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129

Una rassegna bibliografica degli studi
dedicati alla Tomba François negli ultimi
vent’anni rivela la costanza e l’attualità
dell’attenzione rivolta al monumento e
alla sua decorazione pittorica, indagati a
più riprese da autorevoli studiosi e ogget-
to di ben due mostre espressamente
dedicate, fatto altrimenti non comune ad
altri sepolcri d’Etruria1. A uno sguardo più
attento emerge tuttavia una significativa
sproporzione nel carattere dei contributi
che hanno come oggetto specifico il ciclo
pittorico: gran parte di essi, infatti, verte
sul significato generale del programma
figurativo e sulle relative implicazioni sto-
riche2, mentre sono decisamente pochi i
lavori rivolti all’analisi formale delle pittu-
re. Tale evidente disparità, in parte ricon-
ducibile alle tendenze più recenti nello
studio dell’arte antica, è altresì inquadra-
bile nell’ambito di una svolta metodolo-
gica intercorsa tra orientamenti tradizio-
nali e letture iconologiche che molto ha
caratterizzato, a partire proprio dagli anni
‘80 del XX secolo, il moderno filone della
ricerca sulle pitture etrusche3. Non va
inoltre sottovalutato l’isolamento della
Tomba François, fra le ridottissime testi-
monianze di pittura funeraria a Vulci,
rispetto alla ben più cospicua serie delle
pitture tombali tarquiniesi, per le quali la
possibilità di istituire raffronti reciproci ha

naturalmente incentivato una lunga tra-
dizione di studi incentrati su problemi di
cronologia e stile. Pur nella piena consa-
pevolezza dell’importanza dei risultati
interpretativi finora raggiunti, appare
necessario ripercorrere la via dell’analisi
storico-artistica delle pitture per proporre
alcuni addenda, alla luce di recenti studi
sul linguaggio pittorico ellenistico e sulla
sua ricezione da parte dei principali centri
etruschi a partire dalla seconda metà del
IV secolo a.C.

Il filo rosso che unisce gli studi dedi-
cati agli aspetti formali dei dipinti della
Tomba è naturalmente il problema della
loro datazione. In questo senso, il contri-
buto giovanile di M. Cristofani costituì
una svolta decisiva ancorando le datazio-
ni oscillanti delle pitture, talora eccessi-
vamente ribassiste, grazie a una disami-
na accurata dei modelli di riferimento
per i fregi decorativi della Tomba, da
individuarsi soprattutto in ambiente
magnogreco4. La finestra cronologica da
lui proposta, tra 340 e 310 a.C., è assurta
a fondamento per ogni lavoro successivo
sul sepolcro ed è tuttora uno dei cardini
per la cronologia delle pitture funerarie
etrusche. 

Ad allargare la prospettiva voluta-
mente ridotta del lavoro di Cristofani

Lumi vulcenti
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contribuì F. Roncalli, che con la consueta
finezza portò l’attenzione sulle megalo-
grafie, enucleandone i principi composi-
tivi e le interne corrispondenze, tanto for-
mali quanto contenutistiche5. In conclu-
sione al proprio lavoro, senza mettere in
discussione la datazione di Cristofani,
Roncalli rivelava un certo imbarazzo di
fronte al divario qualitativo osservabile
tra le figure all’interno delle pitture, al
punto tale da ipotizzare la presenza di un
artista greco o magnogreco operante a
fianco di maestranze etrusche: egli, infat-
ti, riteneva fin troppo stridente il confron-
to tra il lato sinistro e quello destro del
cosiddetto “tablino”6.

Questi giudizi vengono sostanzial-
mente ribaditi nel recente intervento di B.
Andreae, dove, accanto a una sorvegliata
revisione descrittiva, l’attenzione viene
spostata sugli effetti chiaroscurali, richia-
mando come confronto i mosaici di Pella
e restringendo la forbice della datazione
al 330/320 - 310 a.C.7.

In generale, gli elementi sui quali più
si è insistito nella storia della ricerca, al di
là dell’ovvio riconoscimento dello straor-
dinario livello qualitativo delle pitture,
sono la stretta dipendenza da modelli
iconografici attestati soprattutto in
ambiente magnogreco e l’aggiornamen-
to rispetto alle mode decorative dell’elle-
nismo incipiente, ben testimoniate nei
fregi accessori che, non a caso, avevano
richiamato l’attenzione di Cristofani.
Proprio questi ultimi, infatti, consentono
di inserire a pieno titolo la Tomba François
tra i monumenti della pittura funeraria
che a partire dalla metà del IV secolo a.C.
mostrano la condivisione, a livello medi-
terraneo, di un gusto comune per motivi
iconografici e ornamentali, testimoniato
da molteplici classi di materiali8. Uno
sguardo diretto all’aspetto più stretta-
mente “pittorico” e ai dettagli della tecni-

ca del ciclo figurativo consente tuttavia di
effettuare alcune precisazioni all’interno
del quadro generale finora delineato. 

Nell’esprimere il proprio giudizio
sulla Tomba, Roncalli attribuiva le pitture
a un atelier di pittori che si sarebbero pro-
dotti in un sforzo “di altissimo impegno
anche se di livello assai diseguale”9. Lo
spunto per questa valutazione derivava
in gran parte dall’analisi delle megalogra-
fie e, in particolar modo, della loro com-
posizione mediante modelli predisposti o
appositamente riadattati e combinati al
fine di esprimere a dovere l’intreccio di
significati sottesi al programma pittorico.
Si tratta, in sostanza, di un giudizio
espresso sulla base di un’analisi di caratte-
re strutturale, incentrata prevalentemen-
te, come già accennato, sul confronto ser-
rato delle due pareti “speculari” del tabli-
no. Qui Roncalli intravvede il tentativo,
operato da chi dipinse le scene di lotta
che vede coinvolti i sodales di Caile
Vipinas (parete destra), di citare la scena
del sacrificio dei Troiani (parete sinistra),
senza però riuscire a mascherare un’evi-
dente debolezza sintattica. Traspare in
questo modo la difformità nel riproporre
le iconografie che, laddove prive di un
modello d’insieme, vengono adattate in
maniera qualitativamente inferiore
rispetto alle scene copiate direttamente
da una composizione predisposta. Da qui
l’ipotesi di più mani operanti all’interno
della Tomba e di un pittore non etrusco
che si sarebbe occupato dei soggetti più
impegnativi (come lo scorcio del volto di
Patroclo). Per quanto condivisibile, que-
sta valutazione privilegiava quasi esclusi-
vamente il dato iconografico, lasciando la
tecnica di esecuzione delle pitture in
secondo piano10.

Grazie ai recenti restauri, realizzati in
occasione delle già ricordate esposizioni

130 G. Bardelli
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di Amburgo e Vulci, i dipinti hanno final-
mente riacquistato la vivacità della poli-
cromia e rivelato dettagli precedente-
mente offuscati dalla patina di sporco
(fig. 1)11. Osservando ora più attentamen-
te il modo in cui sono dipinte le figure si
evince come l’impressione di disegua-
glianza qualitativa risulti fortemente ridi-
mensionata. Da sottolineare positiva-
mente è soprattutto la coerenza con cui
sono adottate certe soluzioni per la resa
del chiaroscuro e dell’incidenza della
luce, più elaborate rispetto a quanto visi-
bile nel fregio animalistico, dove la
maniera pittorica è talvolta molto sempli-
ficata12. Le figure non sono mai campite
con il colore piano, ma ovunque è pre-
sente il tentativo di dipingere la massa
corporea attraverso precisi espedienti
per suggerirne il volume, con soluzioni
distinte per i corpi femminili e per quelli
maschili. L’effetto è più tenue nelle figure
femminili (Cassandra e Vanth), ed è rag-
giunto unicamente attraverso una sottile
linea di colore più scuro che segue i con-
torni disegnati del corpo - ma simile è
anche il trattamento delle figure “incor-
poree” di Patroclo e Charun (quest’ultimo
meno “piatto” di quanto possa suggerire
la sua posa quasi ieratica, poiché anche
qui è leggibile la sfumatura tra il blu e
l’azzurro chiaro della carnagione inferna-
le)13. Negli incarnati maschili gli effetti
pittorici si arricchiscono per cercare di
suggerire più efficacemente la massa
muscolare: qui non solo si notano lo sfu-
mato e il colore più scuro lungo i profili
anatomici, ma ricorre con una certa insi-
stenza anche il chiaroscuro a tratteggio -
ora più fine, come nella gamba di Aiace
che aggredisce Cassandra o nelle figure
dei prigionieri troiani e di Caile Vipinas;
ora più marcato, come sul fianco di
Fenice, sul collo di Nestore, sul braccio di
Larth Ulthes e sul petto di Vel Saties. Se

pertanto, a livello compositivo, la dispo-
nibilità o, a seconda dei casi, l’assenza di
modelli da replicare crea un divario qua-
litativo nella costruzione delle figure, dal
punto di vista tecnico tale differenza
sembra pressoché azzerata, come dimo-
stra la sostanziale omogeneità delle solu-
zioni adottate per la resa degli effetti di
luce e d’ombra.

A questo proposito vale la pena di
riflettere ulteriormente su un dettaglio
più volte notato, ma mai correttamente
valorizzato: la presenza, seppure molto
ridotta, di effetti di luce resi con pennel-
late di colore bianco, per realizzare lo
splendor di cui parla Plinio14. L’espediente
è impiegato in maniera molto limitata ed

131Lumi vulcenti

Fig.1.Vulci, Tomba François.
Dettaglio della testa di
Nestore in fase di restauro
(da MALETTO - RIGHETTI 2004,
p. 73, fig. 55).
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è realizzato con tratti sottili e regolari; lo
si può osservare, partendo dalle pitture
del tablino e procedendo in senso orario: 

- sul naso del prigioniero troiano
condotto da Aiace d’Oileo (due piccoli
tratti, in corrispondenza del setto e della
narice);

- sullo scudo dimezzato alla sinistra
dell’ingresso alla cella di fondo (pennella-
te lungo le baccellature e sulle borchie:
fig. 2);

- sulla corona di Vel Saties (in corri-
spondenza delle foglie);

- sui guerrieri della veste di Vel Saties
(rispettivamente, sulla superficie esterna
dello scudo e sulla caviglia destra del
guerriero di destra e sulla superficie
interna dello scudo del guerriero al cen-
tro: Tav. IV, 6);

- sul volto di Arnza15.
Un utilizzo di questa soluzione pitto-

rica così ridotto, quasi estemporaneo,
potrebbe far pensare a una sua non com-
pleta padronanza da parte del pittore,
ma il controllo con cui essa viene applica-
ta induce a scartare una spiegazione così
semplicistica. È possibile, invece, avanza-
re un’altra ipotesi per spiegare la presen-
za circostanziata delle pennellate bian-
che. In un suo recente intervento, M.
Torelli ha passato in rassegna le pitture di
alcuni fra i più celebri sepolcri dipinti di
Tarquinia, seguendone in particolare gli
sviluppi formali dalla metà del IV secolo
a.C. in poi, sullo sfondo delle conquiste
pittoriche del mondo greco16. A proposi-
to della Tomba degli Scudi e della Tomba
dell’Orco II, Torelli sottolinea un sostan-
ziale conservatorismo nelle scelte forma-
li laddove si dipingono i corpi dei perso-
naggi, trattati alla stregua di disegni colo-
rati, mentre le tecniche del chiaroscuro
sarebbero per lo più circoscritte alla resa
di dettagli secondari, in particolar modo
sugli oggetti17. Questa asimmetria delle

scelte tecniche finisce con l’assumere
caratteri quasi programmatici nei monu-
menti della pittura del primo ellenismo,
dove le associazioni tra “soggetti
alti/chiarezza esecutiva” da una parte e
“soggetti secondari/effetti illusionistici”
dall’altra raggiungono nel caso della
Tomba dei Festoni un eccezionale livello
stilistico, nel pieno rispetto, sul piano dei
contenuti - come è stato più volte ribadi-
to proprio da Torelli - della retorica dei
genera18. Se ora, alla luce del paradigma
suggerito per la vicina pittura tarquinie-
se, si volge lo sguardo alla Tomba
François - la cui datazione, va ricordato, si
sovrappone in parte a quella della Tomba
dell’Orco II19 -, è interessante notare
come anche qui si metta in pratica una
selezione delle tecniche in relazione al
soggetto dipinto, seppur in maniera leg-
germente differente. Infatti, mentre per
gli incarnati delle figure si è già avuto
modo di sottolineare la scelta uniforme
di effetti chiaroscurali (linea di colore
lungo i profili, chiaroscuro sfumato e a
tratteggio), l’incidenza dei raggi di luce
ottenuta con le pennellate bianche di cui
si è appena detto è rappresentata quasi
esclusivamente sugli oggetti (scudo,
corona e veste), con l’unica ma significa-
tiva eccezione del timido accenno sul
naso del prigioniero troiano. A queste
osservazioni va aggiunto quanto già
detto da Cristofani a proposito dei fregi
ornamentali prospettici, anch’essi ricchi
di effetti chiaroscurali ottenuti attraverso
la semplice giustapposizione di colori
chiari e scuri, senza la presenza delle
linee di contorno (le velature bianche sul
profilo frontale del meandro prospettico
hanno in fondo la stessa funzione dei
“lumi”)20. 

Vale inoltre la pena, a ulteriore con-
ferma di quanto detto, di considerare con
attenzione un particolare quasi del tutto

132 G. Bardelli

Fig. 2.Vulci,Tomba François.
Lo scudo alla sinistra del-
l’ingresso alla cella VII (da
ANDREAE 2004a, p. 193, det-
taglio).
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ignorato, ovvero la decorazione floreale
che compare sotto la protome muliebre
collocata al di sopra della cella IX (Tav. IV,
5). Si tratta di una composizione simme-
trica realizzata senza l’uso di linee di con-
torno, ma solo mediante rapide pennel-
late che, con variazione della scala cro-
matica (rosso/rosso scuro e azzurro/blu),
contribuiscono a delineare i petali e la
corolla del fiore. Dal punto di vista pitto-
rico si va nella direzione della pittura a
macchia e, fatte le debite proporzioni, la
tecnica non differisce molto da quella
utilizzata per le figure degli eroti dipinti
sul soffitto della Tomba dei Festoni. La
resa è molto sorvegliata, ma c’è già il
principio della costruzione della figura
chiaroscurata attraverso macchie di colo-
re piano21. Riassumendo, nella Tomba
François è possibile individuare una mol-
teplicità di tecniche pittoriche impiegate
secondo criteri che appaiono ben defini-
ti: linea di contorno, chiaroscuro tonale e
a tratteggio nei soggetti figurati (umani e
animali); assenza di linee di contorno,
lumeggiature e, eccezionalmente, tecni-
ca a macchia in alcuni oggetti e nei fregi
decorativi. Ritorna, in sostanza, la stretta
corrispondenza tra soggetti e tecniche
già notata da Torelli per la pittura tarqui-
niese. Eccezionale, in questo senso, è la
figura di Vel Saties, che riassume in sé la
cifra stilistica dell’intero ciclo pittorico:
tradizione e sperimentazione alle soglie
dell’ellenismo.

Volendo attribuire un significato alle
osservazioni fin qui condotte, si noterà
come, in primo luogo, un’analisi più
approfondita degli espedienti pittorici
impiegati per gli affreschi della Tomba
abbia permesso di istituire un interessan-
te confronto con le scelte operate nella
pittura funeraria tarquiniese. Rispetto
alla pressoché coeva Tomba dell’Orco II,

tuttavia, notiamo un passo avanti nel
modo di dipingere i personaggi e gli
oggetti: se là si ricorreva alla campitura
per i corpi e al chiaroscuro per le cose, qui
troviamo invece il chiaroscuro negli
incarnati e tecniche più elaborate per
elementi accessori e decorativi. Lo scarto
sembra dovuto essenzialmente a scelte
determinate dalla committenza, in dire-
zione della raffinatezza “significante”
delle pitture della Tomba dei Festoni.
Così interpretate, le pitture della Tomba
François verrebbero a occupare una posi-
zione di estremo rilievo nella progressio-
ne tra Orco II e Festoni; traducendo il
tutto in termini cronologici, ciò indirizza
a una datazione presso il limite basso
della forbice proposta da Cristofani, in
linea con tendenze ribassiste di altro
carattere espresse in anni recenti22. Da un
altro punto di vista, infine, si dirada l’alo-
ne magnogreco che circonda gli autori
degli affreschi e, di conseguenza, gli
affreschi stessi. Che le iconografie e i
modelli trovino paralleli stringenti nel
mondo apulo è un dato di fatto23: ma,
insegnava R. Bianchi Biandinelli, l’icono-
grafia non andrebbe mai confusa con lo
stile24, e le scelte dello stile pittorico all’in-
terno della Tomba François sembrano
invero del tutto etrusche. 

NOTE

1 Sulla Tomba, da ultimo vd. HARARI 2007,
con bibliografia fondamentale. Per le esposi-
zioni, ospitate nel 1987 al Museo Gregoriano
Etrusco e nel 2004 presso il Castello della
Badia di Vulci, vd. rispettivamente BURANELLI

1987 e MORETTI SGUBINI 2004. La mostra di Vulci
fu il pendant della più vasta rassegna sugli
Etruschi realizzata nello stesso anno al
Bucerius Kunst Forum di Amburgo (ANDREAE -
HOFFMANN - WEBER-LEHMANN 2004), dove l’intero
ciclo pittorico, restaurato, venne esposto al

133Lumi vulcenti

Segni e colore TESTO.qxp  09/10/2012  12.15  Pagina 133



pubblico per la prima volta dalla sua scoperta,
avvenuta nel 1857.

2 Su tutti, COARELLI 1983 e MUSTI 2005.
3 Concetto ben chiarito in FRANZONI 2008,

pp. 10-11.
4 CRISTOFANI 1967, in particolare alle pp. 186-

187 per le datazioni precedenti.
5 RONCALLI 1987.
6 RONCALLI 1987, pp. 108-110.
7 ANDREAE 2004a, pp. 195-196. Confronto

già in CRISTOFANI 1967, p. 200, in riferimento agli
animali.

8 Per la pittura vd. le considerazioni gene-
rali in STEINGRÄBER 2006, pp. 281 ss.

9 RONCALLI 1987, p. 108.
10 Cfr. RONCALLI 1987, p. 81. Alla tecnica pit-

torica Roncalli aveva dedicato poche osserva-
zioni, sottolineando i tre principali espedienti
adoperati per la resa degli effetti chiaroscurali:
lumeggiature di bianco, ombreggiature a pen-
nellata o a tratteggio e ispessimento delle linee
di contorno delle figure.

11 MALETTO - RIGHETTI 2004.
12 Cfr. CRISTOFANI 1967, p. 199.
13 Da rivedere BIANCHI BANDINELLI - GIULIANO

1973, p. 258, dove si parla di semplice “disegno
colorato” per le figure di Vanth e Charun. Sul
colore di Charun cfr. il contributo di F. Marcattili
in questo volume.

14 Plin., NH, 25, 29, 11. Concetto già sottoli-
neato in BIANCHI BANDINELLI - GIULIANO 1973, p. 258
e in RONCALLI 1987, p. 81. Ribadito recentemente
anche in ANDREAE 2004a, p. 195.

15 Questo dettaglio viene notato da BIANCHI

BANDINELLI - GIULIANO 1973, p. 258, ma non sem-
bra in realtà visibile. 

16 TORELLI 2007a, arricchito dal contributo
nel presente volume.

17 TORELLI 2007a, pp. 156 ss. L’esempio
migliore è forse la figura di Cerun nella tomba
dell’Orco II, con l’incarnato realizzato prevalen-
temente tramite campitura piana, al contrario
dello scudo, la cui curvatura e la conseguente
variazione della luce riflessa sono rese median-
te effetti chiaroscurali (ID. 2007a, fig. 18 e p.
159).

18 TORELLI 1985, pp. 395-396 e ID. 2007a, pp.
162-163. Per la Tomba dei Festoni cfr. HARARI

2010, dove si propone di rialzare la datazione
tradizionale (270 a.C.).

19 Terzo quarto del IV secolo a.C. in
STEINGRÄBER 2006, p. 209.

20 Cfr. CRISTOFANI 1967, p. 190.
21 Sul tachisme e sulle sue interpretazioni

nella pittura antica cfr. HARARI 2010, pp. 71 ss.
22 Da una parte il confronto con i mosaici di
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F. Marcattili - M. Cesarano - G. Bardelli

Tav. IV

4. Ipotetica restituzione
della tomba Weege 4 con i
colori originali.

6. Vulci, Tomba François.
Dettaglio della veste di Vel
Saties (da STEINGRÄBER 2006,
p. 184).

5. Vulci, Tomba François. Protome femminile con elemento floreale al di sopra della
cella IX (da BIANCHI BANDINELLI - GIULIANO 1973, p. 258).

3. La tomba Weege 4 colorata
come un vaso a figure rosse (da
LENORMANT - DE WITTE 1844).

1. Perugia, necropoli di Strozzacapponi di
Corciano, Tomba del “Letto Funebre”. Urna funera-
ria con Scilla (da CENCIAIOLI 2010, p. 16).

2. Tarquinia, necropoli dei Monterozzi, Tomba della Caccia e
della Pesca. Particolare (da STEINGRÄBER 1984, n. 50).
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