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I. Santuari urbani all’interno del perimetro della città 

II. Santuari suburbani immediatamente al di fuori del perimetro
della città segnato dalle mura; grazie ad essi
si stabiliva un primo «contatto» con il mondo
esterno

III. Santuari di necropoli situati all’interno di una necropoli

IV. Santuari extraurbani «ci si riferisce a santuari non indiscriminatamente
posti lontano dalla città o dal suo immediato
suburbio, ma solo a quelli che, nonostante tale
lontananza, mostrano di aver goduto di una
particolare considerazione da parte delle città»

V. Santuari di campagna
santuari «campestri», svincolati dai suburbi cittadini; 
santuari di comunità rurali o riferibili a piccoli 
insediamenti sorti nell’hinterland delle grandi città

I principali tipi di santuari in ambito etrusco-meridionale



Il deposito votivo di Banditella (Canino - VT)

Banditella



Cortesia Dott.ssa E. Biancifiori

Il deposito votivo di Banditella (Canino - VT): VIII-VII sec. a.C.



Il deposito votivo di Banditella e un confronto….azzardato: il deposito votivo della «Grotta di Campetti» a Veio (V-IV 
sec.a .C)



Il deposito votivo di Banditella (Canino - VT): uno straordinario «anathema»

Particolari

Alt. 9 cm

Il bronzetto nell’attuale esposizione presso il 
Museo della Ricerca Archeologica di Vulci (Canino-VT)



Il deposito votivo di Banditella (Canino - VT): uno straordinario «anathema»

Cratere etrusco-geometrico di produzione
ceretana (?) a Basilea

Bronzetto da Olimpia

Cratere geometrico attico dell’ «Hirschfeld
Workshop» e particolare

Particolare di un dinos etrusco-geometrico
del Pittore Argivo



Il deposito votivo di Banditella (Canino - VT): uno straordinario «anathema» e il suo  pendant (rubato e disperso)

Foto di cavallino in bronzo conservata in un
archivio sottoposto a sequestro dai CC TPC

Bacile in bronzo da Olimpia

Ricostruzione ipotetica del gruppo (A. Naso)

Cratere etrusco-geometrico di produzione
ceretana (?) a Basilea

Lebete etrusco-geometrico del Pittore Argivo



Vulci: localizzazione dei luoghi di culto urbani o prossimi alla città

urbani
suburbani
di necropoli



Santuari urbani
Il «Tempio Grande»



Santuari urbani
Il «Tempio Grande»

Tempio urbano di Tinia a Marzabotto

Tempio di Uni – Astarte (B) di Pyrgi



Il «Tempio Grande»: le terrecotte di fase 
arcaica (500 a.C. ca.)

Retro di lastra di rivestimento con iscrizione
dipinta: Mener(vas)

Fr. di sima con elemento plastico

Lastra di rivestimento

Sima

Fr. di antefissa



Cortesia
Dott.ssa Katherine McCusker Duke Dig@lab



Santuari urbani: il problema della localizzazione del tempio indagato dai Campanari 
nell’Ottocento

Parti di fregio al Museo Gregoriano Etrusco

Elementi in terracotta al Museo Gregoriano Etrusco

Statuine votive «da Vulci o Caere» al Museo
Gregoriano Etrusco

Kylix attica a fondo bianco (int.) e figure rosse (est.)
del Pittore di Pistoxenos al Museo di Berlino



Il problema della localizzazione del tempio indagato dai Campanari nell’Ottocento: il bidentale o «fulgur conditum»

Materiali dal bidentale di Vulci (scavi Campanari) Ricostruzione ipotetica di bidentale e 
«fulgur conditum» recentemente 
rinvenuto a Todi (I-II d.C)



pomello di ciotola-
coperchio in impasto
rosso-bruno con digrafo
Śe

Frammento di piattello o coppa «Spurinas», con resti di iscrizione Fa (--) e confronto
da Pyrgi

Frammento di glaux attica a f.r. e confronto generico

Frammenti di grande kylix o 
phiale attica nella tecnica a 
figure rosse e a fondo bianco

Gli scavi della Duke University nell’area urbana (2016-in corso)

Terrecotte architettoniche: fr. di antefissa (?) e fr. di 
lastra



Gli scavi della Duke University nell’area urbana (2016-in corso)

Frammento di testa votiva

Modellino votivo di portico e confronto da Vulci

Frammenti di modellino di torre (?) e probabile confronto da Vulci



Il problema della localizzazione del tempio indagato dai Campanari nell’Ottocento e i nuovi scavi della Duke University

Antefissa dagli scavi Campanari

Frammento di antefissa dagli scavi Duke  



Il problema della localizzazione del tempio indagato dai Campanari nell’Ottocento e i nuovi scavi della Duke University



Santuari urbani: un’area sacra sull’acropoli (cd. area «AE»)



Santuari urbani: un’area sacra sull’acropoli (cd. area «AE»): terrecotte di I fase



Santuari urbani: una seconda area sacra sull’ Acropoli (cd. area «AC»)

Probabile mundus
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Un terzo santuario sull’acropoli e il suo (probabile) deposito votivo: lo scarico dell’Area «I»



Un terzo santuario sull’acropoli e il suo deposito votivo: lo scarico dell’Area «I»

Terrecotte architettoniche dall’area I

Antefissa dal «Poggetto»



Santuari urbani. Il deposito votivo presso la Porta Nord



Il deposito votivo presso la Porta Nord: un «santuario di porta»



Dall’area del deposito votivo presso la Porta Nord: frammenti di antefisse a protome di Gorgone di I fase

“Dall’humus al di sopra della stipe 26/5/1956»



Santuari suburbani: l’area sacra di «Carraccio dell’Osteria» (scavi Ferraguti – Mengarelli 1929)



L’area sacra di «Carraccio dell’Osteria»:  la documentazione di scavo (1929)

Taccuini di R. Mengarelli (originali dispersi)

Foto di U. Ferraguti



L’area sacra di «Carraccio dell’Osteria»:  i materiali

Basetta di nenfro per statuetta
Utero e cippetti votivi (IV-III)

Ceramica argentata (IV-III) 

Frammento di piattello «Spurinas» e lucerna (VI-V)

Ceramiche attiche (V sec. a.C): coppia di oinochoai a 
testa femminile e base di rython configurato a sfinge 
(a dx. confronto da Capua, cd. tomba di Brygos)

I materiali fotografati al momento della scoperta: il frammento al centro, con la raffigurazione di offerente con porcellino, è disperso



Santuari suburbani
Le strutture in località Tamariceto



Santuari suburbani
Il Santuario di  Fontanile di Legnisina e il suo contesto topografico
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Tomba costruita della Polledrara



Santuario di  Fontanile di Legnisina: il tempio

Proposte di ricostruzione



Santuario di  Fontanile di Legnisina: l’altare



Santuario di  Fontanile di Legnisina: il deposito votivo presso l’altare



Santuario di  Fontanile di Legnisina: il deposito votivo presso l’altare



Santuari di necropoli: un luogo di culto gentilizio presso il tumulo della Cuccumella



Santuari di necropoli: un luogo di culto gentilizio presso il tumulo della Cuccumelletta



Santuari di necropoli: il «sacello» di Ponte Rotto



Il  culto di Dioniso-Fufluns
a Vulci

Fufluns Paxies Velclthi

Frontoncino in nenfro dalla necropoli di Ponte Rotto

Modellino votivo da Porta Nord

Rhython attico a testa di mulo (scavi Bonaparte)



Un probabile santuario di necropoli: il santuario di Ponte Sodo



Un probabile santuario extraurbano: Regisvillae
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