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ARPI 
in 
Daunia



Arpi oggi



L’aggere

, 



Foto aerea di Arpi
John Bradford 
(1954)

, 



Tinè Bertocchi 1965 (1985)

- età del ferro (IX-VII): tomba a tumulo, cabana
- età arcaica (fine VI-inizio V) : aggere, tombe
- età classica (seconda metà V-prima metà IV) : tombe, domus
- età ellenistica e repubblicana (seconda metà IV-II) : tombe, 
domus
- età imperiale (I av.-IV ap.) : domus, tombe

L’agger e l’occupazione dall’età del ferro all’età imperiale

Mazzei 1991



« Corografia » con indicazione delle scoperte (I.G.M., F. 164 IV S.O.- F. 164 IV.S.E.) 
MAZZEI TARAS 1984

Arpi: studi precedenti
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Infatti, una tradizione del luogo, form
atasi su docum

enti m
edievali 6 

e su afferm
azioni di storici e geografi del1500 7 e, soprattutto, costruita 

sull'esigenza di nobilitare le origini di un centro ad econom
ia pastorale 

e agricola facendo appello alla fondazione diom
edea, vorrebbe Foggia 

fondata dagli abitanti di A
rpi. L

a m
ancanza di strutture antiche em

er-
genti ha fatto sì che, tranne alcune eccezioni, A

rpi venisse ricordata so-
lo m

arginalm
ente dagli storiografi del R

egno di N
apoli 8 e dai viaggia-

tori che in quei secoli attraversarono la Puglia. G
ià in una carta del1500 

è presente l'indicazione A
pre ruinate e l'ubicazione sem

bra abbastanza 
prossim

a a quella reale 9 (Tav. I). Le prim
e notizie di presenze archeo-

logiche in questo sito sono contenute in testi seicenteschi. C
osì la de-

scrive P. C
luverius 10

: 

'H
odie O

pidum
 est ad C

erbalum
 am

nem
 vulgari incolis vocabulo Fogia, à quo V

I m
il-
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 versùs M
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quae etiam
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 X
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 quoque testatur verbus supra citatis'. 

Più breve l'accenno di D
. C

im
aglia 11

: 

'H
uius fane U

rbis rudera adhuc dum
 visuntur quinque pene a Foggia U

rbe passum
 rnillia 

Sipontum
 versus: locu adhuc A

rpi vocatur'. 
D

i singolare interesse è il m
anoscritto di G

. C
alvanese 12 conservato 

presso la B
iblioteca Provinciale di Foggia, nel quale sono contenuti ben 

precisi riferim
enti di carattere archeologico: 

'A
sseriscono che A

rgos sia stata la patria di D
iom

ede. C
he A

rpi edificata fosse da que-
sto valoroso capitano lo provano apertam

ente le m
onete di ram

e, argento et oro che 
ne' cam

pi A
rpensi, ora divenuta cam

pagna da sem
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città tranne delle rovine, sotto terra in più luoghi ritrovansi, e tra quelle la m
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testa coverta di cim
iero, et al di sotto scritto in G

reco D
iom

edes, e dall'altra parte un 
bue inghirlandato col piede piegato destro, con una freccia di sopra a traverso, e al 
di sotto scritto sim

ilm
ente in greco A

rpos, im
presa senza dubbio della città .... N

el ca-
var terra in diversi luoghi del recinto dell' A

rpi, che num
era il suo circuito m

iglia cinque 
italiane, vedendosi il recinto alzato di terra che oggi si chiam

a le m
ura dell' A

rpi, si ri-
trovano vestigia di città rovinata e distrutta. G

li anni passati, accidentalm
ente, cadde 
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Ubicazione delle evidenze archeologiche, delle fortificazioni e della rete viaria (Laboratorio di 
topografia antica, Univ. de Lecce, restituzione photogrammetrica F. Piccarreta, G. Ceraudo)

Pianta di Arpi



ARPI PROJECT (dal 2014 - ) I primi scavi dell’ONC 28
(1992, 1994, 1995, 1997)



La ripresa delle ricerche sull’ONC 28
Informatizzazione dei dati d’archivio

La ceramica: 
riconoscimento della classe,
quantificazione, disegno, studio

ARPI PROJECT (dal 2014 - )



Uno studio archeomorfolocico accompanato da 
prospezioni geofisiche, geomorfologiche e pedestriARPI PROJECT (dal 2014 - )



GIS archeologico 
di ARPI 

La 
raccolta
dei 
dati
pubblicati
e 
inediti



Scavi Mazzei 1992-
1997 :
la domus del
« mosaico dei Leoni e 
delle Pantere» 

Scavi Drago 1939 –
mosaici

Scavi Drago
1939 e 1941 

Scavi Tiné Bertocchi
1966 

Cantiere-Scuola 1953-
1954
La domus « a peristilio » 

Scavi
Mazzei
2001

Scavi Mazzei 1996-
1997 : 
Saggi dell’ONC 29 

Le aeree abitative



Ubicazione dei
lavori
(Autostrada e 
impianto delle
condotte
idriche SAFAB) 
e delle tombe
a camera 
dipinte o vasi a 
tempera.
Elab. L. 
Fornaciari, 
DISPAC, Univ. 
degli Studi di 
Salerno, con la 
collaborazione
di V. Soldani, 
SABAP, Foggia

Pianta di ARPI



SCAVI C. DRAGO 1939-1941
69 tombe

Drago 1939-1941 69
Tinè-Bertocchi 1966 20
De Juliis 1972 1
Nava 1984 1
Mazzei 1984-2004 68
Safab 1991-1992 (Mazzei) 67
Guaitoli 2005 6
Corrente 2005-2009 12
Muntoni 2012-2019 3

247



Scavi Tinè Bertocchi 1966
Località Montarozzi, ONC35

20 tombe

Drago 1939-1941 69
Tinè-Bertocchi 1966 20
De Juliis 1972 1
Nava 1984 1
Mazzei 1984-2004 68
Safab 1991-1992 (Mazzei) 67
Guaitoli 2005 6
Corrente 2005-2009 12
Muntoni 2012-2019 3

247



Drago 1939-1941 69
Tinè-Bertocchi 1966 20
De Juliis 1972 1
Nava 1984 1
Mazzei 1984-2004 68
Safab 1991-1992 (Mazzei) 67
Guaitoli 2005 6
Corrente 2005-2009 12
Muntoni 2012-2019 3

247

Scavi SAFAB 1991-1992
67 tombe



Drago 1939-1941 69
Tinè-Bertocchi 1966 20
De Juliis 1972 1
Nava 1984 1
Mazzei 1984-2004 68
Safab 1991-1992 (Mazzei) 67
Guaitoli 2005 6
Corrente 2005-2009 12
Muntoni 2012-2019 3

247

Mazzei 1992-2001
Località Montarozzi, ONC28

Area della Domus dei Leoni e delle Pantere
Area della Medusa



Drago 1939-1941 69
Tinè-Bertocchi 1966 20
De Juliis 1972 1
Nava 1984 1
Mazzei 1984-2004 68
Safab 1991-1992 (Mazzei) 67
Guaitoli 2005 6
Corrente 2005-2009 12
Muntoni 2012-2019 3

247

Scavi Guaitoli 2005
Presso il Celone (6 tombe)

Scavi Corrente 2008
Presso Masseri Spagnoli

(12 tombe)





TIPOLOGIA
delle 
tombe 
di
ARPI



I dati antropologici

Diario scavi C. Drago
(1939-1941)



Lo studio antropologico e archeo-tanatologico 

Posizione defunto
Supina 6
Supino-flessa 23
Rannicchiata/supin
o-flessa 76
Rannicchiata 3
Indeterminati 175
Nessuna traccia
dello scheletro 11
Riduzioni 11
Totale individui 305

Classe di età
Infans 1 (0-6) 2

10Infans 2 (7-12) 4
Juvenis (13-20) 4
Adultus (21-40) 28 29
Maturus (41-60) 1
Senilis (<60) 0
Indeterminato 255 255
Totale individui 294 294

Tomba 400 ONC 28

Dati preliminari sulla posizione e le classi
di età dei defunti dalle necropoli arpane



Fase I VIII sec. VII sec. 800 a.C. 600 a.C.

Fase II VI sec. prima metà V sec. 600 a.C. 450 a.C.

Fase III seconda metà V sec. primo quarto IV sec. 450 a.C. 375 a.C.

Fase IVa secondo quarto IV sec. metà IV sec. 375 a.C. 350 a.C.

Fase IVb metà IV sec. terzo quarto IV sec. 350 a.C. 325 a.C.

Fase V ultimo quarto IV sec. primo quarto III sec. 325 a.C. 275 a.C.

Fase VIa secondo quarto III sec. metà III sec. 275 a.C. 250 a.C.

Fase VIb metà III sec. fine III sec. 250 a.C. 200 a.C.

Fase VII II sec. II sec. 200 a.C. 100 a.C.

FASI CRONOLOCHE 
delle tombe e dell’abitato di ARPI





Tipo I, tomba a tumulo.
Scavi Tinè-Bertocchi 1966, 
fine IX - prima metà VIII sec. a.C.

Fase I





Tipo II.B, tomba a fossa di forma circolare. 
Scavi SAFAB 1992, Tombe 40a e 41, 
Ultimo quarto VI - prima metà V sec. a.C.

Fase II





Tipo II.A, tomba a fossa di forma rettangolare
Scavi Mazzei 1995, ONC28, tomba 275

I resti dell’inumato di sesso indeterminato 
appartengono ad un giovane individuo 
tra i 5 e i 9 anni. 

Fase III



Tipo IV, Tomba a enchytrismos, 
Scavi Drago 1939-1941 e 
scavo Mazzei 1998-1999.

Fase III-IV





Tipo II.A2, tomba a fossa di forma rettangolare. 
Scavi ONC28 (1995), tomba 525, 
seconda metà del IV sec. a.C.

L‘analisi 
antropologica 
dei resti ossei 
ha isolato la 
presenza di un 
inumato 
probabilmente 
adulto e di 
sesso 
indeterminato.

Fase IVb



Tipo V.A
Varianti della tomba a grotticelle artificiale
Scavi C. Drago,1939-1941

Località Montarozzi, ONC35

Fasi IV - VI 



Tipo V.A1c, tomba a grotticella artificiale di forma quadrangolare
con dromos di accesso. 
Scavi Tinè Bertocchi 1966, Tomba 11. Ca. metà IV sec. a.C.

Fase IV



Tipo V.A1c, tomba a grotticella artificiale di forma 
quadrangolare con dromos di accesso. 
Scavi Mazzei ONC28 (1995), Tomba 605.
Ultimo quarto del IV-primo quarto del III sec.

Fase V



Tipo VI.A, Tomba a camera con pianta
quadrangolare e copertura di lastre
disposte di piatto, scavi Nava, Tomba dei 
Cavalieri, secondo quarto IV sec. a.C.

Tipo VI.B, Tomba a camera con pianta
quadrangolare e copertura di lastre a 
« capanna », scavi Corrente, terzo
quarto IV sec. a.C.

Fase IVa Fase IVb



Fasi IV - VI Tipo V.B Complesso ipogeo con più celle
Scavi C. Drago,1939-194, 
località Montarozzi, ONC35



Tipo V.B, Complesso ipogeo con più grotticelle. 
scavi Drago 1939, tomba VIII, cella C, 
seconda metà IV – primo quarto III sec. a.C.

Fasi IVb - V



Tipo V.Aa, tomba a grotticella artificiale di forma circolare.
Scavi SAFAB 1991, Tomba 6, prima metà del III sec. a.C.

Fase VIa



Tombe a grotticella dipinte

Tipo V.A1a, tomba a grotticella artificiale di forma circolare, 
scavi Mazzei, Area della Medusa, tomba 82.

Fasi V-VI



Tipo V.A1c, tomba a grotticella artificiale di forma quadrangolare,
Scavi Mazzei, TB 4 area Anfore.

Fasi V-VI



Tipo III.A, tomba a fossa con rivestimento a cassa di tegole.
Scavi Tinè Bertocchi 1966, Tomba 9 (metà III sec. a.C.)

Fasi V-VI



Scavi De Juliis, 
Tomba del vaso dei Niobidi

Scavi Safab, 
Tomba del Trono

Scavi Muntoni, 
Tomba dei Vetri

Tipo VI.C, tombe a camera  con pianta quadrangolare e copertura di 
lastre a doppio spiovente. Seconda metà IV - inizii III

Fase V





Scavi Mazzei, Tombe della Nike, prima metà III sec. a.C. 

Tipo VI.D, tomba a camera con pianta rettangolare con volta a botte Fase V



Tipo VI.D, tomba a camera con pianta rettangolare con volta a botte
Scavi Mazzei, Tomba delle Anfore

Fase VI



Tipo VI.D, tomba a camera con pianta rettangolare con volta a botte
Scavi Mazzei, Tombe de l’ONC 37 

Fase VI



Tipo VI.E, Complesso ipogeico con camere con volta a botte.
Scavi Mazzei, Tomba della Medusa

Fasi VI e VII



Tipo VI.E, Complesso ipogeico con camere con volta a botte.
Scavi Mazzei, Tomba della Medusa

Fasi VI e VII



Tipocronolgia delle tombe arpane




