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«La civiltà del mondo classico, g reco-romano 
ed etrusco, è indubbiamente la civiltà delle 
città. La fondazione di una città è dunque un 
punto di riferimento fondamentale per la 
mentalità antica … è un atto chiaramente 
caricato di connotazioni relig iose»

D. BRIQUEL 1987, I riti di fondazione, in M. BONGHI JOVINO - C. 
CHIARAMONTE TRERÉ (eds.), Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive, 
Atti del Convegno Internazionale (Milano 1986), Milano 1987, pp. 171-
190.
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«In ipsis vero moenibus ea erunt principia. primum electio 
loci saluberrimi. is autem erit excelsus et non nebulosus non 
pruinosus regionesque caeli spectans neque aestuosas neque 
frig idas sed temperatas, deinde si vitabitur palustris vicinitas. 
cum enim aurae matutinae cum sole oriente ad oppidum 
pervenient et his ortae nebulae adiungentur spiritusque 
bestiarum palustrium venenatos cum neula mixtos in 
habitatorum corpora flatu spargent, efficient locum 
pestilentem. item si secundum mare erunt moenia 
spectabuntque ad meridiem aut occidentem non erunt 
salubria, quod per aestatem caelum meridianum sole 
exoriente calescit meridie ardet, item quod spectat ad 
occidentem sole exorte tepescit meridiei calet vespere fervet.»

Vitruvio I, 4, 1
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ὁ δὲ Ῥωμύλος … ᾤκιζε τὴν πόλιν, ἐκ
Τυρρηνίας μεταπεμψάμενος ἄνδρας ἱεροῖς
τισι θεσμοῖς καὶ γράμμασιν ὑφηγουμένους
ἕκαστα καὶ διδάσκοντας ὥσπερ ἐν τελετῇ.

“Romolo … fondò la città, avendo fatto 
venire dall’Etruria uomini che gli 
spiegassero ogni cosa con alcune norme 
e testi sacri e che glieli insegnassero 
come durante i misteri”. 

Plutarco, Vita di Romolo 11, 1: 

Gli auguri di Gabii e del Comizio
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Auguraculum
Marzabotto, Acropoli
Struttura Y 
Inizi V sec. a.C.
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Marzabotto
Planimetria della città
con ipotesi di allineamento dei punti utilizzati per tracciare 
la forma urbana, a partire dalla sede dell’auguraculum 
sull’acropoli

Decussis
Cippo con due incisioni 
che indicano esattamente 
i punti cardinali, usato 
come caposaldo per 
tracciare gli assi stradali 
principali e l’intero 
impianto urbano

ASI
In prossimità di un altro cippo interrato e alla «porta» di 
accesso alla necropoli sud-est
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Cosa
localizzazione del templum in terris sull’Acropoli
III sec. a.C.  
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Bantia (Potenza)
Osservatorio per il volo degli uccelli, con cippi iscritti
Inizio del I sec. a.C.  

1. Iovi.                                     
2. Solei.                                      
3. Flus(ae).                               
4. B(ene) iu(vante) a(ve). 
5. T(- - -) a(ve) a(rcula?).                
6. C(ontraria) av(e) a(uspicium) p(estiferum).                      
7. Sin(ente) av(e).                  
8. R(emore) ave.                    
9. C(ontraria) a(ve) en(ebra). 

Buche di Palo
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Este, Meggiaro 
Sacellum con auguraculum
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Este Meggiaro
Lamine di bronzo con opliti 
deposte presso l’auguraculum
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La fondazione di Roma
Le disposizioni rituali 

• Inaugurazione del fondatore (presa degli 
auspici e scelta del luogo della fondazione –
lancio del corniolo dall’Aventino a Cermalo)

• Inaugurazione dell’urbs (effatio, definizione a 
parole dello spazio della nuova città;   
liberatio; limitatio; inauguratio e definizione del 
pomerium limite che separa l’area inaugurata 
dall’ager)

• Fondazione secondo le norme etrusche 
(scavo del mundus per gettarvi primizie e 
zolle di terra; edificazione del primo altare 
per il focolare regio accanto al quale in 
fondatore andrà ad abitare)

• Aratura sacra e la sancitas delle mura
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Aratura sacra 
Dal sulcus primigenius 
al murus sanctus o inviolabile
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«Urbs ipsa moenia sunt»

Isidoro XV, 2, 1

«Ma non era destino / che resistesse a lungo la fossa dei Danai, e sopra di 
essa il largo / muro, che per le navi avevano eretto, e scavata all’intorno / 
una fossa, senza offrire agli dei le sacre ecatombi, / perché chiudesse al 
suo interno e salvasse le navi veloci / e il g rande bottino; ma era sorto 
contro il volere dei numi / immortali: anche per questo non restò lungo 
tempo in piedi / … / Ma quando poi  …/ … / fu distrutta al decimo anno 
la città di Priamo, / … / macchinarono allora Posidone ed Apollo / di 
spazzare via il muro, scatenando la furia dei fiumi» 

Omero, Il. XII 3-9; 13, 15, 17-18; traduz. di G. Cerri, Iliade, Milano 1996
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Murus con porta 
(Mugonia)
775-750 a.C.
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I cippi dove Remo ha 
violato le Mura
Carandini, Carafa, D’Alessio
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Tarquinia, Civita
Cavità naturale: un mundus?
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Il nome etrusco di mundus 
Orvieto, Campo della Fiera

faliaθere
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Il mundus
Marzabotto, Acropoli
Podio/altare B 
540 a.C.
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Il mundus: gli altari forati Veio, Santuario di Portonaccio, Altare, 540-530 a.C.
Colonna et al. 2012
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Il mundus: 
gli altari forati 
Pyrgi, Santuario Monumentale
Altare dell’area C
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Il mundus: 
gli altari forati 
Pyrgi, Santuario 
Meridionale
Altare di pietre iota
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Il mundus: gli altari forati
Bolsena 

4 Poggio Casetta
5 Pozzarello
6 Grotta di Silvano
7 Casa di Laberio Gallo
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Santuario del Pozzarello

Favisse

Bothros/
mundus

Depositi votivi

Canalette
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«Le divinità cui sono consacrati tutti questi altari sono infere o comunque 
considerate nel loro aspetto catactonio, come Menerva (Veio, Santa 
Marinella) e Tina (Pyrgi-area C, Orvieto, Bolsena), o Culs´ans 
(Bagnoregio), o Śur/Śuri e Cavatha (Pyrgi-altare iota), quest’ultima coppia 
rispecchiante quella di Dis Pater-Proserpina cui era sacro il mundus 
romano presso il Comizio. Proprio a Dis Pater Tarconte avrebbe 
consacrato le dodici città da lui fondate nella Padania (Schol. Veron. Ad 
Verg. Aen. X, 200), tradizione che ci segnala il ruolo che le divinità infere 
avevano assunto nel rituale delle fondazioni urbane» 

G. Colonna, in AnnFaina 2012

ALTARI FORATI
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Il tracciato del sulcus primigenius. 
Pyrgi, Santuario Monumentale
Il pomerio alle spalle del tempio A
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Il tracciato del sulcus primigenius. 
Pyrgi, Santuario Meridionale
Ipotesi ricostruttiva del recinto e degli 
orientamenti che definiscono l’area sacra in 
età tardo-arcaica.

Lingotti di piombo con funzione di cippo
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Delimitazioni e confini
Cortona, loc. il Campaccio

Museo dell’Accademia 
Etrusca e della città di 
Cortona

Statuetta di grifone
con iscrizione
tinścvil

Loc. incerta.
Statuetta di cane 

con iscrizione
ś(---): caluśtla

Cippo di confine
tular raśnal

Leida, Rijksmuseum

Firenze, Museo 
archeologico Nazionale
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Cortona, 
Porta Bifora 
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Cortona, 
Deposito votivo nei pressi 
della Porta Bifora
Bronzetto di Culśanś
Prima metà III sec. a.C.  

v. cvinti arntias 
culsansl alpan turce



La città etrusca e il sacro
prof. ssa L.M. MICHETTI

RITI DI FONDAZIONE NELL’ITALIA ANTICA

Vulci, 
Porta Nord,
deposito votivo
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Vulci, 
Porta Nord,
deposito votivo
Teste fittili gianiformi
IV-I sec. a.C.
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Le fonti latine (dipendenti da fonti 
letterarie etrusche) connotano Selvans come tutor finium

“Omnis possessio quare Silvanum colit? Quia primus in 
terram lapidem finalem posuit. Nam omnis possessio 
tres Silvanos habet. Unus dicitur domesticus, 
possessioni consecratus. Alter dicitur agrestis,
pastoribus consecratus. Tertius dicitur orientalis,
cui est in confinio  lucus positus, a quo 
inter duo pluresque  fines oriuntur.
Ideoque inter duo pluresque est et lucus finis”

Dolabella, Gromatici I, 302, 13 L

“Pater Silvane tutor finium” 
Hor., Epodi II, 22
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Tarquinia, 
Porta Romanelli
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Tarquinia, Porta Romanelli, blocchi in nenfro con iscrizioni
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Le fonti epigrafiche 
Selvans dei confini

Collezione Fleischmann
Bronzetto di atleta

ecn:turce:avle:havrnas:tuthina:apana:selvansl tularias
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Le fonti epigrafiche 
Selvans dei confini

Santuario di Pozzarello
Cippo con iscrizione
Selvans sanχuneta cvera
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Tarquinia, Putto di Carrara, fine IV-III sec. a.C.

Musei Gregoriano Etrusco
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Altino
Porta approdo

Proposta ricostruttiva 

Arula, 
con figura di Apollo?

Bronzetto votivo
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La sacralità delle mura urbane
Il caso di Bologna   
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Bologna
Cinta villanoviana
Rituale di Fondazione   
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Poggio Civitella Montalcino
Fortezza ellenistica
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Poggio Civitella Montalcino
Fortezza ellenistica
Deposito votivo
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Vetulonia
Mura dell’Arce
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Vetulonia
Deposito delle mura dell’Arce
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