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F. Fellí, G. Savìano

Uno degli aspetti interessanti detta metallurgia è quello legato allcr monetazione. Già in epoca arcaica il
valore della moneta era legato al metallo di cui era costituita. A segnare il passaggio da un periodo

premonetale a quello dello scambio vero e proprio di moneta nelle transazioni commerciali è l'uso della
aes rude. In qwesto lavoro vengono presi in considerazione alcuni aes rude provenienti dal sito

archeologico del santuario etrusco di Pyrgi (Santa Severa, Roma). Scopo del lavoro è individuarne la
composi4ione, I'origine della manifattura, la provenienza delle materie prime.
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La funzione monetaria delT'aes rude affernatasi nell'V[I
secolo e sviluppatasi ampiamente nel corso del VII, ha con-
tinuato a sussistere a lungo anche dopo I'introduzione del
bronzo con contrassegno. La sua funzione doveva essere
quella di "moneta spicciola" sia per le piccole transazioni,
sia per integrare i pani o i frammenti di pani di maggiori di-
mensioni per raggiungere un determinato peso. Con il termi-
ne aes rude sono sempre stati indicati nella letteratura ar-
cheologica sta pezzi informi di bronzo fuso, sia frammenti
di barre metalliche o pani di forma circolare, tralasciando di
precisarne la forma o di darne il valore ponderale. Cesano
nell'Enciclopedia Italiana cerca di distinguere l'aes rude ve-
ro e proprio, del tutto informe costituito dapezzi meno gros-
si, veri avanzi di fusione, sovente di rame puro, e 1'aes for-
nratum fuso in forme aperle a guisa di pani e focacce, for-
melle abbastanza pesanti e grosse, ma quasi sempre fram-
mentate di vero bronzo (1). Il significato monetale è sugge-
rito per I'aes rude, dalla presenza nelle tombe a rappresenta-
re il "vcntì"ov", o obolo di Caronte,1'aes rude, specificata-
mente di piccole dimensioni, aveva dunque, anche la funzio-
ne di pedaggio che il defunto deve pagare a Caronte per il
passaggio agli inferi sulla sua barca (2). Sempre dati archeo-
logici ci documentano il valore di tesawzzazione o votivo
dato all'aes rude per la ricorrente presenza in numerosi ripo-
stigli e, come nel caso in oggetto, in aree santuariali.
\/ale ricordare inoltre che benchè cronologicamente contempo-
ranei esistessero anche diversi sistemi di circolazione moneta-
ria, la diffusione e l'uso dell'aes rude eracomunque ampia.
I1 presente lavoro riguarda nove campioni di aes rude riwe-
nuti nel periodo dal 1985 al 1993 nel piazzale dell'area sud
del Santuario Etrusco di Pyrgi (Santa Severa) (3-6) situato
presso il principale poto di Caere (Cerveteri) Roma (fig.1 e
I ). I campioni hanno forme estremamente varie come è pos-
sibile osservare nelle fig. 3 e 4. Essi si possono però distin-
guere in due tipologie caratteristiche in dipendenza della
lbrma e del colore. Si tratta di frammenti informi di dimen-
sioni ridotte che vanno dai2 ai 5 cm con pesi da 5.49 a
104.24 g. Un primo gruppo è costituito da 6 reperli di colore
Lrronzeo, e forme più regolari in cui si riconoscono alcune
làcce squadrate, un secondo gruppo (numerati in figura 4) di

Fig. I - Vista aerea deL Santuario dí Pyrgi

Fig. I - Aerialview ofSanctuary ofPyrgi.

Fig. 2 - Vista aerea dell'area sud del Santuario di Pyrgi

Fig. 2 - Aerial view of Southern part of the Sanctuary of Pyrgi.

colore verde tipo smeraldo, disomogeneo, presenta forrne e

superfici iregolari e pesi e dimensioni inferiori agli appar-
tenenti al precedente gruppo.
Per la prima fase di studio sono stati presi in considerazione
gli aes rude appartenenti al secondo gruppo di reperti, già
precedentemente presi in considerazione per uno studio pre-
liminare, in un contesto generale, di manufatti metallici
provenienti da Pyrgi (7-ll).
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Figg. 3 e 1 - Aes rttde rínvenuti nel síto archeologico di Pyrgi Figg. 3 e 4 - Aes rude found ín the archeologícal site of Pyrgi
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Fig. 5 - Mícrografia SEM del campione

Fig. 5 - SEM micrograph of the specimen
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Si è scelto di sezionare per 1'analisi metallografica un solo
campione del peso di 6.52 g e delle dimensioni di 2x1.5 cm
al fine di salvaguardare in questa prima fase la raccolta dei
pezzi.
Il reperto (n'3 in figura 4) è stato sezionato con una tronca-
trice metallografia e pulito alle carte abrasive (I20, 1200
mesh) e quindi lucidato con sospensioni di allumina (1 pm e

0.3 pm). Il campione senza attacco metallografico è stato
sottoposto ad una osservazione al SEM (Microscopio Elet-
tronico a Scansione) (fig. 5) coredato di spettrometria a di-
spersione di energia (EDS). Sono state eseguite mappature
X per gli elementi Cu, Fe, Cl.

Fig. 6 - Mappa a raggi X della distribuzione del cloro

Fig. 6 - X-ray map of Cl

Viene riportata una micrografia SEM figura 5 che mostra la
struttura complessiva del campione, nelle figure 6, 7 e 8 so-
no riportate rispettivamente le relative mappe RX per gli ele-
menti Cl, Cu e Fe.
Si evince chiaramente che la sezione in studio è composta
prevalentemente di rame relativamente puro che si mostra in
ampie zone clorurato. 11 sito di provenienza dei reperti è
adiacente al mare e soggetto a contatti ripetuti con acque
marine; ciò potrebbe giustificare la presenza anche di cloro,
ma la questione va approfondita.
Si riscontra inoltre la presenza di grosse inclusioni di ossidi
di ferro. Non vi è traccia, invece, di arsenico e stagno.
Nel campione sono presenti inoltre numerose cavità di ritiro
e soîfiature o porosità da gas.

Un'indagine più in dettaglio delle aree ricche in rame, ha ri-
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Fig

Fig

7 - Mappa a raggi X della distribuzione del rame

7 - X-ray map of Cu

lig. 9 - MicrcgraJia SEM che mostra unafase globulare a base di
,ttl.furi di rame e ferro
lig. 9 - SEM ùicrograph showing a globularfase based on Cu and
Fe sulphides

"'e1ato 
la presenza di fasi globulari che all'analisi EDS risul-

r:lno essere costituite da solfuri di rame e ferro (fig. 9). Pos-
.iamo inoltre notare (fig. 10) la presenza di una fase piir
--hiara che ad una prima analisi EDS è risultata composta da
reme, bismuto e piombo (.circa 22Vo Cl, 667o Bi e 4Vo Pba).

11 frammento di aes rude presenta la struttura di un getto
nolto complessa e variegata con numerose porosità e cavità.
Emerge chiaramente che siamo in presenza di un aes rude
almeno il campione esaminato) molto particolare essendo

Frivo totalmente di stagno, e che si discosta dagli aes rude
Jel periodo V-IV sec a.c. generalmente costituiti da bronzo.
.\ltro particolare caratterizzante è la presenza di una fase

Fig. 8 - Mappa a raggi X della distibuzione del ferro
Fí9. B - X-ray map of Fe

Fig. 1 0 - Idem Jigura 9 con la Jase chiara cosÍituita da rame,
piombo e bismuto

Fíg. I0 - Same of figure 9 with clear.fase bused on Cu, Pb and Bi

ricca in bismuto. Sono noti in letteratura, rinvenuti in aree
vicine etrusche, aes rude di rame grezzo (.12-\4), tuttavia
questi sono caratferizzati dalla presenza di inclusioni arseni-
cali nella matrice metallica, mentre non si menziona presen-
za di bismuto.
Emerge chiaramente che gli aes rude oggetto di questo lavo-
ro differiscono per alcuni aspetti compositivi da quelli cita-
ti. Si può ipotizzarc che siano, infatti, prodotti di prima
estrazione del rame partendo dalla cottura di minerali a base
di piriti e calcopiriti con presenza di composti di bismuto e
piombo. Possiamo dedure dall'insieme dei dati emersi che
per composizione (rame grezzo) forme (molto irregolari) e
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dimensioni l'aes rude anaTizzato sia di un periodo preceden-
te al V-VI secolo a.c. Inoltre la presenza di composti di bi-
smuto e I'assenza di arsenico, a differenza di aes rude dI
rame grezzo ritrovati in aree limitrofe, pongono il problema
della provenienza della materia prima (15-17) e dei siti di
produzione (18-23).
Un'ipotesi plausibile a giustificare le differenze riscontrate è
quella che questi oggetti, essendo Pyrgi un santuario, abbia-
no avuto una finalità votiva, e dunque potrebbero essere sta-
ti depositati in quest'area provenienti da altre località, an-
che lontane. Il completamento delle indagirri in particolare
sulle aes rude appartenenti al primo gruppo è attualmente in
corso.

{*ffira-*sr*r{{

E' stato esaminato un gruppo di aes rude provenienti dal
Tempio etrusco di Pyrgi, sono state individuate due classi di
oggetti, in questa prima fase è stato analizzato un solo og-
getto appartenente ad una classe.
Si individua urr aes rude di fame grezzo, probabilmente di
una tipologia più arcaica, caratter'zzato da presenza di inclu-
sioni ferrose, di una fase ricca in bismuto e assenza di arse-
nico.
L'insieme di queste caratteristiche pone problematiche ri-
guardo la provenienza della materia prima, campioni di aes
rude etruschi di provenienze limitrofe non presentano, infat-
ti, gli stessi elementi distintivi.
L analisi di ulteriori campioni oggetto di uno studio in corso
potrà chiarire meglio alcuni di questi aspetti.
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This paper reports the results of preliminary study camied
out on one of the many aes rude from excavation in the Sanc-
ruary of Pyrgi (Santa Severa - Rome) near the port of Caere
(Cerveteri), one of the main towns of southern Etruria.
The findings in this area of the Sanctuary, which include a
brge number of votive offerings mainly dating the 5th and
4th centuries 8.C., bear witness to constant workship up to
the end of the 3rd century B.C
The aes rude found in the southern area of the sanctuary
consists of two dffirent groups.
The aim of analyses, so far carried out on aes rude, ls /o
gain information on metallurgy techniques and to determine
the provenance quarries of the raw materials, within the
brcaderframework of a study on metallurgy, sources of sup-

ply and circulation of raw materials in South Etruria.
Qualitative analyses were carried outfor information on the
various components, and impurities.
EDS analyses on the sample show that it is made of copper
almost pure, X-ray analyses reveal wide copper areas, chlo-
ride zones, and iron-oxide inclusions. There are, also sulphi-
des and little inclusions with the mean following composi-
tion: 22Vo Cu, 66Vo Bi,4Vo Pb. As is not present.
The studied aes rude is different in composition to previou-
sly studied similar objects, suggesting that its ore came from
not actually known mineralized areas with such a composi-
tion (namely presence of Bi, and lack of As) was mined. This
aes rude is probably of an earlier period in respect to that
coming from nearer areas or from the second groups from
the same area. Further studies on samples from second
group will improve the knowledgments and will resolve so-
me open questions.
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