p. 42; Rastrelli 2002, p. 217; 

Cappuccini 2008, p. 62. 

 

 

ID 128 

Nome convenzionale  ORTO VESCOVILE 

Toponimo Orto Vescovile, Orto del Vescovo 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Al margine sud-orientale del colle del Centro-Città, nell'area 

dell'Orto Vescovile. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (A. Rastrelli), 1985-1987. 

Cronologia BF?; PF? 

Bibliografia Sanchini 2000, pp. 197 e 202, nota 20; Cappuccini 2008, p. 62. 

 

 

ID 129 

Nome convenzionale  OSPEDALE VECCHIO 

Toponimo Ospedale Vecchio 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nell'area centro-settentrionale del colle dei Forti (375 m 

s.l.m.), presso l'Ospedale Vecchio, immediatamente a N del Parco urbano dei 

Forti. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (A. Rastrelli), ultimi decenni del XX sec. (materiali residuali 

negli strati di riempimento dello scavo). 

Cronologia BF?; PF? 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 158; Gastaldi 1998b, p. 125; Bettini 2000a, p. 64, nota 
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13; Bettini 2000b, p. 42, nota 6; Minetti 2004, p. 533; Cappuccini 2008, p. 62; 

Spoto - Martelli 2009, p. 94, nota 4. 

 

 

ID 130 

Nome convenzionale  PALAZZO DELLE LOGGE 

Toponimo Palazzo delle Logge, Le Logge 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi 

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella parte centro-settentrionale del colle del Centro-Città, al 

di sotto del Palazzo delle Logge. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT, ultimi decenni del XX sec. 

Cronologia BF?; PF? 

Bibliografia Zanini 2000a, p. 47; Zanini 2000b, p. 31; Rastrelli 2002, p. 216; Cappuccini 

2008, p. 62; Spoto - Martelli 2009, p. 94, nota 4. 

 

 

ID 131 

Nome convenzionale  PALAZZUOLO 

Toponimo Località Palazzuolo 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. In un'area (345 m s.l.m. circa) posta immediatamente a N-W 

dell'attuale centro urbano di Chiusi, in particolare di fronte al versante 

settentrionale del colle della Rocca Paolozzi. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: G. Paolucci, M.C. Bettini e A. Zanini in collaborazione 

con la SBAT e con il Gruppo Archeologico "Città di Chiusi", anni '80-'90 del 

XX sec. 

Cronologia PF 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 160; Bettini 2000a, p. 56; Bettini 2000b, p. 52. 

 

 

ID 132 

Nome convenzionale  PETRIOLO 

Toponimo Podere Petriolo, Il Petriolo 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore centro-meridionale del Pianoro 

Palazzina-San Giovanni, situato 400 m circa a W del colle dell'attuale centro 

urbano di Chiusi. Il rinvenimento è localizzato a S della strada statale 146, 

precisamente nei terreni posti a N del casale del Petriolo. 

Tipo di evidenza Per il PFI-PFII: aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo. 

Per il PF: area di frammenti/materiali mobili di tipo produttivo 

Modalità di rinvenimento Scavo: Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (P. Gastaldi), 1992-2004, 

nei terreni di proprietà della famiglia Trippi.  

Ricerche di superficie: SBAT (G. Paolucci) e Gruppo Archeologico "Città di 

Chiusi", anni '80-'90 del XX sec. (prima individuazione del sito). 

Cronologia PF; PFI; PFII 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 159; Gastaldi 1998a; Gastaldi 1998b; Bettini 2000a, p. 

56; Bettini 2000b, p. 52; Rastrelli 2002, p. 219; Minetti 2004, pp. 532-533; 

Cappuccini 2008, p. 62; Gastaldi 2008, p. 274; Gastaldi 2009; Cappuccini 

2010a, pp. 69-70. 
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ID 133 

Nome convenzionale  PIANORO PALAZZINA-SAN GIOVANNI 

Toponimo Podere La Palazzina, Podere Giovancorso, Podere Badiola, Podere Pretina, 

Podere Petriolo, Podere San Giovanni 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Sulla sommità pianeggiante del rilievo di forma 

allungata con orientamento N-W/S-E (altitudine compresa tra 350 e 300 m 

s.l.m.), noto in letteratura come "Pianoro Palazzina-San Giovanni" e situato 400 

m circa a W del colle dell'attuale centro urbano di Chiusi. L'altopiano è 

attualmente tagliato in due parti dalla SS 146: il settore settentrionale 

corrisponde alle località di Podere La Palazzina, Podere Giovancorso e Podere 

Badiola; quello meridionale comprende le località di Podere Pretina, Podere 

Petriolo e Podere San Giovanni. 

Tipo di evidenza Aree di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: SBAT (G. Paolucci, M.C. Bettini e A. Zanini), anni '80-

'90 del XX sec.; Gruppo Archeologico "Città di Chiusi" e altri appassionati 

locali, varie; sistematiche, L. Cappuccini, 1998-2002. 

Cronologia BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Rastrelli 1993, p. 116; Bettini - Zanini 1995, p. 159; Bettini 2000a, p. 56; 

Bettini 2000b, pp. 51-52; Rastrelli 2002, p. 219; Minetti 2004, p. 532; 

Cappuccini 2008, pp. 50-56, 60-63; Cappuccini 2010a, pp. 69-74, 77-78; 

Maggiani 2010, p. 49; Acconcia 2012, pp. 154-155. 

 

 

ID 134 

Nome convenzionale  PODERE CAPANNE 

Toponimo IGM C. Capanne. Altro toponimo: Podere Capanne 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su un modesto rilievo posto 400 m circa a S-W del colle di 

Montevenere, 600 m a W del colle di Monte San Paolo e 1,3 km a N-W del 

colle dell'attuale centro urbano di Chiusi. 

Tipo di evidenza Area abitativa; area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: limitato saggio in profondità per accertare l'entità del sito individuato in 

ricognizione, SBAT (A. Zanini, M.C. Bettini) e Gruppo Archeologico "Città di 

Chiusi". 

Ricerche di superficie: 1993 (prima individuazione del sito a seguito di lavori 

agricoli); SBAT (A. Zanini e M.C. Bettini) e Gruppo Archeologico "Città di 

Chiusi", 1993-successivi. 

Cronologia BF1-2  

Bibliografia Zanini 1994, pp. 125-127; Bettini - Zanini 1995, p. 158; Zanini 2000a, p. 48; 

Zanini 2000b, p. 31; Rastrelli 2002, p. 216; Minetti 2004, p. 532; Cappuccini 

2008, pp. 60-61; Cappuccini 2010a, p. 77; Maggiani 2010, p. 48; Acconcia 

2012, pp. 154-155.  

 

 

ID 135 

Nome convenzionale  PODERE PILELLA 

Toponimo IGM Podere Pilella 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi  

Geografia e posizione Rilievo collinare. In un'area (335 m s.l.m. circa) posta poco ad E del Poggio 

Gaiella, 2,5 km circa a N dell'attuale centro urbano di Chiusi e 1,5 km a S-W 

del Lago di Chiusi. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: G. Paolucci, M.C. Bettini e A. Zanini in collaborazione 
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con la SBAT e con il Gruppo Archeologico "Città di Chiusi", anni '80-'90 del 

XX sec. 

Cronologia PF 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 160; Bettini 2000a, p. 56; Bettini 2000b, p. 52; 

Cappuccini 2008, pp. 63-64. 

 

 

ID 136 

Nome convenzionale  POGGIO RENZO 

Toponimo IGM Poggio Renzo 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 122 III SO, Paciano   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità e sul versante sud-occidentale della collina di 

Poggio Renzo, situata 1,3 km a N dell'attuale centro urbano di Chiusi, 1 km a 

N-W della collina di Monte San Paolo, 1 km a W della collina di Montevenere 

e 2 km a S del Lago di Chiusi. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: G. Brogi, 1872; SBAT (R. Schiff Giorgini), gennaio-febbraio 1911; 

SBAT (D. Levi), 1927-successivi; C. Laviosa, anni '60 del XX sec. (recupero di 

altri frammenti ceramici del PF). 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Brogi 1872, p. 58; Bertrand 1874; Brogi 1875; Schiff Giorgini 1915; Bianchi 

Bandinelli 1925, cc. 290-293; Levi 1931b; Menichetti 1992a, p. 363, n. 8.1 

(con bibl. prec.); Rastrelli 1993, p. 116; Bettini - Zanini 1995, pp. 159-160; 

Bettini 2000a, pp. 58-63; Bettini 2000b, pp. 52-54; Delpino 2000, p. 89; 

Rastrelli 2002, pp. 219-220; Minetti 2004, pp. 357, 535; Cappuccini 2008, pp. 

63-64; Spoto - Martelli 2009, p. 69 (con bibl. prec.); Maggiani 2010, p. 49; 

Acconcia 2012, pp. 154-155. 

 

 

ID 137 

Nome convenzionale  PONTE ROVESCIO 

Toponimo Località Ponte Rovescio 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi 

Geografia e posizione Rilievo collinare. In un'area (305 m s.l.m. circa) posta 800 m circa a N-W 

dell'attuale centro urbano di Chiusi, in particolare tra il rilievo di Monte San 

Paolo, quello di Montevenere e il Pianoro Palazzina-San Giovanni, tra la SS 

326 e la strada che conduce a Montevenere. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: G. Paolucci, M.C. Bettini e A. Zanini in collaborazione 

con la SBAT e con il Gruppo Archeologico "Città di Chiusi", anni '80-'90 del 

XX sec. 

Cronologia PF 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 160; Bettini 2000a, p. 56; Bettini 2000b, p. 52. 

 

 

ID 138 

Nome convenzionale  TIRO A SEGNO 

Toponimo Località Tiro a Segno 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. In un'area (300 m s.l.m. circa) posta immediatamente a S 

dell'attuale centro urbano di Chiusi, in particolare di fronte al versante 

meridionale del colle dei Forti. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: G. Paolucci, M.C. Bettini e A. Zanini in collaborazione 
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con la SBAT e con il Gruppo Archeologico "Città di Chiusi", anni '80-'90 del 

XX sec. 

Cronologia PF 

Bibliografia Bettini - Zanini 1995, p. 160; Bettini 2000a, p. 56; Bettini 2000b, p. 52. 

 

 

ID 139 

Nome convenzionale  VIOLELLA 

Toponimo Via della Violella 

Comune Chiusi 

Provincia Siena 

Rif. IGM  F° 121 II SE, Chiusi   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante meridionale del colle della Rocca (370 m s.l.m.), 

presso il tratto di fortificazione di Via della Violella. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: C. Laviosa, fine degli anni '60 del XX sec. (materiali residuali 

recuperati nei riempimenti della fortificazione ellenistica e di una domus 

romana). 

Cronologia PF 

Bibliografia Bettini 2000a, p. 53; Bettini 2000b, p. 44; Rastrelli 2002, p. 217. 

 

 

 

POPULONIA (Comune di Piombino - Provincia di Livorno) 
 

ID 140 

Nome convenzionale  BUCA (O BUCHE) DELLE FATE 

Toponimo IGM Buche delle Fate. Altro toponimo: Buca delle Fate 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM   F° 127 IV NO, Piombino    

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su un terrazzo posto nella parte inferiore del versante sud-

occidentale del promontorio di Populonia, rivolto a strapiombo verso il mare, 

nella località Buca (o Buche) delle Fate che sovrasta il tratto di costa tra Cala 

Buia e Cala San Quirico. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (A. Camilli), inizio XXI sec. (recupero di alcune tombe a 

pozzetto); Cattedra di Archeologia dell'Italia preromana dell'Università degli 

Studi di Milano (C. Chiaramonte Treré, G. Baratti e L. Mordeglia) in 

collaborazione con la SBAT (A. Camilli), 2004-2007 (tomba 4 a camera 

indagata nel 2004 e altre tombe a pozzetto nelle varie campagne di scavo). 

Scavi clandestini.   

Cronologia PFIB; PFIIA  

Bibliografia Bartoloni 2004, p. 247; Baratti - Mordeglia 2005; Chiaramonte Treré 2006, pp. 

385-386; Zifferero 2006, pp. 402-403, 407-408; Bartoloni 2007, pp. 52-53; 

Chiaramonte Treré 2007, pp. 147-148; Mantia 2010; Bartoloni 2011a, p. 234. 

 

 

ID 141 

Nome convenzionale  FALDA DELLA GUARDIOLA - RIPOSTIGLIO 

Toponimo Località Falda della Guardiola, località Campo Sei 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM   F° 127 IV NO, Piombino    

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella parte più bassa del versante nord-orientale del Poggio 

della Guardiola, presso uno dei torrioni della cinta delle "mura basse". 

Tipo di evidenza Deposizione di materiale/ripostiglio  

Modalità di rinvenimento Scavo: A. Minto, 1926, in località Falda della Guardiola, durante le operazioni 

di recupero delle scorie metalliche condotte dalla Società Anonima Populonia 

(rinvenimento del ripostiglio al di sotto delle fondazioni di un torrione di 
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avancorpo della cinta delle "mura basse"); SBAT (A. Romualdi e R. 

Settesoldi), 1998, in località Campo Sei, in occasione dei lavori per la 

realizzazione del Parco Archeologico di Populonia e Baratti (individuazione 

della probabile fossa di deposizione del ripostiglio in corrispondenza 

dell'angolo a monte del torrione). 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Minto 1926, pp. 372-375; Minto 1943, pp. 53 e 334, n. 51; Delpino 1981, pp. 

279-280; Fedeli 1983, pp. 93 e 347, n. 218 (con bibl. prec.); Parisi Presicce 

1985, p. 47; Menichetti 1992b, p. 462, n. 26.3; Fedeli 1993c, pp. 83-85; 

Bartoloni 2002, p. 346; Bartoloni 2004, p. 247; Zifferero 2006, pp. 399-403; 

Bartoloni 2007, p. 52; Romualdi - Settesoldi 2008; Bartoloni 2011a, p. 236; 

Bartoloni 2011b, p. 105; Lo Schiavo - Milletti 2011 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 142 

Nome convenzionale  FOSSO DEI LAVATOI 

Toponimo Fosso dei Lavatoi 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella parte superiore del versante occidentale del Poggio 

della Guardiola (vale a dire sul pendio rivolto verso il mare), nelle immediate 

vicinanze del Fosso dei Lavatoi e subito a W della strada vicinale Reciso-

Ghiaccioni. 

Tipo di evidenza Tomba isolata 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: Associazione Archeologica Piombinese (F. Fedeli e altri 

membri), inverno 1978 (individuazione della tomba a camera) e successivi 

sopralluoghi. 

Scavi clandestini. 

Cronologia PFIB; PFIIA  

Bibliografia Fedeli 1983, pp. 323-324, n. 188, fig. 290; Menichetti 1992b, p. 467, n. 50; 

Fedeli 2000, p. 43; Zifferero 2006, p. 406; Bartoloni 2007, p. 53. 

 

 

ID 143 

Nome convenzionale  LOCALITÀ FICACCIO - SPIAGGIA TRA LA CHIESA DI SAN 

CERBONE E LA FONTE SAN CERBONE  

Toponimo IGM S. Cerbone. Altri toponimi: località Ficaccio, Cappella di San Cerbone, 

Chiesa di San Cerbone, Fonte San Cerbone, Fontanile San Cerbone 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino  

Geografia e posizione Spiaggia. Nel tratto dell'attuale spiaggia in località Ficaccio, compresa tra la 

piccola Chiesa di San Cerbone (a W) e la Fonte (o Fontanile) San Cerbone (ad 

E), nella parte centro-meridionale del Golfo di Baratti. 

Tipo di evidenza Tomba isolata/area funeraria? 

Modalità di rinvenimento Scavo: F. Fedeli, 1982, scavo di recupero a seguito di un affioramento 

occasionale dovuto all'azione erosiva del mare (tomba a buca del PFI). 

Scavi clandestini 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Fedeli 1984a; Bartoloni 1991, p. 10, nota 37; Menichetti 1992b, p. 454, n. 15.5; 

Fedeli 1993c, p. 79 e fig. 51.4; Bartoloni 2000; Zifferero 2006, pp. 402, 406; 

Biagi - Neri 2013. 

 

 

ID 144 

Nome convenzionale  LOCALITÀ FONTE SAN CERBONE - SPIAGGIA 

Toponimo IGM assente. Altri toponimi: Fonte San Cerbone, Fontanile San Cerbone 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 



327 

 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Spiaggia. Nel tratto dell'attuale spiaggia in località Fonte San Cerbone, presso 

l'omonimo Fontanile, nella parte centro-meridionale del Golfo di Baratti. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (A. Camilli), 2010-2011 (materiali del PF in posizione residuale 

nelle stratigrafie più recenti). 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Camilli et alii 2013. 

 

 

ID 145 

Nome convenzionale  PIANO E POGGIO DELLE GRANATE 

Toponimo Piano delle Granate, Poggio delle Granate 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino  

Geografia e posizione Per Poggio delle Granate: rilievo collinare. Sui versanti meridionale (rivolto 

verso il Piano delle Granate) e occidentale (rivolto verso il mare) di un modesto 

rilievo che chiude all'estremità settentrionale il Golfo di Baratti e che dista 400 

m circa dall'attuale linea di costa. 

Per Piano delle Granate: pianura. Su una vasta area pianeggiante costiera 

delimitata a N dalle pendici del Poggio delle Granate, a W dall'attuale linea di 

costa, a S dalla Pineta del Casone e ad E dalla strada comunale Piombino-

Populonia. 

Il Piano delle Granate e i suddetti versanti del Poggio delle Granate 

costituiscono complessivamente l'area su cui si sviluppa la necropoli nota in 

letteratura come "Le Granate". 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (A. Minto), 1914-1934 a più riprese; A. De Agostino, tra 1954 e 

1956, recupero di una tomba a pozzetto sul versante N-W del Poggio; SBAT 

(A. Romualdi), 1979 e 1981; Seconda Cattedra di Etruscologia e Archeologia 

Italica dell'Università di Roma "La Sapienza" (G. Bartoloni), 2001-2005, 

nell'area della necropoli posta a ridosso delle pendici occidentali del Poggio 

delle Granate e a poca distanza dalla linea di costa; recupero d'emergenza, 

SBAT (M. Milletti e F. Biagi), dicembre 2011 - gennaio 2012, nel tratto 

costiero della necropoli.  

Ricerche di superficie: due campagne di ricognizioni preliminari allo scavo del 

2001-2005, Università di Roma "La Sapienza". 

Indagini geognostiche: una campagna di prospezioni geofisiche preliminari allo 

scavo del 2001-2005, V. Ridolfi, giugno 2001. 

Scavi clandestini. 

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Minto 1917; Minto 1920; Minto 1921; Minto 1922; Minto 1923; Minto 1931-

1932; Minto 1934; Minto 1943; De Agostino 1957, pp. 3-4; De Agostino 1963, 

p. 75; Fedeli 1983, pp. 79-94, 362-390, n. 234, 235a, 237, 238 b-e, 239b-d, 

241-257, 259-261, 264-280b (con bibl. prec.); Bartoloni 1991; Menichetti 

1992b, pp. 447-449, nn. 1.2-1.6, 1.8-1.10, 3.1-3.2, 3.4-3.5 (con bibl. prec.); 

Fedeli 1993c; Rosi 1994-1995; Bartoloni 2000 (con bibl. prec.); Bartoloni et 

alii 2001b; Bartoloni 2004, p. 245; Acconcia – Merlo – Ten Kortenaar 2005; 

Biancifiori - Gabbrielli - Neri 2005; Magliaro - Merlo 2005; Ten Kortenaar – 

Neri – Nizzo 2006; Zifferero 2006, p. 406; Bartoloni 2007, pp. 53-55; Ten 

Kortenaar et alii 2007; Bartoloni 2011a, p. 234; Milletti - Biagi 2013. 

 

 

ID 146 

Nome convenzionale  PINETA DEL CASONE - AREA CENTRO VELICO 

Toponimo Pineta del Casone, Il Casone 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino  
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Geografia e posizione Pianura. Nel tratto della Pineta del Casone (alle spalle dell'omonima spiaggia) 

posto in prossimità del Centro Velico Piombinese, sulla riva destra del Fosso di 

Valgranita (o Fosso delle Fociarelle), nella parte centrale del Golfo di Baratti. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: scavo estensivo (saggio 6), Università degli Studi di Milano (C. 

Chiaramonte Treré e G. Baratti), settembre-ottobre 2009. 

Scavi clandestini.  

Cronologia PF  

Bibliografia Mordeglia - La Terra 2011. 

 

 

ID 147 

Nome convenzionale  PODERE CASONE 

Toponimo IGM Tombe etrusche. Altro toponimo: Podere Casone 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Pianura. Nell'area a debole pendenza verso il mare ubicata nella parte centro-

meridionale del Golfo di Baratti, in particolare a S della strada comunale 

Piombino-Populonia, ad E del Poggio della Porcareccia, a N dell'area del 

Podere San Cerbone e a meno di 100 m dall'attuale linea di costa. L'area rientra 

nella c.d. "necropoli monumentale" di Populonia attualmente visitabile. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: A. Minto, 1924-1925. 

Cronologia PFII 

Bibliografia Minto 1925, pp. 348-349; Minto 1943, p. 313; Fedeli 1983, pp. 79-94, 220, n. 

80a-b; Bartoloni 1991; Menichetti 1992b, p. 452, n. 12.1; Fedeli 1993c; 

Bartoloni 2000, pp. 20-21; Bartoloni 2004, p. 244; Zifferero 2006, pp. 402, 

406; Bartoloni 2007, p. 53; Bartoloni 2011a, p. 234. 

 

 

ID 148 

Nome convenzionale  PODERE SAN CERBONE 

Toponimo IGM Podere S. Cerbone 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Pianura. Nell'area a debole pendenza verso il mare ubicata nella parte centro-

meridionale del Golfo di Baratti, in particolare a S della strada comunale 

Piombino-Populonia (precisamente alle spalle del Podere Casone, nella parte 

più meridionale del Podere San Cerbone), ad E del Poggio della Porcareccia e a 

200 m circa dall'attuale linea di costa. L'area rientra nella c.d. "necropoli 

monumentale" di Populonia attualmente visitabile. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: L.A. Milani e A. Minto, 1908-successivi, nella zona compresa fra la 

tomba a tumulo "dei Carri" e quella "dei Letti Funebri" della necropoli etrusca. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Milani 1908, pp. 211-214; Minto 1914, p. 445; Minto 1922, pp. 17-23; Minto 

1943, pp. 61, 67, 309-310; Fedeli 1983, pp. 79-94, 256-259, n. 142a, c-d (con 

bibl. prec.); Bartoloni 1991; Menichetti 1992b, pp. 459-460, n. 21.2; Fedeli 

1993c; Bartoloni 2000, pp. 20-21 (con bibl. prec.); Zifferero 2006, pp. 402, 

406; Bartoloni 2007, p. 53; Bartoloni 2011a. 

 

 

ID 149 

Nome convenzionale  POGGIO DEL MOLINO  

Toponimo IGM Villa del Barone De Stefano. Altro toponimo: Poggio del Molino (il 

poggio, ubicato a N del Golfo di Baratti, non va confuso con l'omonimo Poggio 

del Molino - detto anche Poggio del Telegrafo - che fa parte dell'Acropoli di 

Populonia) 
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Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 119 III SO, Palmentello  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sui versanti meridionale e orientale a debole pendenza di un 

piccolo rilievo in località Villa del Barone De Stefano, posto a 150 m circa dal 

mare e 1 km circa a N dell'imboccatura settentrionale del Golfo di Baratti.  

Tipo di evidenza Area abitativa; area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (M. Ceccanti e A. Romualdi), 1981, 1985-1987, 1989, fino al 

1997. 

Ricerche di superficie: A. Galiberti, decenni centrali del XX sec.; Associazione 

Archeologica Piombinese (F. Fedeli e altri membri), 1976-1977. 

Cronologia BF1-2; BF3 

Bibliografia Fedeli 1981; Ceccanti 1982; Fedeli 1983, pp. 67-74 e 403-405, n. 297-299; 

Fedeli 1989; Fedeli 1991; Fedeli 1992; Fedeli 1993b, pp. 63, 68-69, 71-73; 

Fedeli - Franchi - Pallecchi 1996a; Fedeli 1997, pp. 129-134 (Poggio del 

Molino - Piombino - LI) (con bibl. prec.); Bartoloni 2007, pp. 46-47; Bartoloni 

2011a, p. 231.  

 

 

ID 150 

Nome convenzionale  POGGIO DEL TELEGRAFO (O POGGIO DEL MOLINO) - 

VERSANTE NORD-OCCIDENTALE 

Toponimo Poggio del Telegrafo, Poggio del Molino (il poggio, che fa parte dell'Acropoli 

di Populonia, è noto con la duplice denominazione "del Telegrafo" e "del 

Molino" e non va confuso con l'omonimo Poggio del Molino ubicato a N del 

Golfo di Baratti) 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM   F° 127 IV NO, Piombino    

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul ripido versante nord-occidentale del Poggio del Telegrafo 

rivolto a strapiombo verso il mare: il nucleo principale della necropoli è ubicato 

nella parte mediano-inferiore del pendio antistante Punta Saltacavallo, ad una 

quota oscillante intorno ai 60 m s.l.m. sottostante al tracciato della strada dei 

Cavalleggeri; una tomba isolata è ubicata ad una quota superiore, a circa 125 m 

s.l.m., ad W dell'attuale cimitero di Populonia. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: Università degli Studi di Pisa (P.E. Arias) in collaborazione con 

l'Associazione Archeologica Piombinese, 1972. 

Ricerche di superficie: Associazione Archeologica Piombinese (F. Fedeli e altri 

membri), 1971 (individuazione della necropoli). 

Scavi clandestini. 

Cronologia PFIB; PFIIA 

Bibliografia Arias 1973; Fedeli 1983, pp. 79-94 e 335-336, n. 200a; Fedeli 1985; Bartoloni 

1991; Menichetti 1992b, p. 463, n. 31.4; Fedeli 1993c; Bartoloni 2000; Fedeli 

2000 (con bibl. prec.); De Castro et alii 2005, pp. 20-21; Zifferero 2006, pp. 

402-403, 407-408; Bartoloni 2007, p. 52; Bartoloni 2011a, p. 234. 

 

 

ID 151 

Nome convenzionale  POGGIO DEL TELEGRAFO (O POGGIO DEL MOLINO) - 

VERSANTE NORD-OCCIDENTALE - VALVA DI FUSIONE 

Toponimo Poggio del Telegrafo, Poggio del Molino (il poggio, che fa parte dell'Acropoli 

di Populonia, è noto con la duplice denominazione "del Telegrafo" e "del 

Molino" e non va confuso con l'omonimo Poggio del Molino ubicato a N del 

Golfo di Baratti) 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante nord-occidentale del Poggio del Telegrafo, ad 

una quota compresa tra 140 e 150 m s.l.m. (ad una quota più alta della 
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necropoli del PF ubicata sullo stesso versante del rilievo). 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo produttivo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: Associazione Archeologica Piombinese (F. Fedeli), 

1972. 

Cronologia PFII 

Bibliografia Fedeli 1984b; Fedeli 1993c, p. 85; Bartoloni 2004, p. 46; Acconcia - Milletti - 

Pitzalis 2007, p. 59; Bartoloni 2007, p. 49, nota 27; Acconcia - Milletti 2009, 

pp. 142-143. 

 

 

ID 152 

Nome convenzionale  POGGIO DEL TELEGRAFO (O POGGIO DEL MOLINO) - 

VERSANTE NORD-ORIENTALE (POP) 

Toponimo Poggio del Telegrafo, Poggio del Molino (il poggio, che fa parte dell'Acropoli 

di Populonia, è noto con la duplice denominazione "del Telegrafo" e "del 

Molino" e non va confuso con l'omonimo Poggio del Molino ubicato a N del 

Golfo di Baratti) 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla parte superiore del versante nord-orientale del Poggio 

del Telegrafo. 

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: Seconda Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica dell'Università 

di Roma "La Sapienza" (G. Bartoloni) in collaborazione con la SBAT (A. 

Camilli), 2003-2004 (preceduto da un saggio nel 2002), 2007-in corso. 

Cronologia PFI; PFII  

Bibliografia Calvani et alii 2005; Acconcia et alii 2006b; Acconcia - Milletti - Pitzalis 2007; 

Milletti et alii 2010; Pitzalis et alii 2011; Bartoloni et alii 2013.  

 

 

ID 153 

Nome convenzionale  POGGIO DEL TELEGRAFO (O DEL MOLINO) - VERSANTE 

OCCIDENTALE 

Toponimo Poggio del Telegrafo, Poggio del Molino (il poggio, che fa parte dell'Acropoli 

di Populonia, è noto con la duplice denominazione "del Telegrafo" e "del 

Molino" e non va confuso con l'omonimo Poggio del Molino ubicato a N del 

Golfo di Baratti) 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla parte superiore del versante occidentale del Poggio del 

Telegrafo, nella fascia intermedia tra la sommità del rilievo e il salto di quota 

dei 175-180 m s.l.m. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: Cattedra di Archeologia dei Paesaggi dell'Università 

degli Studi di Siena (F. Cambi e M. Aprosio), 1999-2000. 

Cronologia PF 

Bibliografia Aprosio 2002; Bartoloni 2004, p. 246; Bartoloni 2007, p. 49, nota 27; Bartoloni 

2011a, p. 232; Cambi - Acconcia 2011, p. 257. 

 

 

ID 154 

Nome convenzionale  POGGIO DEL TELEGRAFO (O POGGIO DEL MOLINO) - 

VERSANTE SUD-ORIENTALE (PDT) 

Toponimo Poggio del Telegrafo, Poggio del Molino (il poggio, che fa parte dell'Acropoli 

di Populonia, è noto con la duplice denominazione "del Telegrafo" e "del 

Molino" e non va confuso con l'omonimo Poggio del Molino ubicato a N del 

Golfo di Baratti) 

Comune Piombino 
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Provincia Livorno 

Rif. IGM   F° 127 IV NO, Piombino    

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla parte superiore del versante sud-orientale del Poggio 

del Telegrafo.  

Tipo di evidenza Area abitativa 

Modalità di rinvenimento Scavo: Seconda Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica dell'Università 

di Roma "La Sapienza" (G. Bartoloni) in collaborazione con la SBAT (A. 

Camilli), 2003-2006. 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia De Castro et alii 2005; Acconcia et alii 2006a; Acconcia - Bartoloni 2007; 

Acconcia - Milletti - Pitzalis 2007; Biancifiori 2010; Bartoloni 2011b. 

 

 

ID 155 

Nome convenzionale  POGGIO DELLA PORCARECCIA 

Toponimo IGM: Podere Scavi. Altro toponimo: Poggio della Porcareccia 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sul versante settentrionale (ad una quota di 22,5 m s.l.m. 

circa) di un modesto rilievo ubicato nella parte centro-meridionale del Golfo di 

Baratti, in particolare a S della strada comunale Piombino-Populonia, a 200 m 

circa dall'attuale linea di costa e immediatamente a N-E del promontorio di 

Populonia e del Poggio della Guardiola. L'area rientra nella c.d. "necropoli 

monumentale" di Populonia attualmente visitabile. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT, estate 1977. 

Ricerche di superficie: marzo 1976 (prima individuazione), marzo 1976 - 

gennaio 1977 (successivi sopralluoghi e rinvenimenti).  

Cronologia PFI  

Bibliografia Fedeli 1983, pp. 79-94 e 274, n. 153; Bartoloni 1991, p. 10; Menichetti 1992b, 

pp. 455-456, n. 20.2; Fedeli 1993c; Bartoloni 2000, pp. 20-21; Zifferero 2006, 

pp. 402, 406; Bartoloni 2007, p. 53; Bartoloni 2011a, p. 234. 

 

 

ID 156 

Nome convenzionale  PUNTA DELLE PIANACCE 

Toponimo IGM Punta delle Pianacce  

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella parte più bassa del versante nord-orientale del 

promontorio di Populonia, in corrispondenza della Punta delle Pianacce, a 

quota 50 m s.l.m. 

Tipo di evidenza Strutture; area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: Università degli Studi di Siena (L. Dallai), 2000 (UUTT 

134 e 135). 

Cronologia PF 

Bibliografia Shepherd - Dallai 2002, p. 200; Botarelli - Dallai 2003, p. 247; De Castro et alii 

2005, p. 21 e fig. 1; Acconcia - Milletti - Pitzalis 2007, p. 59 e fig. 1; Bartoloni 

2007, p. 52; Bartoloni 2011a, pp. 232-233; Cambi - Acconcia 2011, p. 257 e 

fig. 2g. 

 

 

ID 157 

Nome convenzionale  SELLA TRA POGGIO DEL TELEGRAFO E POGGIO DEL 

CASTELLO 

Toponimo --- 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 



332 

 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino 

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella sella che congiunge il Poggio del Telegrafo con il 

Poggio del Castello. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: SBAT (A. Romualdi), 1984-2000 (materiali in giacitura secondaria 

negli scavi del complesso monumentale). 

Ricerche di superficie: durante i lavori di sbancamento finalizzati alla 

realizzazione del campo sportivo, sul lato sinistro della strada di accesso a 

Populonia, 1974. 

Cronologia PF 

Bibliografia Fedeli 1983, pp. 338-340, n. 202 e fig. 305; Menichetti 1992b, p. 464, n. 31.9; 

Fedeli 1993c, pp. 77-78 e fig. 51; Romualdi 2002, p. 12; Bartoloni 2004, pp. 

246-247; De Castro et alii 2005, p. 21; Acconcia - Milletti - Pitzalis 2007, p. 

59; Bartoloni 2007, p. 49, nota 27. 

 

 

ID 158 

Nome convenzionale  SPIAGGIA ANTISTANTE IL POGGIO DELLE GRANATE 

Toponimo IGM Villini di Baratti 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino  

Geografia e posizione Spiaggia. A ridosso dell'attuale tratto di spiaggia situato alle pendici occidentali 

del Poggio delle Granate, all'estremità settentrionale del Golfo di Baratti, a 650 

m circa dal Fosso della Focecchiola e a 30 m circa dalla linea di costa. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: Associazione Archeologica Piombinese (F. Fedeli e altri 

membri), 1977-1989.  

Cronologia BF  

Bibliografia Fedeli 1983, pp. 72 e 393, n. 283; Fedeli 1993b, pp. 64, 69; Fedeli 1993c, pp. 

78-79; Fedeli 1997, pp. 127-128 (Golfo di Baratti - Piombino - LI: pendici di 

Poggio alle Granate); Bartoloni 2004, p. 242; Bartoloni 2007, p. 47, nota 14; 

Bartoloni 2011a, p. 232. 

 

 

ID 159 

Nome convenzionale  SPIAGGIA ANTISTANTE LA PINETA DEL CASONE - AREA 

CENTRO VELICO 

Toponimo Pineta del Casone, Il Casone 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino  

Geografia e posizione Spiaggia. Nel tratto dell'attuale spiaggia antistante la Pineta del Casone situato 

in prossimità dell'accesso del Centro Velico Piombinese, sulla riva destra del 

Fosso di Valgranita (o Fosso delle Fociarelle) e a 50 m circa dalla sua foce, 

nella parte centrale del Golfo di Baratti. Le evidenze occupano l'intera 

profondità della spiaggia, dalla battigia alla bassa falesia protetta dalle tamerici.  

Tipo di evidenza Area produttiva 

Modalità di rinvenimento Scavo: Associazione Archeologica Piombinese (F. Fedeli e altri membri), 

1983-1984; scavo di emergenza in seguito ad una violenta mareggiata, SBAT, 

luglio 2008, nel tratto di spiaggia posto poco ad E dello scavo di F. Fedeli; 

scavo estensivo (saggio 1), Università degli Studi di Milano (C. Chiaramonte 

Treré e G. Baratti), settembre 2008 e settembre-ottobre 2009, a partire dalle 

evidenze messe in luce dalla suddetta mareggiata. 

Scavi clandestini.  

Ricerche di superficie: prima individuazione del sito in conseguenza dell'azione 

erosiva delle onde marine, 1970; sopralluoghi, anni successivi; affioramento di 

due muri paralleli in seguito ad una mareggiata, 1978. 

Cronologia BF3 

Bibliografia Fedeli - Galiberti 1979, pp. 166-183, 205-211; Fedeli 1983, pp. 67-74 e 360-
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361, nn. 231c e 231e; Menichetti 1992b, p. 452, n. 11; Fedeli 1993b, pp. 62, 

64; Fedeli 1997, p. 127 (Golfo di Baratti - Piombino - LI: spiaggia antistante la 

pineta del Casone); Baratti 2010; Chiaramonte Treré 2010, pp. 218-227; 

Mordeglia - La Terra 2011. 

 

 

ID 160 

Nome convenzionale  SPIAGGIA TRA LA FONTE SAN CERBONE E IL CASONE 

Toponimo IGM assente. Altri toponimi: Fonte San Cerbone, Fontanile San Cerbone, 

località Casone, Il Casone 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 127 IV NO, Piombino   

Geografia e posizione Spiaggia. Nel tratto dell'attuale spiaggia in località Casone, compresa tra la 

Fonte San Cerbone (a W) e l'edificio denominato Il Casone (ad E), nella parte 

centro-meridionale del Golfo di Baratti. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: F. Fedeli, a più riprese negli anni '70-'80 del XX sec., in 

seguito all'attività erosiva delle onde marine (materiali del PF affioranti in 

superficie). 

Cronologia PFI; PFII 

Bibliografia Fedeli 1983, pp. 79-94, 358, n. 228; Menichetti 1992b, p. 454, n. 14.2. 

 

 

ID 161 

Nome convenzionale  VILLA DEL BARONE 

Toponimo --- 

Comune Piombino 

Provincia Livorno 

Rif. IGM  F° 119 III SO, Palmentello 

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità e su parte del versante orientale di un piccolo 

poggio, ubicato tra il rilievo in località Villa del Barone De Stefano (500 m a 

N-E) e il Poggio San Leonardo (300 m a S-W), posto a 50 m circa dal mare e 

800 m circa a N dell'imboccatura settentrionale del Golfo di Baratti. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo funerario 

Modalità di rinvenimento Ricerche di superficie: A. Galiberti, 1960; F. Bagnoli, 1967; Associazione 

Archeologica Piombinese (F. Fedeli e altri membri), 1969-anni '90 del XX 

sec. 

Cronologia BF1-2; BF3  

Bibliografia Fugazzola Delpino 1976, p. 281; Bergonzi - Cateni 1979, p. 251; Fedeli 1983, 

pp. 67-74 e 397, n. 293; Fedeli 1993b, pp. 69, 75-76; Fedeli - Franchi - 

Pallecchi 1996b; Fedeli 1997, pp. 169-171 (Villa del Barone - Piombino - LI); 

Fedeli 2005; Bartoloni 2007, p. 46; Bartoloni 2011a, pp. 231-232. 

 

 

 

VOLTERRA (Comune di Volterra - Provincia di Pisa) 
 

ID 162 

Nome convenzionale  BADIA 

Toponimo IGM Badia 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un poggio (quota 440 m. s.l.m.) posto 150 

m circa a N-W della collina di Volterra, in particolare a N del Piano della 

Guerruccia e ad esso collegato da una sella; l'area è ubicata immediatamente ad 

E della voragine delle "Balze di San Giusto" e continuamente esposta al 

fenomeno franoso. 

Tipo di evidenza Tomba isolata 
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Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: nel corso di lavori agricoli nel terreno di proprietà del 

sig. G. Maino, 1885 ("tomba 1885 di Badia" a incinerazione entro cassetta 

litica quadrangolare), 20 m circa a N-W della Badia dei Camaldolesi. 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Montelius 1895-1904, cc. 793-795; Ghirardini 1898, cc. 101-111, fig. 1-3; 

Fiumi 1961, pp. 253-254; Volpi 1992, p. 187, n. 1 (con bibl. prec.); Cateni - 

Maggiani 1997, p. 59; Cateni 1998d; Maggiani 2007, pp. 50-51; Camporeale 

2009; Nascimbene 2009; Rosselli 2009, p. 302; Maggiani 2010, p. 39; 

Acconcia 2012, pp. 152-153, 160-161. 

 

 

ID 163 

Nome convenzionale  LE RIPAIE 

Toponimo Località Le Ripaie, quartiere Cappuccini 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Nella parte bassa del versante sud-orientale della collina di 

Volterra, 200 m circa a S-E dell'abitato delle Ripaie e ad una quota leggermente 

inferiore, nell'area dell'attuale Stadio Comunale "Le Ripaie" nel quartiere 

Cappuccini di Volterra. 

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: di emergenza nel corso dei lavori di regolarizzazione del pendio per la 

costruzione dello stadio comunale, SBAT (E. Fiumi), primavera 1969-aprile 

1970 (tombe e materiali ceramici e metallici privi di contesto). 

Cronologia BF3?; PFI; PFII 

Bibliografia Fiumi 1976, pp. 80-84; Cateni 1981; Cateni 1985; Volpi 1992, p. 196, n. 48.1; 

Cateni 1997, pp. 181-185; Cateni - Maggiani 1997, pp. 49-53; Bonamici 

2003b, p. 520; Bonamici - Pistolesi 2003b, p. 174, 184; Cateni 2007, p. 41; 

Maggiani 2007, pp. 49-51; Rosselli 2007; Bonamici 2009, p. 233; Camporeale 

2009; Delpino 2009; Maggiani 2009, pp. 28-31; Nascimbene 2009; Rosselli 

2009; Bonamici 2010, pp. 62-63; Maggiani 2010, pp. 37-40; Acconcia 2012, 

pp. 152-153, 160-161. 

 

 

ID 164 

Nome convenzionale  MONTEBRADONI 

Toponimo IGM Montebradoni 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un poggio (quota 440 m. s.l.m.) posto 150 

m circa a N-W della collina di Volterra, in particolare a N del Piano della 

Guerruccia e ad esso collegato da una sella; l'area è ubicata a N-E della Badia 

dei Camaldolesi. 

Tipo di evidenza Tomba isolata 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: sig. A. Manetti, 1875 ("tomba Manetti di Montebradoni" 

a incinerazione entro pozzetto), in un'area ubicata poco a N-E della Badia dei 

Camaldolesi. 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Chierici 1875; Chierici 1876; Undset 1885, pp. 38-39; Ghirardini 1898, c. 112; 

Fiumi 1961, pp. 253-254; Volpi 1992, p. 187, n. 1 (con bibl. prec.); Cateni - 

Maggiani 1997, p. 59; Cateni 1998c; Maggiani 2007, pp. 50-51; Nascimbene 

2007, p. 62; Camporeale 2009; Nascimbene 2009; Rosselli 2009, p. 302; 

Maggiani 2010, p. 39; Acconcia 2012, pp. 152-153, 160-161. 
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ID 165 

Nome convenzionale  PIANO DELLA GUERRUCCIA 

Toponimo Piano della Guerruccia 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Al margine occidentale del terrazzo che occupa 

l'estremità nord-occidentale della collina di Volterra, in un'area posta 

immediatamente ad E della voragine delle "Balze di San Giusto" e 

continuamente esposta al fenomeno franoso. Il terrazzo è noto come "Piano 

della Guerruccia" e, con una quota di 460 m s.l.m. è il più basso di quelli 

occupati anche dall'abitato antico di Volterra.  

Tipo di evidenza Area funeraria 

Modalità di rinvenimento Scavo: G. Ghirardini, 1896 (tombe Guerruccia 3 e 7 a incinerazione 

rispettivamente entro cassetta litica quadrangolare e pozzetto circolare, dal 

settore settentrionale della necropoli).  

Recupero occasionale: recupero fortunoso da parte di "raccoglitori locali" 

durante la frana delle Balze di San Giusto del 1895 e successivo acquisto di I. 

Cherici per il Museo Guarnacci di Volterra (tomba Guerruccia 2 a 

incinerazione entro pozzetto circolare, dal settore settentrionale della 

necropoli); acquisto di I. Cherici per il Museo Archeologico di Firenze (tomba 

Guerruccia XXIV a inumazione in fossa, dal settore settentrionale della 

necropoli). 

Scavi clandestini. 

Cronologia PFII 

Bibliografia Montelius 1895-1904, cc. 795-802; Ghirardini 1898; Randall-Mac Iver 1924, 

pp. 63-65; Minto 1930; Fiumi 1961, pp. 254-255; Volpi 1992, p. 187, n. 3.1 

(con bibl. prec.); Cateni - Maggiani 1997, pp. 57-72; Maggiani 2007, pp. 50-

51; Camporeale 2009; Rosselli 2009, p. 302; Maggiani 2010, p. 39; 

Nascimbene 2007; Nascimbene 2009; Bonamici 2010, p. 63; Acconcia 2012, 

pp. 152-153, 160-161; Nascimbene 2012 (con bibl. prec.). 

 

 

ID 166 

Nome convenzionale  PIANO DI CASTELLO (O ACROPOLI) - SETTORE OCCIDENTALE 

Toponimo Piano di Castello, Acropoli 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra   

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nel settore occidentale del terrazzo sommitale 

(Piano di Castello o Acropoli) del rilievo di Volterra, ad W della Fortezza 

Medicea e nell'area del santuario etrusco e romano. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: Università di Pisa (M. Cristofani), 1969-1971 (materiali in giacitura 

secondaria nell'area del santuario attribuiti al PFII); Università di Pisa (M. 

Bonamici), 1987-in corso (materiali in giacitura secondaria in varie zone del 

santuario, ma con particolare frequenza nella terra di riempimento dei podii dei 

due templi ellenistici, nei piani di calpestio che insistono direttamente sul 

banco roccioso e, soprattutto,  nella terra di riempimento di una grossa faglia 

naturale della roccia colmata per la messa in opera del più antico temenos 

dell'area sacra rimasto poi inglobato al di sotto del podio del tempio A). 

Cronologia BF1-2; BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Cristofani 1973; Volpi 1992, p. 195, n. 45.9 (con bibl. prec.); Bonamici - 

Pistolesi 1997; Bonamici 2003b, pp. 517-521; Bonamici - Pistolesi 2003a, pp. 

95-99; Bonamici - Pistolesi 2003b, pp. 174-191; Maggiani 2007, pp. 48-51; 

Bonamici 2009; Maggiani 2010, pp. 36-39; Acconcia 2012, pp. 152-153, 160-

161. 
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ID 167 

Nome convenzionale  POGGIO ALLE CROCI 

Toponimo IGM Poggio alle Croci 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra   

Geografia e posizione Rilievo collinare. Sulla sommità di un poggio (quota 536 m. s.l.m.) posto 500 

m circa ad E della collina di Volterra e ad essa collegato da una sella. 

Tipo di evidenza Tomba isolata 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: 1996 ("tomba del Guerriero di Poggio alle Croci", di cui 

è stato recuperato il corredo tombale ma non la struttura tombale). 

Cronologia PFIIB 

Bibliografia Cateni 1998a; Cateni 1998b; Maggiani 2007, pp. 48, 50-51; Camporeale 2009, 

pp. 71-74; Maggiani 2009, pp. 31-33; Nascimbene 2009; Bonamici 2010, pp. 

63-64; Maggiani 2010, p. 39; Acconcia 2012, pp. 152-153. 

 

 

ID 168 

Nome convenzionale  PORTA (O FONTE) SAN FELICE 

Toponimo Porta San Felice, Fonte San Felice 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra  

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Al margine sud-occidentale del terrazzo mediano 

della collina di Volterra, in prossimità della Porta San Felice delle mura 

medievali e dell'omonima Fonte medievale. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo; struttura abitativa? 

Modalità di rinvenimento Scavo: saggio effettuato nel corso di lavori di arredo urbano del pendio 

antistante la Porta e la Fonte di San Felice, 1980. 

Cronologia PFIB; PFII 

Bibliografia Cateni - Maggiani 1997, pp. 54-55; Bonamici - Pistolesi 2003b, pp. 283-184; 

Maggiani 2007, pp. 50-51; Rosselli 2009, pp. 301-302; Maggiani 2010, pp. 38-

39; Acconcia 2012, pp. 152-153, 160-161. 

 

 

ID 169 

Nome convenzionale  TEATRO DI VALLEBUONA 

Toponimo Località Vallebuona 

Comune Volterra 

Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra   

Geografia e posizione Rilievo collinare, pianoro. Nell'area centro-settentrionale della collina di 

Volterra, presso il Teatro romano in località Vallebuona, ubicato 280 m circa a 

N del Piano di Castello. 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Scavo: A. Carandini, 1987-1989 (frammenti ceramici rinvenuti soprattutto 

nello scarico di materiali posto alle spalle della summa cavea, probabilmente 

scivolati dal terrazzo mediano dell'altura, immediatamente soprastante al 

Teatro). 

Cronologia BF3; PFI; PFII 

Bibliografia Cateni - Maggiani 1997, pp. 49, 55; Carafa 2000, p. 144; Bonamici 2003b, p. 

520; Bonamici - Pistolesi 2003b, pp. 174-175, 183-184; Maggiani 2007, pp. 

48-51; Maggiani 2010, pp. 36-39; Acconcia 2012, pp. 152-153, 160-161. 

 

 

ID 170 

Nome convenzionale  VERSANTE SUD-ORIENTALE DELLA COLLINA DI VOLTERRA - 

TRA IL PIANO DI CASTELLO E LE RIPAIE 

Toponimo Località Le Ripaie 

Comune Volterra 
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Provincia Pisa 

Rif. IGM  F° 112 II SE, Volterra  

Geografia e posizione Rilievo collinare. Su un terrazzo a mezza costa del versante sud-orientale della 

collina di Volterra, ubicato 250 m circa a S del Piano di Castello e 200 m circa 

a N-W della necropoli delle Ripaie e compreso tra quota 464 e 468 s.l.m., in 

prossimità di una sorgente e di un breve corso d'acqua (il Botro). 

Tipo di evidenza Area di frammenti/materiali mobili di tipo abitativo 

Modalità di rinvenimento Recupero occasionale: ricercatore locale (G. Gavazzi), 1994 (frammenti 

ceramici raccolti in superficie in uno scarico di materiali). 

Cronologia BF3; PFI? 

Bibliografia Cateni 1997, pp. 159-160; Cateni - Maggiani 1997, pp. 44-48; Bonamici 

2003b, p. 520; Bonamici - Pistolesi 2003b, pp. 174-175; Cateni 2007, p. 41; 

Maggiani 2007, p. 48; Bonamici 2009, p. 235; Maggiani 2010, p. 36; Acconcia 

2012, pp. 152-153, 160-161. 
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ELENCO DEI COMPLESSI ARCHEOLOGICI 

ORDINATO PER NUMERO DI CATALOGO 

 
ID NOME CONVENZIONALE DEL COMPLESSO  (Comune, Provincia) 

1 Campetti - Area a nord-est di Porta Nord-Ovest   (Roma, RM) 

2 Campetti - Area tra Porta Nord-Ovest e Porta Caere  (Roma, RM) 

3 Campetti - Complesso archeologico della Villa romana  (Roma, RM) 

4 Casale del Fosso  (Roma, RM) 

5 Grotta Gramiccia  (Roma, RM) 

6 Isola Farnese   (Roma, RM) 

7 Isola Farnese - Pendici sud-orientali    (Roma, RM) 

8 Macchiagrande - Vignacce  (Roma, RM) 

9 Monte Campanile  (Roma, RM) 

10 Piano (o Quarto) di Comunità  (Roma, RM) 

11 Pianoro della Città di Veio  (Roma, RM) 

12 Pianoro di Piazza d'Armi  (Roma, RM) 

13 Piazza d'Armi - Pendici meridionali  (Roma, RM) 

14 Piazza d'Armi - Settore centro-settentrionale  (Roma, RM) 

15 Portonaccio  (Roma, RM) 

16 Pozzuolo  (Roma, RM) 

17 Quarto di Campetti  (Roma, RM) 

18 Quattro Fontanili  (Roma, RM) 

19 Vacchereccia  (Roma, RM) 

20 Valle La Fata  (Roma, RM) 

21 Banditaccia - Laghetto  (Cerveteri, RM) 

22 Banditaccia - Via degli Inferi  (Cerveteri, RM) 

23 Cava della Pozzolana  (Cerveteri, RM) 

24 Fosso del Manganello  (Cerveteri, RM) 

25 Macchia della Signora - Verso il Fosso della Maddalena  (Cerveteri, RM) 

26 Monte Abatone - Polledrara  (Cerveteri, RM) 

27 Pianoro dei Vignali  (Cerveteri, RM) 

28 Pianoro dei Vignali - Area del Cimitero Nuovo  (Cerveteri, RM) 

29 Pianoro dei Vignali - Sant'Antonio/Vigna Calabresi  (Cerveteri, RM) 

30 Pianoro dei Vignali - Vigna Parrocchiale  (Cerveteri, RM) 

31 Poggio dell'Asino  (Cerveteri, RM) 

32 Polledrara (Cerveteri)  (Cerveteri, RM) 

33 Ponte San Paolo  (Cerveteri, RM) 

34 Sorbo  (Cerveteri, RM) 

35 Valle della Mola  (Cerveteri, RM) 

36 Acquetta  (Tarquinia, VT) 

37 Castellina della Civita  (Tarquinia, VT) 

38 Castello di Corneto (o Santa Maria in Castello)   (Tarquinia, VT) 

39 Civitucola  (Tarquinia, VT) 

40 Le Bottine  (Tarquinia, VT) 

41 Le Rose  (Tarquinia, VT) 

42 Monterozzi - Acquetta  (Tarquinia, VT) 

43 Monterozzi - Arcatelle  (Tarquinia, VT) 

44 Monterozzi - Calvario  (Tarquinia, VT) 

45 Monterozzi - Doganaccia  (Tarquinia, VT) 

46 Monterozzi - Fontanaccia  (Tarquinia, VT) 

47 Monterozzi - Infernaccio  (Tarquinia, VT) 

48 Monterozzi - Villa Tarantola/Casale Ripa Gretta  (Tarquinia, VT) 

49 Morre della Civita  (Tarquinia, VT) 

50 Orsetto  (Tarquinia, VT) 

51 Pantanaccio  (Tarquinia, VT) 

52 Pantanaccio - Pendici Castellina   (Tarquinia, VT) 

53 Pian della Regina  (Tarquinia, VT) 
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54 Pian della Regina - Area del tempio dell'Ara della Regina   (Tarquinia, VT) 

55 Pian della Regina - Area di Porta Romanelli   (Tarquinia, VT) 

56 Pian della Regina - Custodia funeraria  (Tarquinia, VT) 

57 Pian della Regina - Giara delle Terme Tulliane  (Tarquinia, VT) 

58 Pian di Civita  (Tarquinia, VT) 

59 Pian di Civita - Area a ovest di Porta Romanelli  (Tarquinia, VT) 

60 Pian di Civita - Area sacra/complesso sacro-istituzionale  (Tarquinia, VT) 

61 Poggio Cretoncini  (Tarquinia, VT) 

62 Poggio Cretoncini - Quota I.G.M.I. 126  (Tarquinia, VT) 

63 Poggio Cretoncini - Settore centrale  (Tarquinia, VT) 

64 Poggio Cretoncini - Settore nord-occidentale  (Tarquinia, VT) 

65 Poggio Cretoncini - Settore occidentale  (Tarquinia, VT) 

66 Poggio Cretoncini - Settore sud-occidentale  (Tarquinia, VT) 

67 Poggio della Sorgente  (Tarquinia, VT) 

68 Poggio dell'Impiccato  (Tarquinia, VT) 

69 Poggio Gallinaro  (Tarquinia, VT) 

70 Poggio Quarto degli Archi I e Casco della Donna  (Tarquinia, VT) 

71 Poggio Quarto degli Archi II  (Tarquinia, VT) 

72 Poggio Selciatello  (Tarquinia, VT) 

73 Poggio Sopra Selciatello  (Tarquinia, VT) 

74 Saline  (Tarquinia, VT) 

75 San Savino  (Tarquinia, VT) 

76 Urna e askòs della collezione Bruschi  (Tarquinia, VT) 

77 Villa Bruschi-Falgari  (Tarquinia, VT) 

78 Acropoli - pendici meridionali Area I  (Montalto di Castro, VT) 

79 Acropoli - pendici settentrionali  (Montalto di Castro, VT) 

80 Area a nord-ovest di Pozzatella  (Montalto di Castro, VT) 

81 Area a sud di Porta Ovest   (Montalto di Castro, VT) 

82 Campomorto  (Montalto di Castro, VT) 

83 Cantina  (Montalto di Castro, VT) 

84 L'Osteria  (Montalto di Castro, VT) 

85 Marrucatello  (Montalto di Castro, VT) 

86 Pian di Maggio  (Montalto di Castro, VT) 

87 Pianoro della Città  (Montalto di Castro, VT) 

88 Pianoro di Pozzatella  (Montalto di Castro, VT) 

89 Poggio Maremma  (Montalto di Castro, VT) 

90 Puntone dei Muracci  (Montalto di Castro, VT) 

91 Tamariceto  (Montalto di Castro, VT) 

92 Cuccumella  (Canino, VT) 

93 Mandrione di Cavalupo  (Canino, VT) 

94 Polledrara (Vulci)  (Canino, VT) 

95 Ponte Rotto  (Canino, VT) 

96 Area del tempio del Belvedere  (Orvieto, TR) 

97 Cannicella  (Orvieto, TR) 

98 Chiesa di Sant'Andrea  (Orvieto, TR) 

99 Crocifisso del Tufo  (Orvieto, TR) 

100 Incannellato  (Orvieto, TR) 

101 Palazzo del Capitano del Popolo  (Orvieto, TR) 

102 Pescara  (Orvieto, TR) 

103 Piazza Marconi o Monastero di San Paolo  (Orvieto, TR) 

104 Pozzo di San Patrizio  (Orvieto, TR) 

105 Riorso  (Orvieto, TR) 

106 Rupe di Orvieto - Versante sud-occidentale  (Orvieto, TR) 

107 Surripa  (Orvieto, TR) 

108 Tra Porta Maggiore e Porta Romana - Foro Boario  (Orvieto, TR) 

109 Vasi biconici del Museo Archeologico di Firenze  (Orvieto, TR) 

110 Colle Baroncio  (Castiglione della Pescaia, GR) 

111 Costia delle Dupiane  (Castiglione della Pescaia, GR) 

112 Poggio al Bello  (Castiglione della Pescaia, GR) 
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113 Poggio alla Guardia  (Castiglione della Pescaia, GR) 

114 Poggio alle Birbe  (Castiglione della Pescaia, GR) 

115 Poggio Belvedere  (Castiglione della Pescaia, GR) 

116 Asso di Picche  (Chiusi, SI) 

117 Casa Mordivucci  (Chiusi, SI) 

118 Goluzzo - Ripostiglio  (Chiusi, SI) 

119 I Forti  (Chiusi, SI) 

120 La Collina  (Chiusi, SI) 

121 La Fornace-Marcianella  (Chiusi, SI) 

122 La Rocca Paolozzi (o Mura Sillane)  (Chiusi, SI) 

123 Monte San Paolo (o Il Monte)  (Chiusi, SI) 

124 Monte San Paolo (o Il Monte) - Margine occidentale  (Chiusi, SI) 

125 Montevenere  (Chiusi, SI) 

126 Montevenere - Versante occidentale  (Chiusi, SI) 

127 Museo Archeologico Nazionale di Chiusi  (Chiusi, SI) 

128 Orto Vescovile  (Chiusi, SI) 

129 Ospedale Vecchio  (Chiusi, SI) 

130 Palazzo delle Logge  (Chiusi, SI) 

131 Palazzuolo  (Chiusi, SI) 

132 Petriolo  (Chiusi, SI) 

133 Pianoro Palazzina-San Giovanni  (Chiusi, SI) 

134 Podere Capanne  (Chiusi, SI) 

135 Podere Pilella  (Chiusi, SI) 

136 Poggio Renzo  (Chiusi, SI) 

137 Ponte Rovescio  (Chiusi, SI) 

138 Tiro a Segno  (Chiusi, SI) 

139 Violella  (Chiusi, SI) 

140 Buca (o Buche) delle Fate  (Piombino, LI) 

141 Falda della Guardiola - Ripostiglio  (Piombino, LI) 

142 Fosso dei Lavatoi  (Piombino, LI) 

143 
Località Ficaccio - Spiaggia tra la Chiesa di San Cerbone e 

la Fonte San Cerbone 

 
(Piombino, LI) 

144 Località Fonte San Cerbone - Spiaggia  (Piombino, LI) 

145 Piano e Poggio delle Granate  (Piombino, LI) 

146 Pineta del Casone - Area Centro Velico  (Piombino, LI) 

147 Podere Casone  (Piombino, LI) 

148 Podere San Cerbone  (Piombino, LI) 

149 Poggio del Molino  (Piombino, LI) 

150 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

nord-occidentale 

 
(Piombino, LI) 

151 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

nord-occidentale - Valva di fusione 

 
(Piombino, LI) 

152 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

nord-orientale (POP) 

 
(Piombino, LI) 

153 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

occidentale 

 
(Piombino, LI) 

154 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

sud-orientale (PdT) 

 
(Piombino, LI) 

155 Poggio della Porcareccia  (Piombino, LI) 

156 Punta delle Pianacce  (Piombino, LI) 

157 Sella tra Poggio del Telegrafo e Poggio del Castello  (Piombino, LI) 

158 Spiaggia antistante il Poggio delle Granate  (Piombino, LI) 

159 
Spiaggia antistante la Pineta del Casone - Area Centro 

Velico 

 
(Piombino, LI) 

160 Spiaggia tra la Fonte San Cerbone e Il Casone  (Piombino, LI) 

161 Villa del Barone  (Piombino, LI) 

162 Badia  (Volterra, PI) 

163 Le Ripaie  (Volterra, PI) 

164 Montebradoni  (Volterra, PI) 
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165 Piano della Guerruccia  (Volterra, PI) 

166 Piano di Castello (o Acropoli) - Settore occidentale   (Volterra, PI) 

167 Poggio alle Croci  (Volterra, PI) 

168 Porta (o Fonte) San Felice  (Volterra, PI) 

169 Teatro di Vallebuona  (Volterra, PI) 

170 
Versante sud-orientale della collina di Volterra - Tra il 

Piano di Castello e Le Ripaie 

 
(Volterra, PI) 

 



343 

 

 

ELENCO DEI COMPLESSI ARCHEOLOGICI 

ORDINATO ALFABETICAMENTE 

 
ID NOME CONVENZIONALE DEL COMPLESSO  (Comune, Provincia) 

36 Acquetta  (Tarquinia, VT) 

78 Acropoli - pendici meridionali Area I  (Montalto di Castro, VT) 

79 Acropoli - pendici settentrionali  (Montalto di Castro, VT) 

80 Area a nord-ovest di Pozzatella  (Montalto di Castro, VT) 

81 Area a sud di Porta Ovest   (Montalto di Castro, VT) 

96 Area del tempio del Belvedere  (Orvieto, TR) 

116 Asso di Picche  (Chiusi, SI) 

162 Badia  (Volterra, PI) 

21 Banditaccia - Laghetto  (Cerveteri, RM) 

22 Banditaccia - Via degli Inferi  (Cerveteri, RM) 

140 Buca (o Buche) delle Fate  (Piombino, LI) 

1 Campetti - Area a nord-est di Porta Nord-Ovest   (Roma, RM) 

2 Campetti - Area tra Porta Nord-Ovest e Porta Caere  (Roma, RM) 

3 Campetti - Complesso archeologico della Villa romana  (Roma, RM) 

82 Campomorto  (Montalto di Castro, VT) 

97 Cannicella  (Orvieto, TR) 

83 Cantina  (Montalto di Castro, VT) 

117 Casa Mordivucci  (Chiusi, SI) 

4 Casale del Fosso  (Roma, RM) 

37 Castellina della Civita  (Tarquinia, VT) 

38 Castello di Corneto (o Santa Maria in Castello)   (Tarquinia, VT) 

23 Cava della Pozzolana  (Cerveteri, RM) 

98 Chiesa di Sant'Andrea  (Orvieto, TR) 

39 Civitucola  (Tarquinia, VT) 

110 Colle Baroncio  (Castiglione della Pescaia, GR) 

111 Costia delle Dupiane  (Castiglione della Pescaia, GR) 

99 Crocifisso del Tufo  (Orvieto, TR) 

92 Cuccumella  (Canino, VT) 

141 Falda della Guardiola - Ripostiglio  (Piombino, LI) 

142 Fosso dei Lavatoi  (Piombino, LI) 

24 Fosso del Manganello  (Cerveteri, RM) 

118 Goluzzo - Ripostiglio  (Chiusi, SI) 

5 Grotta Gramiccia  (Roma, RM) 

119 I Forti  (Chiusi, SI) 

100 Incannellato  (Orvieto, TR) 

6 Isola Farnese   (Roma, RM) 

7 Isola Farnese - Pendici sud-orientali    (Roma, RM) 

120 La Collina  (Chiusi, SI) 

121 La Fornace-Marcianella  (Chiusi, SI) 

122 La Rocca Paolozzi (o Mura Sillane)  (Chiusi, SI) 

40 Le Bottine  (Tarquinia, VT) 

163 Le Ripaie  (Volterra, PI) 

41 Le Rose  (Tarquinia, VT) 

143 
Località Ficaccio - Spiaggia tra la Chiesa di San Cerbone e 

la Fonte San Cerbone 

 
(Piombino, LI) 

144 Località Fonte San Cerbone - Spiaggia  (Piombino, LI) 

84 L'Osteria  (Montalto di Castro, VT) 

25 Macchia della Signora - Verso il Fosso della Maddalena  (Cerveteri, RM) 

8 Macchiagrande - Vignacce  (Roma, RM) 

93 Mandrione di Cavalupo  (Canino, VT) 

85 Marrucatello  (Montalto di Castro, VT) 

26 Monte Abatone - Polledrara  (Cerveteri, RM) 

9 Monte Campanile  (Roma, RM) 
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123 Monte San Paolo (o Il Monte)  (Chiusi, SI) 

124 Monte San Paolo (o Il Monte) - Margine occidentale  (Chiusi, SI) 

164 Montebradoni  (Volterra, PI) 

42 Monterozzi - Acquetta  (Tarquinia, VT) 

43 Monterozzi - Arcatelle  (Tarquinia, VT) 

44 Monterozzi - Calvario  (Tarquinia, VT) 

45 Monterozzi - Doganaccia  (Tarquinia, VT) 

46 Monterozzi - Fontanaccia  (Tarquinia, VT) 

47 Monterozzi - Infernaccio  (Tarquinia, VT) 

48 Monterozzi - Villa Tarantola/Casale Ripa Gretta  (Tarquinia, VT) 

125 Montevenere  (Chiusi, SI) 

126 Montevenere - Versante occidentale  (Chiusi, SI) 

49 Morre della Civita  (Tarquinia, VT) 

127 Museo Archeologico Nazionale di Chiusi  (Chiusi, SI) 

50 Orsetto  (Tarquinia, VT) 

128 Orto Vescovile  (Chiusi, SI) 

129 Ospedale Vecchio  (Chiusi, SI) 

101 Palazzo del Capitano del Popolo  (Orvieto, TR) 

130 Palazzo delle Logge  (Chiusi, SI) 

131 Palazzuolo  (Chiusi, SI) 

51 Pantanaccio  (Tarquinia, VT) 

52 Pantanaccio - Pendici Castellina   (Tarquinia, VT) 

102 Pescara  (Orvieto, TR) 

132 Petriolo  (Chiusi, SI) 

53 Pian della Regina  (Tarquinia, VT) 

54 Pian della Regina - Area del tempio dell'Ara della Regina   (Tarquinia, VT) 

55 Pian della Regina - Area di Porta Romanelli   (Tarquinia, VT) 

56 Pian della Regina - Custodia funeraria  (Tarquinia, VT) 

57 Pian della Regina - Giara delle Terme Tulliane  (Tarquinia, VT) 

58 Pian di Civita  (Tarquinia, VT) 

59 Pian di Civita - Area a ovest di Porta Romanelli  (Tarquinia, VT) 

60 Pian di Civita - Area sacra/complesso sacro-istituzionale  (Tarquinia, VT) 

86 Pian di Maggio  (Montalto di Castro, VT) 

10 Piano (o Quarto) di Comunità  (Roma, RM) 

165 Piano della Guerruccia  (Volterra, PI) 

166 Piano di Castello (o Acropoli) - Settore occidentale   (Volterra, PI) 

145 Piano e Poggio delle Granate  (Piombino, LI) 

27 Pianoro dei Vignali  (Cerveteri, RM) 

28 Pianoro dei Vignali - Area del Cimitero Nuovo  (Cerveteri, RM) 

29 Pianoro dei Vignali - Sant'Antonio/Vigna Calabresi  (Cerveteri, RM) 

30 Pianoro dei Vignali - Vigna Parrocchiale  (Cerveteri, RM) 

87 Pianoro della Città  (Montalto di Castro, VT) 

11 Pianoro della Città di Veio  (Roma, RM) 

12 Pianoro di Piazza d'Armi  (Roma, RM) 

88 Pianoro di Pozzatella  (Montalto di Castro, VT) 

133 Pianoro Palazzina-San Giovanni  (Chiusi, SI) 

13 Piazza d'Armi - Pendici meridionali  (Roma, RM) 

14 Piazza d'Armi - Settore centro-settentrionale  (Roma, RM) 

103 Piazza Marconi o Monastero di San Paolo  (Orvieto, TR) 

146 Pineta del Casone - Area Centro Velico  (Piombino, LI) 

134 Podere Capanne  (Chiusi, SI) 

147 Podere Casone  (Piombino, LI) 

135 Podere Pilella  (Chiusi, SI) 

148 Podere San Cerbone  (Piombino, LI) 

112 Poggio al Bello  (Castiglione della Pescaia, GR) 

113 Poggio alla Guardia  (Castiglione della Pescaia, GR) 

114 Poggio alle Birbe  (Castiglione della Pescaia, GR) 

167 Poggio alle Croci  (Volterra, PI) 

115 Poggio Belvedere  (Castiglione della Pescaia, GR) 
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61 Poggio Cretoncini  (Tarquinia, VT) 

62 Poggio Cretoncini - Quota I.G.M.I. 126  (Tarquinia, VT) 

63 Poggio Cretoncini - Settore centrale  (Tarquinia, VT) 

64 Poggio Cretoncini - Settore nord-occidentale  (Tarquinia, VT) 

65 Poggio Cretoncini - Settore occidentale  (Tarquinia, VT) 

66 Poggio Cretoncini - Settore sud-occidentale  (Tarquinia, VT) 

149 Poggio del Molino  (Piombino, LI) 

150 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

nord-occidentale 

 
(Piombino, LI) 

151 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

nord-occidentale - Valva di fusione 

 
(Piombino, LI) 

152 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

nord-orientale (POP) 

 
(Piombino, LI) 

153 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

occidentale 

 
(Piombino, LI) 

154 
Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante 

sud-orientale (PdT) 

 
(Piombino, LI) 

155 Poggio della Porcareccia  (Piombino, LI) 

67 Poggio della Sorgente  (Tarquinia, VT) 

31 Poggio dell'Asino  (Cerveteri, RM) 

68 Poggio dell'Impiccato  (Tarquinia, VT) 

69 Poggio Gallinaro  (Tarquinia, VT) 

89 Poggio Maremma  (Montalto di Castro, VT) 

70 Poggio Quarto degli Archi I e Casco della Donna  (Tarquinia, VT) 

71 Poggio Quarto degli Archi II  (Tarquinia, VT) 

136 Poggio Renzo  (Chiusi, SI) 

72 Poggio Selciatello  (Tarquinia, VT) 

73 Poggio Sopra Selciatello  (Tarquinia, VT) 

32 Polledrara (Cerveteri)  (Cerveteri, RM) 

94 Polledrara (Vulci)  (Canino, VT) 

95 Ponte Rotto  (Canino, VT) 

137 Ponte Rovescio  (Chiusi, SI) 

33 Ponte San Paolo  (Cerveteri, RM) 

168 Porta (o Fonte) San Felice  (Volterra, PI) 

15 Portonaccio  (Roma, RM) 

104 Pozzo di San Patrizio  (Orvieto, TR) 

16 Pozzuolo  (Roma, RM) 

156 Punta delle Pianacce  (Piombino, LI) 

90 Puntone dei Muracci  (Montalto di Castro, VT) 

17 Quarto di Campetti  (Roma, RM) 

18 Quattro Fontanili  (Roma, RM) 

105 Riorso  (Orvieto, TR) 

106 Rupe di Orvieto - Versante sud-occidentale  (Orvieto, TR) 

74 Saline  (Tarquinia, VT) 

75 San Savino  (Tarquinia, VT) 

157 Sella tra Poggio del Telegrafo e Poggio del Castello  (Piombino, LI) 

34 Sorbo  (Cerveteri, RM) 

158 Spiaggia antistante il Poggio delle Granate  (Piombino, LI) 

159 
Spiaggia antistante la Pineta del Casone - Area Centro 

Velico 

 
(Piombino, LI) 

160 Spiaggia tra la Fonte San Cerbone e Il Casone  (Piombino, LI) 

107 Surripa  (Orvieto, TR) 

91 Tamariceto  (Montalto di Castro, VT) 

169 Teatro di Vallebuona  (Volterra, PI) 

138 Tiro a Segno  (Chiusi, SI) 

108 Tra Porta Maggiore e Porta Romana - Foro Boario  (Orvieto, TR) 

76 Urna e askòs della collezione Bruschi  (Tarquinia, VT) 

19 Vacchereccia  (Roma, RM) 

35 Valle della Mola  (Cerveteri, RM) 
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20 Valle La Fata  (Roma, RM) 

109 Vasi biconici del Museo Archeologico di Firenze  (Orvieto, TR) 

170 
Versante sud-orientale della collina di Volterra - Tra il 

Piano di Castello e Le Ripaie 

 
(Volterra, PI) 

77 Villa Bruschi-Falgari  (Tarquinia, VT) 

161 Villa del Barone  (Piombino, LI) 

139 Violella  (Chiusi, SI) 
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LEGENDA 

DELLE CARTE DI FASE 
 

Le carte di fase sono in scala 1:30.000, salvo dove diversamente esplicitato nella didascalia 

 
 

RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA DI UN'AREA DIFESA 
    

  

 

 

 

profilo nero a linea semplice = estensione dell'area 

difesa naturalmente (che non necessariamente 

corrisponde all'estensione dell'abitato) 

    

 

RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA DEI COMPLESSI ARCHEOLOGICI 

 

Accanto al simbolo di ciascun complesso archeologico si riporta  

il numero identificativo del complesso, che corrisponde a quello usato nelle schede e nelle tabelle 

 

MODALITÀ 

DI 

RINVENIMENTO 

   

 
                                     

cerchio vuoto = noto solo da ricerche di superficie 

e/o da indagini geognostiche e/o da recupero 

occasionale e/o da scavi clandestini 

   

 
                                     

cerchio pieno = noto anche o solo da scavo 

   

 

 

 

noto da ricerche di superficie, nei casi in cui si 

conosca l'effettiva estensione dell'area ricognita (= 

profilo esterno a linea composita) su cui si 

distribuiscono le aree di affioramento dei 

frammenti/materiali (= chiazze interne di forme e 

dimensioni variabili in base all'entità 

dell'affioramento) 

    

AMBITO 

FUNZIONALE 

   

   COLORI - AMBITO  

   

      funerario  

   

      abitativo  

  (colori uguali a quelli utilizzati nelle tabelle  

      sacro sinottiche, con la sola eccezione dell'ambito  

  "non identificato" per il quale nelle carte si  

      produttivo utilizza il nero per una migliore leggibilità) 

   

      difensivo  

   

      non identificato  

   

ALTRO 

   

 

             

 

attribuzione cronologica incerta 

   

   

 
             

complesso costituito da evidenze archeologiche di 

due o più ambiti funzionali coesistenti nella stessa 

fase (i colori e i simboli variano a seconda dei casi) 
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CASI 

PARTICOLARI 

 

 
Pianoro di Vulci 

 

 L'intero pianoro di Vulci è stato interessato da 

ricerche di superficie che hanno individuato aree di 

affioramento di frammenti ceramici di tipo abitativo 

ed è pertanto regolarmente racchiuso in un profilo 

esterno a linea composita di colore blu con chiazze 

interne. 

Si è aggiunta, però, una linea spezzata semplice per 

delimitare i pochi settori ricogniti anche in modo 

sistematico. 
  

   

 

 
Saline di Tarquinia 

L'area delle Saline è stata interessata da ricerche di 

superficie che hanno individuato aree di 

affioramento di frammenti ceramici, la maggior parte 

dei quali interpretati come residui di attività 

produttive e pochi dubitativamente riferiti ad ambito 

domestico.  

Si è, pertanto, utilizzato regolarmente il colore 

giallo-arancio per designare l'ambito funzionale 

certo del complesso archeologico (produttivo). 

Si è aggiunta, però, una linea tratteggiata semplice 

di colore blu come contorno per indicare la possibile 

ma non certa funzione abitativa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA  

DELLE TABELLE SINOTTICHE DEI COMPLESSI ARCHEOLOGICI 
MODALITÀ 

DI RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA 

FASI DEL BF E DEL PF 

    

 FASI  AMBITO 

    

S = scavo BF gen = attribuzione generica all'età del Bronzo Finale   funerario 

R = ricerche di superficie BF (x) = età del Bronzo Finale, fase (x)   

G = indagini geognostiche PF gen = attribuzione generica alla Prima età del Ferro  abitativo  

Ro = recupero occasionale PF (x) = Prima età del Ferro, fase (x)   

C = scavi clandestini   sacro 

 ? = fase incerta   

   produttivo 

    

   difensivo 

    

   non identificato 

    



 

 

3
5

0 

 

 

 

 
 

Localizzazione dei nove contesti insediativi esaminati (casi di studio) T
A

V
. I 
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TAV. II 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etruria: i nove contesti insediativi esaminati 

(rielaborata da Camporeale 2001) 
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TAV. III 

 

 

 

 

 

PERIODO 

 

 

CRONOLOGIA  

RELATIVA 

 

 

 

CRONOLOGIA 

ASSOLUTA 

 

FACIES 

Età del Bronzo Antico 

 

BA1 

 

 

2300 - 2000 

 

Epicampaniforme 

 

BA2 

 

 

2000 - 1700 

 

Belverde - Mezzano 

Età del Bronzo Medio 

 

BM1-2 

 

 

1700 - 1400 

 

Grotta Nuova 

 

BM3 

 

 

1400 - 1300 

 

Appenninico 

Età del Bronzo Recente 

 

BR 

 

 

1300 - 1200/1150 

 

Subappenninico 

Età del Bronzo Finale 

 

BF1-2 

 

 

1200/1150 - 1000 

 

 

Protovillanoviano 

 

 

BF3 

 

 

1000 - 900 

 

 

Protovillanoviano 

 

Prima età del Ferro 

 

PFIA 

 

 

900 - 850 

 

Villanoviano 

 

PFIB 

 

 

850 - 800 

 

Villanoviano 

 

PFIIA 

 

 

800 - 750 

 

Villanoviano 

 

PFIIB 

 

 

750 - 725 

 

Villanoviano 

 

Tabella delle cronologie assolute e relative e delle facies 

dell'età del Bronzo e della Prima età del Ferro d'Etruria (con date orientative a.C.) 

 

 

 

 

 



 

 

3
5

3
 

CRONOLOGIA 

ASSOLUTA 
CRONOLOGIA RELATIVA 

 ETRURIA MERIDIONALE ETRURIA SETTENTRIONALE 
 TARQUINIA VEIO CERVETERI VULCI ORVIETO VETULONIA POPULONIA VOLTERRA CHIUSI 

XII sec. I   META'    XII BF 1-2 BF 1-2 BF 1-2 BF 1-2 BF 1-2 BF 1-2 BF 1-2 BF 1-2 BF 1-2 

           

 II  META'   XII          

           

XI sec. I  META'     XI          

           

 II  META'   XI          

           

X sec. I   META'    X BF 3A BF 3A BF 3A BF 3A BF3A BF 3 BF 3 BF 3 BF 3 

           

 II  META'   X BF 3B BF 3B BF 3B BF 3B BF 3B     

           

IX sec. 900-890 PF IA PF IA PF IA PF IA PF IA PF IA PF IA PF IA PF IA 

           

 890-880          

           

 880-870          

           

 870-860          

           

 860-850          

           

 850-840 PF IB1 PF IB PF IB PF IB PF IB PF IB PF IB PF IB PF IB 

           

 840-830          

           

 830-820          

           

 820-810  PF IC        

  PF IB2         

VIII sec. 810-800          

           

 800-790   PF IIA PF IIA PF IIA PF IIA PF IIA PF IIA PF IIA 

           

 790-780 PF IIA1 PF IIA        

           

 780-770          

   PF IIB        

 770-760          

           

 760-750 PF IIA2         

           

 750-740   PF IIB PF IIB PF IIB PF IIB PF IIB PF IIB PF IIB 

  PF IIB         

 740-730          

   PF IIC        

 730-725          

 

Tabella cronologica comparata dell'età del Bronzo Finale e della Prima età del Ferro d'Etruria (con date orientative a.C.) 

 

T
A

V
. IV
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TAV. V 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Cerveteri, localizzazione del pianoro dei Vignali:  

a) vista obliqua da N-NE; b) vista zenitale  
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TAV. VI 

 

 
 

Area di Cerveteri, localizzazione del pianoro dei Vignali  

(di cui fa parte: A. propaggine di Caere Vetus o della Rocca) 
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TAV. VII 

 

 
 

Area di Cerveteri, età del Bronzo Finale - fase 1-2 
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TAV. VIII 

 

 
 

Area di Cerveteri, età del Bronzo Finale - fase 3 
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TAV. IX 

 

 
 

Area di Cerveteri, Prima età del Ferro - fase I 
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TAV. X 

 

 
 

Area di Cerveteri, Prima età del Ferro - fase II 

 

 



 

 

3
6

0 

 

 

 

 

 

 
 

ID 

 

NOME CONVENZIONALE 

 DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA  

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3A BF 3B PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

33 Ponte San Paolo  Abitativo 
 

X 
            

35 Valle della Mola Abitativo 
 

X 
            

25 Macchia della Signora - Verso il Fosso della Maddalena  Abitativo 
 

X 
            

27 Pianoro dei Vignali Abitativo 
 

X 
            

28 Pianoro dei Vignali - Area del Cimitero Nuovo Abitativo 
 

X X X 
          

30 Pianoro dei Vignali - Vigna Parrocchiale Abitativo X 
             

  
Funerario? X 

             
24 Fosso del Manganello  Abitativo 

 
X 

      
? 

     
32 Polledrara (Cerveteri) Abitativo 

 
X 

      
? 

     

  
Funerario? 

 
X 

            
34 Sorbo Funerario X X 

            
31 Poggio dell'Asino Funerario X X 

 
X 

          

  
Non identificato 

 
X 

   
? 

        
21 Banditaccia - Laghetto Funerario X 

 
X 

           
29 Pianoro dei Vignali - Sant'Antonio/Vigna Calabresi Funerario X 

             

  
Abitativo X 

             

  
Sacro? X 

             
23 Cava della Pozzolana Funerario X 

             
22 Banditaccia - Via degli Inferi  Funerario X 

             
26 Monte Abatone - Polledrara Funerario X X 

            
 

Area di Cerveteri, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 

 

 

 T
A

V
. X

I 
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TAV. XII 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Veio, localizzazione del pianoro della Città di Veio, del pianoro di Piazza d'Armi  

e dell'altura di Isola Farnese: a) vista obliqua da S-SE; b) vista zenitale 
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TAV. XIII 

 

 
 

Area di Veio, localizzazione del pianoro della Città di Veio  

(di cui fanno parte: A. Campetti; B. Macchiagrande; C. Comunità),  

del pianoro di Piazza d'Armi e dell'altura di Isola Farnese  
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TAV. XIV 

 

 
 

Area di Veio, età del Bronzo Finale - fasi 1-2 e 3A 
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TAV. XV 

 

 
 

Area di Veio, età del Bronzo Finale - fase 3B 
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TAV. XVI 

 

 
 

Area di Veio, Prima età del Ferro - fase I 

 

 



 

366 

 

TAV. XVII 

 

 
 

Area di Veio, Prima età del Ferro - fase II 

 

 

 



 

 

3
6

7
 

 

 

ID 
NOME CONVENZIONALE 

 DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA  

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3A BF 3B PF gen PF IA PF IB PF IC PF IIA PF IIB PF IIC 

6 Isola Farnese Abitativo X 
           

 
  

 

7 Isola Farnese - Pendici sud-orientali  Abitativo? 
 

X 
          

 
  

 

  
Funerario 

   
X 

        
 

  
 

1 

 

Campetti - Area a nord-est di Porta Nord-Ovest 

 
Abitativo? 

 
X 

          

 

  

 

  
Abitativo X X 

          
 

  
 

11 Pianoro della Città di Veio Abitativo 
 

X 
          

 
  

 

3 

 

Campetti - Complesso archeologico della Villa romana 

 
Abitativo X X 

          
 

  
 

  
Sacro? X 

           
 

  
 

10 Piano (o Quarto) di Comunità Abitativo X X 
          

 
  

 

12 Pianoro di Piazza d'Armi Abitativo 
 

X 
          

 
  

 

14 Piazza d'Armi - Settore centro-settentrionale Abitativo X 
           

 
  

 

  
Produttivo X 

           
 

  
 

  
Funerario X 

           
 

  
 

8 Macchiagrande - Vignacce Abitativo X 
           

 
  

 

15 Portonaccio Abitativo X X 
          

 
  

 

  
Sacro? X X 

          
 

  
 

2 Campetti - Area tra Porta Nord-Ovest e Porta Caere Difensivo X 
           

 
  

 

  
Produttivo X 

           
 

  
 

  
Abitativo? X 

           
 

  
 

  
Funerario X 

           
 

  
 

16 Pozzuolo Funerario X X 
          

 
  

 

4 Casale del Fosso Funerario X X 
          

 
  

 

18 Quattro Fontanili Funerario X X 
   

? 
      

 
  

 

20 Valle La Fata Funerario X 
           

 
  

 

9 Monte Campanile Funerario X X 
          

 
  

 

5 Grotta Gramiccia Funerario X X 
          

 
  

 

19 Vacchereccia Funerario 
 

X 
          

 
  

 

17 Quarto di Campetti Funerario X 
           

 
  

 

13 Piazza d'Armi - Pendici meridionali Funerario 
 

X 
          

 
  

 

 

Area di Veio, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

         tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 

 

T
A

V
. X

V
III 



 

368 

TAV. XIX 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Tarquinia, localizzazione del pianoro de La Civita, del colle dei Monterozzi  

e dell'area costiera delle Saline: a) vista obliqua da N-NE; b) vista zenitale 
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TAV. XX 

 

 
 

Area di Tarquinia, localizzazione del pianoro de La Civita (di cui fanno parte: A. Pian di Civita; B. Pian della Regina; C. Castellina della Civita; D. Poggio Cretoncini) 

e del colle dei Monterozzi (di cui fa parte: E. propaggine del Castello di Corneto) 
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TAV. XXI 

 

 
 

Area di Tarquinia, localizzazione del pianoro de La Civita, del colle dei Monterozzi e dell'area costiera delle Saline (riduzione in scala 1:50.000) 
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TAV. XXII 

 

 
 

Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, età del Bronzo Finale - fase 1-2 
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TAV. XXIII 

 

 
 

Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, età del Bronzo Finale - fase 3 

 

 



 

373 

TAV. XXIV 

 

 
 

Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, Prima età del Ferro - fase I 
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 TAV. XXV 

 

 
 

Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, Prima età del Ferro - fase IIA 

 

 

 



 

375 

 TAV. XXVI 

 

 

Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, Prima età del Ferro - fase IIB 

 



 

376 

TAV. XXVII 

 

 
 

Area di Tarquinia, Saline, Prima età del Ferro - fasi I e II 

 

 

 

 



 

 

3
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7
 

 

 

 

 

 
 

Area di Tarquinia, rapporto di intervisibilità tra il pianoro de La Civita, il colle dei Monterozzi  

e l'area costiera delle Saline (vista da N-NE) 

 

  T
A

V
. X

X
V

III 
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 TAV. XXIX 

 

ID 

 

NOME CONVENZIONALE 

DEL COMPLESSO 

 

AMBITO 
MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA  

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3A BF 3B PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

38 Castello di Corneto (o Santa Maria in Castello)  Abitativo X X 
 

X 
          

37 Castellina della Civita Abitativo 
 

X 
            

53 Pian della Regina Abitativo 
 

X X 
           

58 Pian di Civita Abitativo 
 

X X 
           

49 Morre della Civita Abitativo 
 

X 
 

X 
          

61 Poggio Cretoncini Abitativo 
 

X 
            

44 Monterozzi - Calvario Abitativo X  X            

47 Monterozzi - Infernaccio Abitativo X X             

42 Monterozzi - Acquetta Abitativo  X             

45 Monterozzi - Doganaccia Abitativo X X             

  Non identificato  X             

59 Pian di Civita - Area a ovest di Porta Romanelli Abitativo X X 
            

54 Pian della Regina - Area del tempio dell'Ara della Regina  Abitativo X X 
            

55 Pian della Regina - Area di Porta Romanelli  Abitativo X X 
          

?  ?  

60 Pian di Civita - Area sacra/complesso sacro-istituzionale Sacro X 
 

X 
           

  
Funerario X 

             
74 Saline Produttivo  X             

  Abitativo?  X             

51 Pantanaccio Funerario 
   

X 
  

? ?  ? 
     

52 Pantanaccio - Pendici Castellina  Funerario 
 

X 
    

?  ?  ? 
     

63 Poggio Cretoncini - Settore centrale Funerario? 
 

X 
    

? ? ? 
     

  
Abitativo 

 
X 

          
?  

 
66 Poggio Cretoncini - Settore sud-occidentale Funerario X X 

 
X X 

  
? 

      

  
Abitativo X X 

            
76 Urna e askòs della collezione Bruschi Funerario 

              
72 Poggio Selciatello Funerario X X 

  
X 

         
75 San Savino Funerario 

 
X 

            
39 Civitucola Funerario X X 

            
69 Poggio Gallinaro Funerario X X 

  
X 

         
62 Poggio Cretoncini - Quota I.G.M.I. 126 Funerario 

 
X 

            
41 Le Rose Funerario X              

36 Acquetta Funerario  X  X           

77 Villa Bruschi-Falgari Funerario X X  X           

73 Poggio Sopra Selciatello Funerario X X 
            

68 Poggio dell'Impiccato Funerario X X 
            

67 Poggio della Sorgente Funerario X X 
 

X X 
         

70 Poggio Quarto degli Archi I e Casco della Donna Funerario X X   X          

43 Monterozzi - Arcatelle Funerario X              

46 Monterozzi - Fontanaccia Funerario  X  X           

40 Le Bottine Funerario  X   X          

50 Orsetto Funerario  X   X          

71 Poggio Quarto degli Archi II Funerario  X  X           

65 Poggio Cretoncini - Settore occidentale Funerario  X             

64 Poggio Cretoncini - Settore nord-occidentale Funerario  X  X           

48 Monterozzi - Villa Tarantola/Casale Ripa Gretta Funerario    X           

56 Pian della Regina - Custodia funeraria Funerario  X        ?     

57 Pian della Regina - Giara delle Terme Tulliane Non identificato X         ?     

 

Area di Tarquinia, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 
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TAV. XXX 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Vulci, localizzazione del pianoro di Vulci (Pozzatella e Città):  

a) vista obliqua da N-NE; b) vista zenitale 
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TAV. XXXI 

 

 
 

Area di Vulci, localizzazione del pianoro di Vulci 

(A. pianoro di Pozzatella; B. pianoro della Città di cui fanno parte  

C. propaggine dell'Acropoli e D. propaggine della Piccola Acropoli) 
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TAV. XXXII 

 

 
 

Area di Vulci, età del Bronzo Finale - fase 3 
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TAV. XXXIII 

 

 
 

Area di Vulci, Prima età del Ferro - fase I 
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TAV. XXXIV 

 

 
 

Area di Vulci, Prima età del Ferro - fase II 



 

 

3
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4 

 

 

 

 

 
 

ID 

 

NOME CONVENZIONALE 

 DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA  

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3A BF 3B PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

78 Acropoli - Pendici meridionali Area I  Abitativo X 
             

79 Acropoli - Pendici settentrionali Abitativo X X 
            

81 Area a sud di Porta Ovest  Abitativo X 
           

? 
 

  
Difensivo X 

             
87 Pianoro della Città  Abitativo 

 
X 

            
88 Pianoro di Pozzatella Abitativo 

 
X 

            
89 Poggio Maremma Funerario X X 

            
84 L'Osteria  Funerario X X 

            
92 Cuccumella Funerario X X 

            
90 Puntone dei Muracci Funerario 

 
X 

            
95 Ponte Rotto Funerario X X 

            
86 Pian di Maggio Funerario? 

 
X 

            

  
Funerario 

 
X 

            
83 Cantina Funerario X 

             
80 Area a nord-ovest di Pozzatella Funerario 

 
X 

            
91 Tamariceto Funerario 

 
X 

            
93 Mandrione di Cavalupo Funerario X X 

 
X X 

         
82 Campomorto Funerario X 

             
94 Polledrara (Vulci) Funerario X X 

            
85 Marrucatello Funerario X X 

            
 

Area di Vulci, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 

 

 

 

 

 

 

 

T
A

V
. X

X
X

V
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TAV. XXXVI 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Orvieto, localizzazione del pianoro (o rupe) di Orvieto:  

a) vista obliqua da S-SE; b) vista zenitale 
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TAV. XXXVII 

 

 
 

Area di Orvieto, localizzazione del pianoro (o rupe) di Orvieto 
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TAV. XXXVIII 

 

 
 

Area di Orvieto, età del Bronzo Finale 



 

388 

 

TAV. XXXIX 

 

 
 

Area di Orvieto, Prima età del Ferro - fase I 
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TAV. XL 

 

 
 

Area di Orvieto, Prima età del Ferro - fase II 
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ID 

 

NOME CONVENZIONALE 

 DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA  

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3A BF 3B PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

98 Chiesa di Sant'Andrea Abitativo X 
             

  
Non identificato X 

             
97 Cannicella Abitativo X 

     
? 

       
96 Area del tempio del Belvedere Abitativo X 

    
? 

   
? 

    
101 Palazzo del Capitano del Popolo Abitativo X 

             
99 Crocifisso del Tufo  Abitativo X 

             

  
Funerario X 

  
X 

          
108 Tra Porta Maggiore e Porta Romana - Foro Boario Abitativo X 

             
109 Vasi biconici del Museo Archeologico di Firenze Funerario 

   
X 

          
104 Pozzo di San Patrizio Funerario 

   
X 

          
107 Surripa Funerario X 

             
105 Riorso Non identificato 

 
X 

   
? 

   
? 

    
102 Pescara Non identificato 

 
X 

   
? 

   
? 

    
106 Rupe di Orvieto - Versante sud-occidentale Non identificato 

   
X 

          
103 Piazza Marconi o Monastero di San Paolo Non identificato 

   
X 

          
100 Incannellato Non identificato 

 
X 

            
 

Area di Orvieto, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 

T
A

V
. X

L
I 



 

391 

 

TAV. XLII 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Vetulonia, localizzazione dell'altura di Vetulonia:  

a) vista obliqua da S; b) vista zenitale 



 

392 

 

TAV. XLIII 

 

 
 

Area di Vetulonia, localizzazione dell'altura di Vetulonia 

(di cui fanno parte: A. Arce; B. Costa Murata; C. Costia dei Lippi; D. Castelvecchio; 

E. Poggiarello Renzetti; F. Le Banditelle; G. Il Convento)  

 



 

393 

 

TAV. XLIV 

 

 
 

Area di Vetulonia, età del Bronzo Finale - fase 3 



 

394 

 

TAV. XLV 

 

 
 

Area di Vetulonia, Prima età del Ferro - fase IA 



 

395 

 

TAV. XLVI 

 

 
 

Area di Vetulonia, Prima età del Ferro - fase IB 



 

396 

 

TAV. XLVII 

 

 
 

Area di Vetulonia, Prima età del Ferro - fase II 
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ID 

 

NOME CONVENZIONALE 

 DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA  

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3 PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

110 Colle Baroncio Funerario X 
            

115 Poggio Belvedere Funerario X 
            

113 Poggio alla Guardia Funerario X 
            

111 Costia delle Dupiane Funerario X 
            

114 Poggio alle Birbe Funerario X 
            

112 Poggio al Bello Funerario X 
            

 

Area di Vetulonia, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
A

V
. X

L
V

III 
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TAV. XLIX 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Populonia, localizzazione dell'Acropoli, del promontorio di Populonia  

e del Golfo di Baratti: a) vista obliqua da N-NW; b) vista zenitale 



399 

 

TAV. L 

 

 
 

Area di Populonia, localizzazione dell'Acropoli (di cui fanno parte: A. Poggio del Castello; B. 

Poggio del Telegrafo o del Molino) e del promontorio di Populonia. 

Con il tratteggio rosso è indicato il circuito difensivo di epoca etrusca (le c.d. "mura alte",  

le c.d. "mura basse" e il muro trasversale di collegamento tra le due cinte murarie). 

C. Poggio della Guardiola.  



400 

 

TAV. LI 

 

 
 

Area di Populonia, età del Bronzo Finale 



401 

 

TAV. LII 

 

 
 

Area di Populonia, Prima età del Ferro - fase I 



402 

 

TAV. LIII 

 

 
 

Area di Populonia, Prima età del Ferro - fase IIA 



403 

 

TAV. LIV 

 

 
 

Area di Populonia, Prima età del Ferro - fase IIB 
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ID 

 

NOME CONVENZIONALE 

 DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA  

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3 PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

149 Poggio del Molino  Abitativo X X 
           

158 Spiaggia antistante il Poggio delle Granate Abitativo 
 

X 
           

152 Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante nord-orientale (POP) Abitativo X 
            

154 Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante sud-orientale (PdT) Abitativo X 
            

153 Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante occidentale Abitativo 
 

X 
           

157 Sella tra Poggio del Telegrafo e Poggio del Castello Abitativo X X 
           

159 Spiaggia antistante la Pineta del Casone - Area Centro Velico Produttivo X X 
  

X 
        

151 Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante nord-occidentale - Valva di fusione Produttivo 
 

X 
           

161 Villa del Barone  Funerario 
 

X 
           

155 Poggio della Porcareccia Funerario X X 
           

145 Piano e Poggio delle Granate Funerario X X X 
 

X 
        

148 Podere San Cerbone Funerario X 
            

143 Località Ficaccio - Spiaggia tra la Chiesa di San Cerbone e la Fonte San Cerbone Funerario X 
   

X 
        

144 Località Fonte San Cerbone - Spiaggia Funerario X 
            

150 Poggio del Telegrafo (o Poggio del Molino) - Versante nord-occidentale Funerario X X 
  

X 
        

142 Fosso dei Lavatoi Funerario 
 

X 
  

X 
        

140 Buca (o Buche) delle Fate Funerario X 
   

X 
        

147 Podere Casone Funerario X 
            

146 Pineta del Casone - Area Centro Velico Funerario X 
   

X 
        

156 Punta delle Pianacce  Non identificato 
 

X 
           

160 Spiaggia tra la Fonte San Cerbone e Il Casone Non identificato 
 

X 
           

141 Falda della Guardiola - Ripostiglio Non identificato X 
            

 

Area di Populonia, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 
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405 

 

TAV. LVI 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Volterra, localizzazione dell'altura di Volterra:  

a) vista obliqua da N-NE; b) vista zenitale 



 

406 

 

TAV. LVII 

 

 
 

Area di Volterra, localizzazione dell'altura di Volterra  

(di cui fa parte: A. Piano di Castello o Acropoli) 



 

407 

 

TAV. LVIII 

 

 
 

Area di Volterra, età del Bronzo Finale - fase 1-2 

 



 

408 

 

TAV. LIX 

 

 
 

Area di Volterra, età del Bronzo Finale - fase 3 

 

 

 

 



 

409 

 

TAV. LX 

 

 
 

Area di Volterra, Prima età del Ferro - fase I 

 



 

410 

 

TAV. LXI 

 

 
 

Area di Volterra, Prima età del Ferro - fase II 
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ID 
NOME CONVENZIONALE 

DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI  

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA 

FASI DEL BF E DEL PF 

 

 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3 PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

166 Piano di Castello (o Acropoli) - Settore occidentale  Abitativo X 
            

170 Versante sud-orientale della collina di Volterra - Tra il Piano di Castello e Le Ripaie Abitativo 
   

X 
     

? ? 
  

169 Teatro di Vallebuona Abitativo X 
            

168 Porta (o Fonte) San Felice Abitativo X 
            

163 Le Ripaie Funerario X 
      

? 
     

165 Piano della Guerruccia Funerario X 
  

X X 
        

162 Badia  Funerario 
   

X 
         

164 Montebradoni  Funerario 
   

X 
         

167 Poggio alle Croci Funerario 
   

X 
         

 

Area di Volterra, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 

 

 

 

 

 

 

  

 

T
A

V
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II 



 

412 

 

TAV. LXIII 

 

 a 

 

 

 b 

 

Area di Chiusi, localizzazione del colle di Chiusi, del pianoro Palazzina - San Giovanni,  

del rilievo di Monte San Paolo (o il Monte) e del rilievo di Montevenere:  

a) vista obliqua da S-SW; b) vista zenitale 



 

413 

 

TAV. LXIV 

 

 
 

Area di Chiusi, localizzazione del colle di Chiusi (di cui fanno parte: A. I Forti;  

B. Centro-Città; C. La Rocca Paolozzi), del pianoro Palazzina - San Giovanni  

(di cui fanno parte: D. Podere San Giovanni; E. Podere Petriolo; F. Podere Pretina;  

G. Podere Badiola; H. Podere Giovancorso; I. Podere La Palazzina),  

del rilievo di Monte San Paolo o il Monte e del rilievo di Montevenere 



 

414 

 

TAV. LXV 

 

 
 

Area di Chiusi, età del Bronzo Finale 



 

415 

 

TAV. LXVI 

 

 
 

Area di Chiusi, Prima età del Ferro - fasi I e II 

 

 

 

 



 

 

4
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ID 

 

NOME CONVENZIONALE 

DEL COMPLESSO 
AMBITO 

MODALITÀ DI 

RINVENIMENTO 

CRONOLOGIA 

FASI DEL BF E DEL PF 

 
 

  
S R G Ro C BF gen BF 1-2 BF 3 PF gen PF IA PF IB PF IIA PF IIB 

134 Podere Capanne Abitativo X X 
           

119 I Forti Abitativo X 
            

122 La Rocca Paolozzi (o Mura Sillane) Abitativo X 
            

123 Monte San Paolo (o Il Monte) Abitativo 
 

X 
           

124 Monte San Paolo (o Il Monte) - Margine occidentale Abitativo X X 
  

X 
        

126 Montevenere - Versante occidentale Abitativo X X 
           

133 Pianoro Palazzina-San Giovanni Abitativo 
 

X 
           

120 La Collina Abitativo X 
            

129 Ospedale Vecchio Abitativo X 
    

? 
  

? 
    

130 Palazzo delle Logge Abitativo X 
    

? 
  

? 
    

128 Orto Vescovile Abitativo X 
    

? 
  

? 
    

125 Montevenere Abitativo 
 

X 
           

132 Petriolo Abitativo X X 
           

 
 

Produttivo X 
            

139 Violella Abitativo X 
            

117 Casa Mordivucci Abitativo 
 

X 
           

127 Museo Archeologico Nazionale di Chiusi Abitativo X 
            

136 Poggio Renzo Funerario X 
            

121 La Fornace-Marcianella Funerario X 
            

118 Goluzzo - Ripostiglio Non identificato 
   

X 
     

? ? ? ? 

138 Tiro a Segno Non identificato 
 

X 
           

116 Asso di Picche Non identificato 
 

X 
           

131 Palazzuolo Non identificato 
 

X 
           

137 Ponte Rovescio Non identificato 
 

X 
           

135 Podere Pilella Non identificato 
 

X 
           

 

Area di Chiusi, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro:  

tabella sinottica dei complessi archeologici esaminati 
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 INDICE DELLE TAVOLE 

 
   

TAV. I  Localizzazione dei nove contesti insediativi esaminati (casi di studio) 

   

TAV. II 
 

Etruria: i nove contesti insediativi esaminati (rielaborata da Camporeale 

2001) 

   

TAV. III 
 

Tabella delle cronologie assolute e relative e delle facies dell'età del 

Bronzo e della Prima età del Ferro d'Etruria (con date orientative a.C.) 

   

TAV. IV 
 

Tabella cronologica comparata dell'età del Bronzo Finale e della Prima 

età del Ferro d'Etruria (con date orientative a.C.) 

   

TAV. V 
 

Area di Cerveteri, localizzazione del pianoro dei Vignali: a) vista 

obliqua da N-NE; b) vista zenitale  

   

TAV. VI 
 

Area di Cerveteri, localizzazione del pianoro dei Vignali (di cui fa 

parte: A. propaggine di Caere Vetus o della Rocca) 

   

TAV. VII  Area di Cerveteri, età del Bronzo Finale - fase 1-2 

   

TAV. VIII  Area di Cerveteri, età del Bronzo Finale - fase 3 

   

TAV. IX  Area di Cerveteri, Prima età del Ferro - fase I 

   

TAV. X  Area di Cerveteri, Prima età del Ferro - fase II 

   

TAV. XI 

 

Area di Cerveteri, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 

 

   

TAV. XII 

 

Area di Veio, localizzazione del pianoro della Città di Veio, del pianoro 

di Piazza d'Armi e dell'altura di Isola Farnese: a) vista obliqua da S-SE; 

b) vista zenitale 

   

TAV. XIII 

 

Area di Veio, localizzazione del pianoro della Città di Veio (di cui 

fanno parte: A. Campetti; B. Macchiagrande; C. Comunità), del pianoro 

di Piazza d'Armi e dell'altura di Isola Farnese  

   

TAV. XIV  Area di Veio, età del Bronzo Finale - fasi 1-2 e 3A 

   

TAV. XV  Area di Veio, età del Bronzo Finale - fase 3B 

   

TAV. XVI  Area di Veio, Prima età del Ferro - fase I 

   

TAV. XVII  Area di Veio, Prima età del Ferro - fase II 

   

TAV. XVIII 
 

Area di Veio, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 

   

TAV. XIX 

 

Area di Tarquinia, localizzazione del pianoro de La Civita, del colle dei 

Monterozzi e dell'area costiera delle Saline: a) vista obliqua da N-NE; 

b) vista zenitale 
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TAV. XX 

 

Area di Tarquinia, localizzazione del pianoro de La Civita (di cui fanno 

parte: A. Pian di Civita; B. Pian della Regina; C. Castellina della Civita; 

D. Poggio Cretoncini) e del colle dei Monterozzi (di cui fa parte: E. 

propaggine del Castello di Corneto) 

   

TAV. XXI 

 

Area di Tarquinia, localizzazione del pianoro de La Civita, del colle dei 

Monterozzi e dell'area costiera delle Saline (riduzione in scala 

1:50.000) 

   

TAV. XXII  Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, età del Bronzo Finale - fase 1-2 

   

TAV. XXIII  Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, età del Bronzo Finale - fase 3 

   

TAV. XXIV  Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, Prima età del Ferro - fase I 

   

TAV. XXV  Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, Prima età del Ferro - fase IIA 

   

TAV. XXVI  Area di Tarquinia, Civita e Monterozzi, Prima età del Ferro - fase IIB 

   

TAV. XXVII  Area di Tarquinia, Saline, Prima età del Ferro - fasi I e II 

   

TAV. XXVIII 
 

Area di Tarquinia, rapporto di intervisibilità tra il pianoro de La Civita, 

il colle dei Monterozzi e l'area costiera delle Saline (vista da N-NE) 

   

TAV. XXIX 
 

Area di Tarquinia, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 

   

TAV. XXX 
 

Area di Vulci, localizzazione del pianoro di Vulci (Pozzatella e Città): 

a) vista obliqua da N-NE; b) vista zenitale 

   

TAV. XXXI 

 

Area di Vulci, localizzazione del pianoro di Vulci (A. pianoro di 

Pozzatella; B. pianoro della Città di cui fanno parte C. propaggine 

dell'Acropoli e D. propaggine della Piccola Acropoli) 

   

TAV. XXXII  Area di Vulci, età del Bronzo Finale - fase 3 

   

TAV. XXXIII  Area di Vulci, Prima età del Ferro - fase I 

   

TAV. XXXIV  Area di Vulci, Prima età del Ferro - fase II 

   

TAV. XXXV 
 

Area di Vulci, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 

   

TAV. XXXVI 
 

Area di Orvieto, localizzazione del pianoro (o rupe) di Orvieto:  

a) vista obliqua da S-SE; b) vista zenitale 

   

TAV. XXXVII  Area di Orvieto, localizzazione del pianoro (o rupe) di Orvieto 

   

TAV. XXXVIII  Area di Orvieto, età del Bronzo Finale 

   

TAV. XXXIX  Area di Orvieto, Prima età del Ferro - fase I 

   

TAV. XL  Area di Orvieto, Prima età del Ferro - fase II 

   

TAV. XLI 
 

Area di Orvieto, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 
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TAV. XLII 
 

Area di Vetulonia, localizzazione dell'altura di Vetulonia: a) vista 

obliqua da S; b) vista zenitale 

   

TAV. XLIII 

 

Area di Vetulonia, localizzazione dell'altura di Vetulonia (di cui fanno 

parte: A. Arce; B. Costa Murata; C. Costia dei Lippi; D. Castelvecchio; 

E. Poggiarello Renzetti; F. Le Banditelle; G. Il Convento)  

   

TAV. XLIV  Area di Vetulonia, età del Bronzo Finale - fase 3 

   

TAV. XLV  Area di Vetulonia, Prima età del Ferro - fase IA 

   

TAV. XLVI  Area di Vetulonia, Prima età del Ferro - fase IB 

   

TAV. XLVII  Area di Vetulonia, Prima età del Ferro - fase II 

   

TAV. XLVIII 
 

Area di Vetulonia, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 

   

TAV. XLIX 

 

Area di Populonia, localizzazione dell'Acropoli, del promontorio di 

Populonia e del Golfo di Baratti: a) vista obliqua da N-NW; b) vista 

zenitale 

   

TAV. L 

 

Area di Populonia, localizzazione dell'Acropoli (di cui fanno parte: A. 

Poggio del Castello; B. Poggio del Telegrafo o del Molino) e del 

promontorio di Populonia.  

Con il tratteggio rosso è indicato il circuito difensivo di epoca etrusca 

(le c.d. "mura alte", le c.d. "mura basse" e il muro trasversale di 

collegamento tra le due cinte murarie). 

C. Poggio della Guardiola.  

   

TAV. LI  Area di Populonia, età del Bronzo Finale 

   

TAV. LII  Area di Populonia, Prima età del Ferro - fase I 

   

TAV. LIII  Area di Populonia, Prima età del Ferro - fase IIA 

   

TAV. LIV  Area di Populonia, Prima età del Ferro - fase IIB 

   

TAV. LV 
 

Area di Populonia, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 

   

TAV. LVI 
 

Area di Volterra, localizzazione dell'altura di Volterra: a) vista obliqua 

da N-NE; b) vista zenitale 

   

TAV. LVII 
 

Area di Volterra, localizzazione dell'altura di Volterra (di cui fa parte: 

A. Piano di Castello o Acropoli) 

   

TAV. LVIII  Area di Volterra, età del Bronzo Finale - fase 1-2 

   

TAV. LIX  Area di Volterra, età del Bronzo Finale - fase 3 

   

TAV. LX  Area di Volterra, Prima età del Ferro - fase I 

   

TAV. LXI  Area di Volterra, Prima età del Ferro - fase II 
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TAV. LXII 
 

Area di Volterra, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 

   

TAV. LXIII 

 

Area di Chiusi, localizzazione del colle di Chiusi, del pianoro Palazzina 

- San Giovanni, del rilievo di Monte San Paolo (o il Monte) e del 

rilievo di Montevenere: a) vista obliqua da S-SW; b) vista zenitale 

   

TAV. LXIV 

 

Area di Chiusi, localizzazione del colle di Chiusi (di cui fanno parte: A. 

I Forti; B. Centro-Città; C. La Rocca Paolozzi), del pianoro Palazzina - 

San Giovanni (di cui fanno parte: D. Podere San Giovanni; E. Podere 

Petriolo; F. Podere Pretina; G. Podere Badiola; H. Podere Giovancorso; 

I. Podere La Palazzina), del rilievo di Monte San Paolo o il Monte e del 

rilievo di Montevenere 

   

TAV. LXV  Area di Chiusi, età del Bronzo Finale 

   

TAV. LXVI  Area di Chiusi, Prima età del Ferro - fasi I e II 

   

TAV. LXVII 
 

Area di Chiusi, età del Bronzo Finale e Prima età del Ferro: tabella 

sinottica dei complessi archeologici esaminati 
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