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Veio – Il santuario di Portonaccio



Il santuario di Veio-Portonaccio







Scavi di E. Stefani

nella zona dell’altare



La «casa-torre» (580 a.C.) e la gestione 

gentilizia del santuario



Il santuario intorno al 

500 a.C.



Il santuario intorno al 

400 a.C.



Veio e la Roma dei Tarquini: le fonti

Plin. nat. 35, 157: Praeterea elaboratam hanc artem Italiae et maxime Etruriae; Vulcam Veis 

accitum, cui locaret Tarquinius Priscus Iovis effigiem in Capitolio dicandam; fictilem eum 

fuisse et ideo miniari solitum; fictiles in fastigio templi eius quadrigas, de quibus saepe diximus; 

ab hoc eodem factum Herculem, qui hodieque materiae nomen in urbe retinet.

Veio, Portonaccio. Torso fittile (570-540 a.C.)



Fest. 340-341 L.: …equi feruntur non ante constitisse, quam pervenirent in Capitolium, 

conspectumque fictilium quadrigarum, quae erant in fastigio Iovis templi, quas faciendas 

locaverant Romani Veienti cuidam artis figulinae prudenti.

Veio e la Roma dei Tarquini: le fonti

Plut. Popl. 13, 1:



Fest. 340-341 L.: …equi feruntur non ante constitisse, quam pervenirent in Capitolium, 

conspectumque fictilium quadrigarum, quae erant in fastigio Iovis templi, quas faciendas 

locaverant Romani Veienti cuidam artis figulinae prudenti 

Liv. 10, 23, 12: …quorum bonis multatis ex eo quod in publicum redactum est aenea in 

Capitolio limina et trium mensarum argentea uasa in cella Iouis Iouemque in culmine cum 

quadrigis...

Plin. nat. 28, 16: …iterum id accidisse tradunt, cum in fastigium eiusdem delubri praeparatae 

quadrigae fictiles in fornace crevissent, iterum simili modo retentum augurium.

Plin. nat. 35, 157: Praeterea elaboratam hanc artem Italiae et maxime Etruriae; Vulcam Veis 

accitum, cui locaret Tarquinius Priscus Iovis effigiem in Capitolio dicandam; fictilem eum fuisse 

et ideo miniari solitum; fictiles in fastigio templi eius quadrigas, de quibus saepe diximus; ab 

hoc eodem factum Herculem, qui hodieque materiae nomen in urbe retinet. 

Cic. div. 1, 16, 10: Cum Summanus in fastigio Iovis optumi maxumi, qui tum erat fictilis, e 

caelo ictus esset nec usquam eius simulacri caput inveniretur, haruspices in Tiberim id 

depulsum esse dixerunt, idque inventum est eo loco, qui est ab haruspicibus demonstratus.

Veio e la Roma dei Tarquini: le fonti



Il gruppo di Ercole e Minerva (540 a.C.)

Veio, santuario di 

Portonaccio: testa 

di Minerva e torso 

di Ercole

Roma, tempio arcaico 

di S. Omobono: 

Ercole e Minerva

Roma, tempio arcaico

di S. Omobono: Dioniso e Arianna

(da Sommella Mura 2011)

Veio, santuario di 

Portonaccio: probabile 

cimiero dell’elmo di 

Minerva



Lastre di rivestimento (serie Veio-Roma-Velletri, 530 a.C.)



Il gruppo acroteriale di Ercole e Minerva (540-530 a.C.)

cimiero di elmo

(di Minerva?)

lastre del sistema Veio-Roma-Velletri

(da Carlucci 2011)



Veio, 

Portonaccio. 

Sima 

bipartita con 

meandro 

intrecciato 

(h. 18,5)



Veio Portonaccio

Sacello di Menerva 

(Winter, Roof 7-2) 



I grandi donari: il «dignitario con i calcei»

(530-520 a.C.) e altre statue

statuetta di «cacciatore»

frammento di

gamba di una

statua analoga

di formato maggiore

Veio, santuario di Portonaccio

frammenti di altre statue

da Baglione 2008



I grandi donari: il gruppo di Ercole e Minerva (500 a.C.)

velthur tulumnes (CIE 6419)

avile vipiiennas (CIE 6456)Veio, santuario di Portonaccio

ricostruzione dell’elmo di 

Minerva (da Colonna 1987)



Il Maestro dell’Apollo (500 a.C.)

Sezione ricostruttiva

del sistema decorativo

del tetto del tempio

(da Maras, Michetti, Carlucci 2011)



Le statue acroteriali nelle ricostruzioni

di Enrico Stefani e Massimo Pallottino

Ricostruzione Stefani Ricostruzione Pallottino



Planimetria e 

ricostruzione

dell’alzato del tempio

(Colonna - Foglia 1993)



Ricostruzione virtuale

del tempio dell’Apollo



Il tetto del tempio e il “Maestro 

dell’Apollo”
«Veienti cuidam artis figulinae prudenti», 
Festo, 340-341 L. 



Il “Maestro dell’Apollo”





Il tetto del tempio:

basi di colmo e basi di falda

Sezione ricostruttiva del posizionamento

di una base di colmo e di una di falda



Sistemi di messa in opera delle basi

Basi di colmo

Basi di falda



Alt. 70-90 cm

Largh. 50-56 cm

Lungh. 80-88 cm

Alt. arco 42-43 cm

Alt. archetto 21 cm

Diam. fori per i pali 6,5-7 cm

Le basi di colmo (n. min. 13-14)
Basi “a sella” o “passanti” (almeno 11)



Basi di falda: i capri rampanti



I capri rampanti

Stele Malvasia-Tortorelli Stele S. Giorgio di Piano Stele Forlì-S.Varano



I capri rampanti

Anfora del

Pitt. di Micali

Hydriai ceretane



Basi di colmo: delfini e volute



Basi di colmo: delfini e occhioni



I delfini guizzanti

Coppa dei Piccoli Maestri

T. delle Leonesse

Dinos prodotto in Etruria da artigiano greco-orientale Dinos greco-orientale

Hydria

del Pitt. di

Micali

Hydria ceretana, 

particolare



Il tempio, le acque e i delfini

Il tempio (A) e la piscina (B)



Gli occhioni



Gli occhioni (e i delfini)

Anfora e kyathos del Pittore di Micali

Anfora del Gruppo degli Uccelli acquatici
Anfora del Gruppo

delle Foglie d’Edera



Volute a rilievo

Acroterio angolare di sima con volute a traforo



Scacchiera

Tomba delle Leonesse e Tomba dei Leopardi

Tomba del Cacciatore

(particolare)



Scacchiera (e occhioni)



I contrassegni letterali

A. Base di falda

con capri

E. Base a

scacchiera

B. Base con delfini

C. Base con occhioni

C. Base con occhioni

Se si trattasse di una serie numerale, come ipotizzato da

A. De Vita De Angelis per le altre terrecotte architettoniche

il contrassegno NE sarebbe il numero 36 e quello TU 

arriverebbe addirittura a 56



I contrassegni letterali

= TU

= ME

= HE

TU(RMS) ?

ME(NERVA) ??

HE(RCLE) ??

= NE ???

???= Th[-]



Le statue acroteriali sulle grandi basi

nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia


