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Fig.  1: Inquadramento territoriale e localizzazione dei siti in esame. 
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Fig.  2: Carta dei suoli del basso Vercellese: età romana e altomedievale (Da S. Michele di 

Trino 1999, p. 54).  
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Fig.  3: Il sistema viario romano in Italia settentrionale (Da Milano capitale 1990, p. 445). 

 

Fig.  4: Il sistema viario del Piemonte tardo romano (Da AIMONE 2010, p. 24). 
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Fig.  5: Il sistema viario medievale nel Vercellese (Da DEGRANDI 1996, tav. a, p. 39). 

 

Fig.  6: Pianta della città di Vercelli con indicazione dell’estensione possibile del centro 

preromano (Da SPAGNOLO GARZOLI, DEODATO, QUIRI, RATTO 2007). 
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Fig.  7: Vercelli.  Localizzazione degli scavi: 1. Istituto Diocesano per il Sostentamento del 

Clero; 2.  Arcivescovado; 3. Giardino dell’Episcopio. (Da PANTÒ 1999). 
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Fig. 8: Vercelli: coppa decorata con ingobbio nerastro (VCID/US 91/33). 

 

Fig. 9: Tavola riassuntiva delle forme ceramiche prive di rivestimento maggiormente diffuse 

nel Piemonte orientale tra VI e VII secolo (da PANTÒ 2002, p. 79). 
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Fig. 10: Vercelli, fondo di probabile mortarium (VCSC 95/US 119/20). 

 

Fig. 11: Vercelli, materiali invetriati da US 152. 
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Fig.  12: Localizzazione dei siti di Desana località Settime (A) e Ciapéli (B) nell’ambito 

dell’attuale territorio Basso Vercellese. (Carta rielaborata a partire da AIMONE 2010, p. 24). 



350 

 

 

Fig. 13: Desana: tabella con prospetto interpretativo del cosiddetto “Tesoro di Desana”. (Da 

AIMONE 2010, p. 214). 
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Fig. 14: Carta di diffusione dei ritrovamenti ostrogoti e germanico-orientali nel territorio 

dell’odierno Piemonte. (Da AIMONE 2010, p. 236). 

 

Fig.  15: Desana, loc. Settime. Cartografia generale con localizzazione dei ritrovamenti e 

dell’asse del metanodotto. Aree A-F: scavi metanodotto Chivasso-Mortara, 1993. Area H: 
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sondaggi anni 2000, 2002-2003. Area G: sondaggi Borla-Molzino 1973-1977. (Da PANTÒ, 

PEJRANI BARICCO 2001, p. 30). 

  

Fig. 16: Desana, loc. Ciapéli: tomba a cassa. (Da BORLA 1982). 

 

Fig. 17: Desana, loc. Ciapéli: sondaggi 2000, 2002-2003. (Da Relazione Desana maggio-

agosto 2002). 
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Fig. 88: Edificio di culto di età tardoantica. (Da PANTÒ 2004). 

 

Fig. 99: e planimetria dello scavo (in relazione alle strutture evidenziate da Borla;A=H, B=G). 

(Da PANTÒ 2004). 
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Fig. 20: Desana, loc. Settime. Tombe di ambito longobardo (area A,/n.5). Elementi di 

corredo: vaso a fiasco con decorazione a stampiglia (primi decenni VII sec.) e coltellino. (Da 

PANTÒ, PEJRANI BARICCO 2001, p. 31). 

 

 

Fig. 21: Desana, loc. Settime. Planimetria generale del cimitero e dell’edificio di culto (area 

B). (Da PANTÒ, PEJRANI BARICCO 2001, p. 31). 
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Fig. 22: Desana, loc. Ciapéli. Materiali da US 118. 

 

Fig. 23: Desana, loc. Settime. Associazioni di litotipi dalle aree B e C. 

 


