
Dalla città al mare.
La città etrusca di Caere e Pyrgi, porto e grande santuario marittimo:
novità dagli scavi della Sapienza



Pyrgi:
porto e grande santuario marittimo 

di Kaisra – Agylla – Caere

Caere

Pyrgi

Lago di Bracciano

Mar Tirreno



Pyrgi: porto e grande santuario marittimo di Kaisra – Agylla - Caere

Colonia maritima

I n s e d i a m e n t o     p o r t u a l e      e t r u s c o

Comprensorio santuariale

Porto orientale

Porto-canale

Quartiere pubblico-cerimoniale

Tracciato della Via Caere-Pyrgi



La Sapienza a Pyrgi: oltre 60 anni di scavi, studi e ricerche

Il primo colpo di piccone alla presenza delle autorità

G. Colonna, A. Ciasca, G. Foti, L. Saraz
con la testa dell’Atena 

del grande altorilievo  (1958) 

M. Pallottino, G. Colonna, E. Di Paolo e altri all’indomani della scoperta delle lamine (1963)



La Sapienza a Pyrgi: oltre 60 anni di scavi, studi e ricerche



La Sapienza a Pyrgi: oltre 60 anni di scavi, studi e ricerche

Scavi 2009-2020
Scavi 1957-1985; 2002-2008; 2019-2020

Scavi 1983-2008

Il comprensorio santuariale e il quartiere pubblico-cerimoniale: scavi Sapienza 1957-2020 (elab. B. Belelli Marchesini, da ScAnt 2021)



da Belelli Marchesini, Biella, Michetti 2015: a tratto continuo, procedendo verso ovest da Montetosto, il tracciato viario nelle loc. Cento Corvi 
(stella verde), Quarto di Monte Bischero (stella blu) e Pyrgi

Tumulo di Montetosto

Ricostruzione del tracciato della via Caere-Pyrgi

Caere

Pyrgi

Montetosto



La via Caere-Pyrgi

la via Caere-Pyrgi 
in loc. Cento Corvi 

(scavi SBAEM 2010)

la via Caere-Pyrgi nel suo tratto terminale alle spalle 
del tempio A di Pyrgi (scavi Sapienza 2008)

lungh.: 13 km circa
largh. carreggiata: 10 m circa

Tracciato della Caere-Pyrgi

L’area di ingresso al Santuario (scavi 2019-2020) 
da ScAnt 2021 cds

Il tratto urbano della Caere-
Pyrgi 

in corso di scavo



Carta archeologica
del territorio di Caere

di R. Mengarelli,
con indicazione

del Tumulo,
dei «Tumuletti»

e del tracciato
della via Caere-Pyrgi
(da Mengarelli 1938)



Il palazzo/santuario, il tumulo, i «tumuletti» e la via Caere-Pyrgi a Montetosto

(Ortofoto 2006 –
Portale Cartografico Nazionale)

complesso
monumentale



La loc. Montetosto e il Tumulo all’epoca degli scavi Mengarelli

Sfinge appartenente alla
decorazione esterna del tumulo

Ceramiche di bucchero e plettri in avorio con 
rivestimento in oro dal corredo funerario (Museo di 

Villa Giulia)



le tracce della via 
Caere-Pyrgi tra il 

tumulo e l’area del 
santuario

Il santuario di Montetosto (scavi G. Colonna 1965-1969)



Le decorazioni architettoniche: il tetto del 520 a.C. circa

antefisse a testa femminile
prive di nimbo

tegole di gronda con catena di palmette e fiori di loto

sime a “elle” con dec. a rosette

Testina di «orientale»: 
Busiride?



Le decorazioni architettoniche: il tetto del 480 a.C. circa

antefisse a testa femminile e 
di negro entro nimbo a 
banda serpeggiante

lastre di 
rivestimento

di II fase con 
doppio anthemion

cornici traforate
tegole di gronda con motivo a losanghe



Le decorazioni architettoniche: interventi di rinnovamento negli anni centrali del V sec. a.C. 

tegole di gronda con decorazione a losanghe e cuori  o con motivo a meandro

sime con toro e decorazione a meandro 

antefisse entro nimbo a palmette e fiori di loto



Le decorazioni architettoniche: interventi di rinnovamento nel IV sec. a.C. 

antefisse a testa femminile con diadema
a punte e a rosette

antefisse a testa di menade e sileno entro nimbo 
baccellato

lastre con anthemion a doppio ordine di palmette

lastre con palmette
oblique con
coronamento
di baccelli



Caere

Pyrgi

Montetosto

La via Caere-Pyrgi
in loc. Quarto di Monte Bischero

il tracciato viario e le tombe
lungo la strada
(da Colonna 1968)



Verso l’edizione delle indagini di G. Colonna (1968) e R. Cosentino (1984) a Quarto di Monte Bischero

Planimetria di una delle tombe indagate da R. Cosentino e alcuni materiali conservati 
nell’Antiquarium di Pyrgi (Santa Severa)

Planimetria dello scavo Colonna a  Quarto di Monte Bischero 
e alcuni materiali conservati nell’Antiquarium di Pyrgi (Santa Severa)



Da Caere al litorale: i nuclei funerari situati lungo le principali direttrici viarie

Ricostruzione schematica della viabilità ceretana (da Nardi 1985)

Particolare della «Carta archeologica del territorio di Caere» di Raniero Mengarelli (1938), con indicazione 
del “Grande Tumulo di Montetosto” e degli altri “tumuletti” sul tracciato della Via Caere-Pyrgi e dei nuclei 
funerari di Vaccina e Monteroni nell’entroterra di Ladispoli. 



Santuario meridionale

Santuario monumentale

Quartiere «pubblico-cerimoniale»

Tempio A
Tempio B

Area C

Il comprensorio santuariale e il 
quartiere «pubblico-
cerimoniale»



Il comprensorio santuariale: due aree sacre distinte, ma con storie parallele 
Sorgente

Foto aerea con posizione della sorgente e del paleolaveo

Paleoalveo

Ricostruzione ipotetica delle due aree sacre nel V sec. a.C., da est



Il Santuario Monumentale: espressione di una forte volontà politica, tirannica e poi «civica»



La prima monumentalizzazione del Santuario :  il temenos, il Tempio B, l’Area C e l’Edificio delle «venti celle» (510-500 a.C. ca.), voluti dal 
tiranno di Caere Thefarie Velianas

Tempio B

Area C

Altare

Ingresso monumentale

Il Tempio B

Cisterna



Il Tempio B, sacro ad Uni - Astarte

Antefisse a testa femminile e di etiope

Altorilievo di un
mutulo angolare con
giovane scudiero

Ricostruzione del culmine
della facciata con il gruppo 
acroteriale di Heracle e Uni

Modellino ricostruttivo

Frammento di alorilievo
con l’idra di Lerna

Sima con acroterio
laterale configurato



Il Tempio B e l’ «Area C» 

Il Santuario Monumentale all’epoca di Thefarie Velianas con i riferimenti spaziali desunti dalla lamina fenicia e dalla
lamina etrusca «lunga» (G. Colonna)

Fondo di coppa Spurinas con iscrizione Unial



L’Edificio delle «venti celle» e la «prostituzione sacra»



Il «recinto delle lamine» a nord-est dell’Area C (III sec. a.C. )

Sima del Tempio B
Assonometria e foto del recinto

Posizione delle lamine all’interno del recinto

Le lamine prima dello svolgimento e i chiodini rinvenuti al loro interno



Chi era Thefarie Velianas?



Il gruppo gentilizio dei Velianas: la tomba «delle Iscrizioni graffite» a Caere, probabilmente del padre di Thefarie (530-520 a.C.)



Santuario Monumentale. Il «raddoppio» dell’area sacra, l’erezione del Tempio A e la nuova area di ingresso (470-460 a.C. ca)

Ricostruzione dell’ingresso della via 
Caere-Pyrgi alle spalle del Tempio A

L’area di ingresso al Santuario (scavi 2019-2020) 
da ScAnt 2021



Santuario Monumentale. Il Tempio A

Terrazza

Pozzo

Pozzo



Santuario Monumentale. Il Tempio A e la sua decorazione architettonica: espressione della «nuova» Caere

Atena Zeus Polifonte Capaneo

Tideo e Melanippo

L’altorilievo principale della fronte posteriore (460 a.C. ca.)I frammenti dell’altorilievo principale della fronte anteriore (350 a.C. ca.)

Lamina bronzea menzionante Thesan, dall’area del tempio A



MODELLO 3D E DETTAGLI

3 ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DATI

1

Tempio A

RILIEVO E ARCHEOLOGIA. 
DOCUMENTAZIONE DIGITALE E MODELLAZIONE 3D PER LA DIVULGAZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL 

SANTUARIO DI PYRGI

CASO STUDIO

STUDIO DATI ARCHEOLOGICI A
DISPOSIZIONE E IMPOSTAZIONE DEL
LAVORO

ACQUISIZIONE DATI

PIATTAFORMA DIGITALE 
PER LA DIVULGAZIONE

RICOSTRUZIONE VIRTUALE: MODELLO IDEALE 
E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
DELL’ATTENDIBILITÀ

4

5

2

MODELLI TOTALI
scala 1:50 – 1:10

Facoltà di Architettura  |  Corso di Laurea magistrale in Architettura UE  |  Tesi di laurea in Scienze della rappresentazione e del rilievo  |  AA 13/14        
Laureanda Martina Attenni  |  Relatore Prof. Arch. Alfonso Ippolito  |  Correlatrice Prof.ssa Maria Paola Baglione, Dott.ssa Barbara Belelli Marchesini

ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DATI



Il Santuario Meridionale: l’antitesi del Santuario Monumentale

mi śuris cavathas
Ευμαχoς τηι Δημ[ητ]ρι



Le fasi più antiche del Santuario Meridionale (ultimi decenni VI – inizi V sec. a.C.)

Olpetta di tipo ionico e coppia di orecchini in oro dal battuto tufaceo delle 
celle del sacello «beta»

Planimetria del Santuario Meridionale, con in evidenza, la sommità
livellata della “collina” artificiale di epoca arcaica

Planimetria e sezione schematica W-E del Santuario Meridionale, con ingombro dell’edificio «beta»; in 
evidenza, nello spaccato stratigrafico, lo spessore del riporto argilloso di epoca arcaica (B. Belelli 
Marchesini)

Terrecotte pertinenti alla I fase del sacello «beta» (530-520 a.C)

Acroteri a busto di Acheloo pertinenti alla II fase del sacello «beta» (500 a.C. ca.) 



Le fasi più antiche del Santuario Meridionale: il deposito «rho» (inizi V sec. a.C. sec. a.C.)

Livello inferiore

Livello intermedio

Livello superiore



Santuario Meridionale. L’altare «lambda» e il deposito «kappa» (secondo venticinquennio V sec. a.C.)

L’altare «lambda»  e l’area del deposito «kappa» visti da sud 

Planimetria dell’altare «lambda» con posizione 
dei lingotti  in piombo

Lingotti in piombo dall’altare lambda 

Area deposito «kappa»

Altare  «lambda»

mi śuris cavathas



1
2

3

4 5

6

Santuario Meridionale.  I nuclei di offerte del deposito «kappa» ( 460 a.C. ca.)

7



Lucerna e kylix a f.r. con
dedica in greco:
Ευμαχoς τηι Δημ[ητ]ρι

Santuario Meridionale: la fascia occidentale nel V e IV sec. a.C. 

Altare e bothros «epsilon»
Edificio «gamma»

Altare «delta»

Strisciata di colature di piombo



La grande phiale con Mnesterofonia (uccisione dei Proci da parte di Odisseo) dal Piazzale Nord

Carta di distribuzione di kylikes e phialai attiche 
di grandi dimensioni (da TSINGARIDA 2020) 

Kylix di Euphronios e Onesimos
da Cerveteri



O

Offerente con il porcellino



Planimetria struttura «pi»

Statua di offerente con porcellino

Oinochoe configurata della
Canessa Class dal battuto
pavimentale più antico della
struttura «pi»

Il limite orientale dell’area sacra tra la fine del V e il III sec. a.C.  



Santuario Meridionale: la fascia occidentale nel IV sec. a.C. 

Materiali riferibili alla frequentazione recente del sacello «alpha» 



L’ultima frequentazione del Santuario Meridionale (III - II sec. a.C.)

Altare «zeta» e materiali dalla fossa «omicron»

Ceramiche a vernice nera con iscrizioni in latino

Altare «zeta» e materiali dalla fossa «omicron»

Ma(nia)

Vei[v]is



Il Quartiere «pubblico-cerimoniale»: un’area al «limite» tra abitato e Santuario

porto orientale

L’articolazione dell’abitato costiero in settori 
delimitati da  strade glareate (largh 4.80 m)



Isolato a sud della stradaSettore a nord della strada

tracciato della Caere-Pyrgi  (da sud)

Il Quartiere pubblico-cerimoniale

tracciato della Caere-Pyrgi 



Quartiere pubblico-cerimoniale, settore a nord della strada: la prima fase edilizia (fine VII sec. a.C.)



Quartiere pubblico-cerimoniale, settore a nord della strada: la seconda  fase edilizia (fine VI sec. a.C.)

Cippo aniconico



*

Quartiere pubblico-cerimoniale., settore a nord della strada. «Edificio in opera quadrata»: una casa-torre?

Deposizione di cane depezzato



Quartiere «pubblico-cerimoniale», settore a nord della strada. «Edificio in opera quadrata»



pozzetto troncoconico

Quartiere «pubblico-cerimoniale», settore a nord della strada. Vano A: 
pozzetto/cista troncoconico e bancone in tufo (altare a cuppelle?) 

lingotto di piombo dal pozzetto
e punte di freccia in bronzo dal 

piano pavimentale

il pozzetto in corso di scavo

altare a cuppelle?



kylix attica deposta al di sotto di un accumulo di spezzoni di tufo 
nell’angolo sud-est del vano; nel tondo, giovane seduto su 
un’anfora con oinochoe nella destra 

Quartiere «pubblico-cerimoniale», settore a nord della 
strada. Vano A: pozzetto troncoconico in tufo e offerta di 
kylix attica (intorno al 500 a.C.)



tracciato della via Caere-Pyrgi 

ala porticata

Quartiere «pubblico-cerimoniale»: il complesso edilizio nel settore a sud della via glareata



Terrecotte architettoniche di tipo campano e ceretano  
dall’area dell’edificio porticato (530-520 a.C.)

frammenti dal Santuario Monumentale

frammenti di sima a L tipo Winter 6.A.2.c (ca. 520) 



dolio schiacciato sul pavimento del 
portico,  in corso di scavo

fa[śena]

bacino/louterion di impasto iscritto 
dall’area del portico

ricostruzione virtuale del dolio mediante 
fotomodellazione 3D (A. Ippolito, Dip. 
Storia Disegno Restauro dell’Architettura

maschera 
gorgonica di 
antefissa 
campanadal
vano k

lucerne fenicie 
deposte lungo il 
muro del vano k

Quartiere «pubblico-cerimoniale», complesso edilizio nel settore a sud della via glareata:
il corpo di fabbrica affacciato sul portico



Quartiere «pubblico-cerimoniale», complesso edilizio nel settore a sud della via 
glareata: dolio incassato nella cunetta e ceramiche attiche dall’ala occidentale

lekythos a fondo bianco con 
imbarcazione trainata da figura 
gigantesca (in corso di studio)

skyphos attico della cerchia del 
Pitt. di Edimburgo (520 a.C. 
ca.) dal riempimento del dolio



Bracieri ceretani dal Quartiere «pubblico-cerimoniale»



Quartiere «pubblico-cerimoniale», complesso edilizio nel settore a sud della via 
glareata: la «Fossa dei pesi da telaio»

l’offerta del primo peso, deposto su uno 
spezzone di tegola di I fase e orientato 
secondo i punti cardinali

braciere ceretano e olla di impasto
rosso-bruno dal riempimento le varie fasi dello scavo

i pesi esposti nel Museo delle
Antichità Etrusche e Italiche
della Sapienza



base della colonna 5 nel 
portico

Quartiere «pubblico-cerimoniale», complesso edilizio 
nel settore a sud della via glareata: l’area cortilizia

ceppo d’ancora litico 2 infisso 
verticalmente nel cortile

ancora litica 1 deposta nel 
corridoio



Quartiere «pubblico-cerimoniale», complesso edilizio nel settore a sud della via glareata: l’area cortilizia

deposizione di anfora etrusca con resti faunistici; in alto a destra, base 
della colonna centrale del portico; in basso, sottofondazione della 
colonna con spezzoni di blocchi tufacei reimpiegati, uno dei quali 
forse pertinente ad altare a cuppelle



Quartiere «pubblico-cerimoniale», 
complesso edilizio nel settore a sud 

della via glareata: struttura in mattoni 
crudi policromi precedente 

all’impianto del portico



Quartiere «pubblico-cerimoniale», isolato sud: offerte presso la struttura «H»

la struttura H con il posizionamento delle fossette

fossetta con brocca in ceramica
acroma fissata al suolo con un chiodo

fossetta con peso da telaio
protetto da un coppo



Ripresa degli scavi nel Santuario Monumentale: la «traversa» della via Caere-Pyrgi, un limite del santuario?



L’abitato di Pyrgi e la sua maglia stradale

porto orientale

l’articolazione dell’abitato costiero in settori delimitati da  strade 
glareate disposte a ventaglio

particolare della via Caere-Pyrgi e 
della «traversa» di recente 

individuata che si diparte parallela al 
tempio A in direzione della costa



c

c

1. Ricerche territoriali lungo gli itinerari di collegamento tra Caere e i suoi porti ed edizione di complessi archeologici di vecchio scavo 

ARCHIVIO 
DIGITALE

Nuovo Antiquarium di Pyrgi

Hub digitale del Castello di Santa 
Severa  (Lazio Crea spa)

2. Valorizzazione delle ricerche della Sapienza a Pyrgi e nel  litorale cerite
Modalità open access

Il progetto «Dalla città al mare. Vie di terra e vie di acqua nel Lazio etrusco». 
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