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LE RISORSE ALIMENTARI NEL MONDO ETRUSCO: 
ASPETTI DELLA PALEODIETA

IN DUE GRUPPI UMANI A CULTURA ETRUSCA

Evolutasi in un ambiente di modesti rilievi rappresentato dalla dorsale ap
penninica, da colline boscose, da pianure più o meno vaste ma ricche di acque e 
di acquitrini, la cultura etrusca non potè non avere ima vocazione agricola.

Ad essa si dovette prepotentemente affiancare l'utilizzo di altre risorse quali 
l’allevamento, l’uccellagione, la caccia e la pesca, attività che sono, come è noto, 
ampiamente documentate nelle pitture tombali, nella così detta arte mobiliare e 
dalle fonti storiche. Conosciamo, infatti rappresentazioni figurate connesse al 
mondo contadino, (aratri, carri), reperti dell’artigianato, (anfore, utensili, forni 
bracieri, contenitori di derrate), decorazioni pittoriche tombali (Cristofani, 
1985; Scheffer, 1987; Blanck, 1987; Barbieri, 1987); esse illustrano preparativi 
di banchetti, cacce, uccellagioni, macellazioni di animali (Cristofani, 1987; Cam
poreale, 1984; Barbieri, 1987).

La presenza inoltre sul territorio dei resti di grandi opere idrauliche, per la 
bonifica di territori invasi dalle acque o per la regolamentazione delle stesse in 
zone asciutte, parla chiaramente di quella che fu una delle principali vocazioni 
dei vari gruppi umani a cultura etrusca (Quilici Gigli, 1987).

In questi ultimi decenni il perfezionarsi dello scavo stratigrafico da parte di 
scuole archeologiche molto preparate e la collaborazione dell’archeologo con 
specialisti delle discipline naturalistiche ha messo a disposizione, per una analisi 
multidisciplinare, le cosiddette prove dirette, ai fini della ricostruzione dell’eco
nomia del mondo etrusco.

Ci riferiamo a reperti paleobotanici conservatisi nel terreno a seguito di 
processi di ossidazione e di carbonizzazione, ai resti faunistici dalla cui frequenza 
è possibile risalire alle specie allevate e a quelle cacciate e, dai segni lasciati sulle 
ossa, comprendere quali erano le tecniche della macellazione.
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Potrebbe sembrare abbastanza facile quindi trarre delle conclusioni sull’a
limentazione di questi gruppi umani, ma bisogna tener conto di molti altri para
metri quali il valore da dare alle rappresentazioni artistiche e ai resti faunistici e 
botanici da scavo, se cioè rappresentino una realtà quotidiana o siano documenti 
di situazioni particolari.

Le ossa animali, come si vedrà, sono irrinunciabili per altre nuovissime ri
cerche sulla alimentazione.

Abbiamo prima accennato alle fonti storico-artistiche per la conoscenza del 
modo di produzione alimentare del mondo etrusco. Esistono anche le fonti sto
rico-letterarie. Si conosce tutta una serie di passi di Plinio, Livio, Marziale, Co
lumella, Varrone, Orazio e altri che accennano al mondo agricolo in Etruria; essi 
si riferiscono alla situazione in età ellenistica e imperiale ma possono forse essere 
utilizzati per la ricostruzione anche del modo di vita etrusco, nella sua fase cosid
detta classica; sono comunque informazioni che riguardano situazioni generali di 
economia, ma non apportano informazioni sugli usi culinari etruschi, come inve
ce ne apportano quando si riferiscono al mondo romano (Moscati, 1987).

Uno spiraglio concreto sull’alimentazione, anche se a carattere generale, ci 
viene attualmente dalla ricerca dei microelementi in ossa umane tramite la spet
troscopia ad assorbimento atomico, la spettrometria ad emissione atomica (ICP- 
AES) e la attivazione neutronica (NAA) non distruttiva. Quest’ultima ha il van
taggio di effettuare contemporaneamente un’analisi di un vasto spettro di ele
menti. Sono stati analizzati finora campioni di due popolazioni; si tratta quindi 
di casi assai limitati rispetto alla totalità dei reperti finora rinvenuti di questa cul
tura, ma possono essere un inizio alla comprensione di quella che fu l’alimenta
zione in determinati periodi (quelli almeno a cui risalgono i repelli analizzati).

Si tratta di analisi nuove, anche costose, che comportano uno scavo minu
zioso nel quale vengono raccolte e salvaguardate dall’inquinamento ossa umane, 
di fauna e campioni di terreno prossimi alla sepoltura.

Gli studi paleonutrizionali consistono nel ricercare elementi chimici, in 
traccia nelle ossa, ritenuti veri marcatori del tipo di dieta di un individuo. La scel
ta è mirata ad un numero abbastanza circoscritto di questi elementi; ciò è dovuto 
al grosso problema rappresentato dalla loro diagenesi nel terreno (Lambert et al. 
1979; Bisel, 1980; Schoeninger, 1982; Sillen, 1981; Sillen and Kavanagh, 1982; 
Fornaciari et al. 1984; Klepinger, 1984; Gilbert, 1985; Price et al. 1986; Forna- 
ciari e Mallegni, 1986; Bartoli et al., 1991; Sandford, 1992; Gilbert et al. 1994; 
Burton and Wright, 1995; Bartoli, 1995).

Si è fissata dunque l’attenzione sugli elementi che devono rispondere a due 
requisiti importanti: 1) diversificare il tipo di dieta, (carnea o vegetariana); 2) ave
re una stabilità nell’osso anche dopo l’interramento. (Lambert et al., 1984, Cec- 
canti et al., 1993).

La scelta è stata quindi circoscritta al Ca, allo Sr e allo Zn. H primo è parte 
integrante della matrice ossea, quindi una sua perdita si traduce in una perdita
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degli altri due che da esso vengono veicolati (Bisel, 1980); a questo si ovvia rap
portando i due elementi al Ca.

Questi ultimi sono invece in traccia nella matrice ossea (.Peeters and Catoi- 
re, 1966). Lo Sr è fortemente concentrato nei vegetali in genere, per cui gli ani
mali erbivori ne fissano una quantità nelle ossa più alta rispetto agli omnivori e ai 
carnivori. (Toots and Voorhis, 1965). Alla variabilità dello Sr nei vari siti si ov
vierà quantificando la frazione Sr/Ca rilevata nelle ossa degli erbivori (ovis vel 
capra} vissuti con l'uomo, cioè che abbiano bevuto le stesse acque e consumato 
i vegetali del luogo. Rapportare infine tale frazione con quella dell’osso umano, ci 
permette il confronto dei dati del nostro campione con quelli di altre popolazioni 
sincrone, diacroniche ed eterotopiche (Bisel, 1980; Sillen, 1981; Schoeninger, 
1982; Fornaciari, 1982; Sillen and Kavanagh, 1982; Fornaciari e Mallegni, 
1987, 1989; Bartoli et al. 1993; Bartoli, 1996 Fornaciari e Bartoli, 1995).

Occorre adesso affiancare al marcatore di dieta vegetale un marcatore sta
bile di dieta carnea. Questo elemento è rappresentato dallo Zn, la cui principale 
funzione è quella di partecipare al processo di mineralizzazione dell’osso (Vin
cent, 1963).

La maggiore concentrazione di Zn la ritroviamo nelle carni rosse, nel latte e 
suoi derivati, nella frutta secca (noci, nocciole, mandorle, fichi secchi); esso è basso 
nei prodotti ittici ad eccezione delle ostriche il cui contenuto è molto elevato. (Gue- 
guen, 1971; Fidanza, 1974; Underwood, 1977; Lambert et al. 1979; Gilbert, 1985).

Le analisi sono state effettuate su reperti umani di due necropoli etrusche, 
una, quella del Ferrone, sita sui monti della Tolfa, in area laziale, risalente al VII- 
VI sec a. C. e l’altra, di Monterozzi di Tarquinia, risalente al VI-II sec. a. C.

L’areale geografico dei monti della Tolfa in passato ha rappresentato, per la 
presenza di giacimenti minerari, per le ampie aree coltivabili e per le ricchezze 
idriche, un punto di riferimento importante per i popoli dell'Etruria meridionale, 
considerato anche il fatto che la zona contava di grossi centri commerciali quali 
Tarquinia, Caere e Vulci.

La maggior parte del materiale scheletrico del Ferrone proviene da tombe a 
camera ed il numero degli individui rinvenuti al momento (32 adulti) salirà sicu
ramente dato che lo scavo della necropoli non è ancora ultimato. Le analisi sugli 
elementi in traccia sono state eseguite sui resti ossei di 27 individui di ambo i 
sessi e di età adulta.

I risultati appaiono sulla tab. 1 sotto forma di Media e σ.
I valori sia dei maschi che quelli delle femmine sono molto vicini tra loro 

per entrambi i rapporti; il test T di Student non raggiunge la significatività; da 
ciò si deduce che non c’era nei due sessi alimentazione diversificata.

Se confrontiamo (grafico 1) i valori standard fisiologici di Sr e Zn, conside
rati ideali per una dieta bilanciata, con quelli del Ferrone, notiamo che gli ele
menti a base vegetale erano, in questa comunità, superiori, seppur di poco, a 
quelli proteici.
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tab. 1 - Valori e sessi riuniti e separati del rapporto Sr/Ca e Zn/Ca e risultati del t di
Student

n. Sr/Ca 
media σ n. Zn/Ca 

media σ

M+F 25 0.61 ±0.18 27 0.58 ±0.25
M 15 0.66 ±0.17 16 0.61 ±0.24
F 10 0.54

t=1.71; P=0.10
±0.17 11 0.54

t=0.70; 0.4<P<0.5
±0.26

E3 Sr/Ca corretto col sito Ü Zn/Ca

grafico 1

a = Standard m = Nichoria tardo bronzo
b = Pontecagnano IX see. a.C n = Atene primo ferro
c = Pontecagnano Vii! see. a.C o = Atene classica
d = Ferrone VII-VI see. a.C p = Atene ellenistica
e= Pontecagnano VII-VI see. a.C q = Atene romana
f = Pontecagnano V-IV see. a.C r=Gortina bizantina
g = Tarquinia Vl-I! see. a.C s = Atene bizantina
h = Villa Gordiani (Roma) tardo romana t = Kaienderhane bizantina
i = Settefinestre (GR) tardo romana
l = Alba S. Cassiano (CN) tardo romana

Le differenze con i valori standard sono così lievi da poter considerare la 
dieta del nostro campione fondamentalmente equilibrata.

Per Monterozzi di Tarquinia le analisi sugli oligoelementi sono state esegui
te sui resti ossei di 35 individui, dei due sessi. I risultati appaiono sul grafico 2 
sotto forma di Media e σ.
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Anche qui i valori dei rapporti Sr/Ca e Zn/Ca per entrambi i sessi sono vicinis
simi fra loro come si è visto al Ferrone.

Nel gruppo di Monterozzi di Tarquinia l’alimentazione risulta essere preva
lentemente di tipo vegetariano, fondamentalmente agricola, assai povera di ap
porti carnei. Questo del resto è in armonia con la definizione di «modeste e po
vere» data alle tombe a causa del corredo e della loro struttura architettonica 
(Cavagnaro Vanoni, 1972; Cavagnaro Vanoni e Mallegni, 1977).

Quello che è interessante ed in sintonia alle due comunità è che l’alimenta
zione nei due sessi è simile; si tratta di una ulteriore convalida alla parità sociale 
tra maschi e femmine attestata anche dalle fonti storiche.

Abbiamo affiancato nel grafico 3 i dati delle due comunità; soprattutto si è 
fissata l’attenzione sugli inumati delle tombe a fossa; lo scopo è quello di eviden
ziare questa eventuale correlazione e cioè povertà della struttura e del corredo 
tombale e scarsità di apporti proteici nella alimentazione dei sepolti.

I risultati che si possono vedere nel grafico 3, tenderebbero a convalidare 
l’ipotesi. L’apporto proteico era significativamente basso; lo scarso numero degli 
individui è però un limite alla validità dei risultati.

II grafico 4 mostra come nel gruppo del Ferrone la distribuzione dei due 
elementi tende ad assumere un andamento bimodale, mentre in quello di Tarqui
nia tende ad assumere un modello gaussiano. Ne verrebbe, secondo la sovrappo
sizione dei due istogrammi {grafico 5), che a Tarquinia la popolazione aveva una 
alimentazione omogenea per tutti gli individui; al Ferrone l’alimentazione preve
deva per un gruppo apporti proteici di origine animale, per l'altro alimenti pre
valentemente vegetariani.

In conclusione per il Ferrone potremmo parlare di una economia polimorfa 
o variata e per Tarquinia di una economia agricolo monomorfa o monotona.

E possibile che il gruppo del Ferrone si caratterizzi per il particolare tipo di 
attività fisica (mineraria?) che richiedeva apporti calorici forniti dalle proteine. Si 
tratterebbe allora non solo di due gruppi di popolazioni a diversa economia, ma 
di due classi sociali, nel caso del Ferrone, a diversa economia.

Per il gruppo di Monterozzi la vicinanza al mare può non escludere una ali
mentazione anche ricca di pesce che spiegherebbe gli alti picchi di Sr che invece 
lascerebbero perplessi si trattasse di soli vegetali.
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