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Lo scavo della domus publica effettuato nel 
corso delle campagne 2002-2014 ha permesso di 
riportare alla luce un edificio di oltre mq 2.300, 
associabile dal punto di vista planimetrico a una 
domus romana, ma contraddistinta da peculiarità 
proprie.1  

Lunga è la frequentazione della struttura, che 
dalla sua realizzazione alla fine del II/inizi I sec. 
a.C. perdura fino al IV sec. d.C. e, nello specifico, 
fino al 346 d.C., quando un forte evento sismico 
ne segna il definitivo abbandono. Questo lungo pe-
riodo di vita ha comportato un susseguirsi di tra-
sformazioni, di cui rimane traccia nelle modifiche 
della funzione e talvolta della planimetria dei di-
versi ambienti. In un quadro così articolato, arric-
chito dall’elevata estensione dell’edificio, il dato 
numismatico può rappresentare un elemento utile a 
scandire e meglio comprendere quelle che sono 
state le fasi di vita della domus publica, seguendo 
e analizzando depressioni o incrementi quantitativi 
e qualitativi di moneta grazie anche al suo ritro-
vamento nella quasi totalità degli ambienti, talvol-
ta con attestazioni sporadiche o, al contrario, al-
quanto cospicue. Appare dunque utile delineare le 
caratteristiche principali di questa plurisecolare 
frequentazione, in prospettiva della futura pubbli-
cazione del materiale numismatico del santuario.2 

L’intero nucleo di monete recuperato dalla 
domus ammonta a ben 232 esemplari, con una 
composizione eterogenea che riflette la lunga vita 
dell’edificio. Sono difatti attestate emissioni gre-
che, pre-romane, romane repubblicane e imperiali 
fino al IV sec. d.C., alle quali si affiancano pochi 
esemplari di età moderna, mentre altri restano di 
incerta classificazione (fig. 1). Il dato risulta ancor 
più notevole se si considera che il tipo di deposi-

zione è riconducibile primariamente a materiale 
erratico,3 sebbene talora numericamente consisten-
te.  

La eco della fase sannitica emerge negli epi-
sodici ritrovamenti di moneta pre-romana e roma-
na repubblicana: al primo nucleo, residuale nella 
circolazione di II sec. a.C.,4 afferiscono le consue-
te emissioni bronzee delle città dell’Italia centrale, 
quali Neapolis, Aesernia e Cales; all’Italia meri-
dionale è invece pertinente un bronzo ascrivibile a 
Rubi, unica testimonianza nel santuario di produ-
zioni della città apula, mentre l’ambito siceliota è 
rappresentato da bronzi dei Mamertini e di Pa-

normus. L’unico esemplare greco dalla domus è 
invece un piccolo bronzo di Tespie (SNG Cop. 
406), che non trova riscontri col resto dei ritrova-
menti dall’intero santuario. 

Più cospicuo il numerario romano repubbli-
cano, presente con produzioni ripartite tra gli anni 
del conflitto annibalico e il I sec. a.C. Tra queste, 
le attestazioni cronologicamente comprese tra 
l’ultimo ventennio del III e la metà del II sec. a.C. 
si caratterizzano per la sporadica presenza dell’ar-
gento, testimoniato solamente da un vittoriato su-
berato RRC 53,1 e da un denario RRC 134,1a 

(194-190 a.C.). Più nutrito il numerario eneo, con 
le emissioni antiche afferenti alla serie sestantale 
RRC 56; di queste sono note prevalentemente le 
frazioni, mentre l’asse di standard sestantale risulta 
di difficile reperimento tra i contesti propriamente 
di fine III sec. a.C. Un’inversione di tendenza si 
registra nel corso della prima metà del II secolo, 
quando il quantitativo di assi, di peso ormai pros-
simo allo standard onciale, aumenta sensibilmente 
fino a costituire il nominale più rappresentato tra 
la valuta coeva. Il periodo successivo, compreso 


	978-88-6687-238-2
	PietrabbondanteTESTOCorretto_ScienzeeLettereSiStampi
	0
	1
	1.LaRegina
	1.ALR  PB TESTO REV MP
	2.ALR  PB TESTO REV MP
	3.ALR  PB TESTO REV MP

	2.0.RELAZIONI E NOTE INFORMATIVE
	2.Pietrabbondante1998
	3.Pietrabbondante 2002
	4.Pietrabbondante 2003
	5.Pietrabbondante 2005
	6.Pietrabbondante_2006
	7.Pietrabbondante_2007
	8.Pietrabbondante_2007
	9.Pietrabbondante_2008

	2
	10.Pietrabbondante_2009
	11.Pietrabbondante_2010
	12.Pietrabbondante_2011
	13.Pietrabbondante_2012
	14.Pietrabbondante_2013
	15.1.DOMUSPUBLICACOPERTINA
	15.Corbelli
	16.De fabritiis_Mazzeo
	17.Mazzeo
	17aAngelini
	17b Deidda
	18.Tawfik
	1.Tawfik La cucina della Stoà - solo testo REV MP - Copia
	2.Tawfik La cucina della Stoà - solo testo REV MP

	19.Galassi
	20.Catalano

	3
	21.Galassi_temenos
	22.Fardella_Polvere
	23.Cerudelli
	24.DAMICO_Sabazio
	24a.Esposito
	24b.Casale
	25.Franceschin Boschini
	26.BOCCARDI
	27.Rapinesibronzetti
	28.1.CantiereScalpellini
	28.Dionisio_Tawfik
	2.1_Dionisio_TawfikPrimebozze
	2.2_Dionisio-tawfik_testo REV MP
	2.3.Dionisio-tawfik_testo
	2.4.Dionisio-tawfik_testo

	29.00.ZonaaesttempioB_copertina
	29.Casale
	29a.APPENDICE CVN
	29b.Angelini
	29cDeidda
	30.00.TempioeTabernae
	30.Esposito

	4
	31.Vandusen
	32.0.ZonaNETempioA_copertina
	32.Dionisio
	33.Bolognese
	34.0.MaterialiperClassi
	34.Boccardi
	35.Lobbing
	36.Catalano
	37.Bandini
	38.bibliografia_definitiva

	5

	26.BOCCARDI

