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Sito 
n. 

Comune Località Descrizione Datazione 

1 Valtopina 
(PG) 

Ponterio, Capannacce Sostruzioni via Flaminia Età romana 

2 Valtopina 
(PG) 

Ponterio, San Pietro Area di culto Età romana repubblicana 

3 Valtopina 
(PG) 

Sant’Angelo Insediamento Età preromana 

4 Valtopina 
(PG) 

Sasso, Castello di Poggio Castello  Altomedievale 

5 Valtopina 
(PG) 

Casa Orlando Insediamento rurale Età romana 

6 Valtopina 
(PG) 

Sasso Monte di Lello Insediamento Età preromana 

7 Valtopina 
(PG) 

Ponte di Ferro Via Flaminia Età romana 

8 Valtopina 
(PG) 

Piano di Stoie Insediamento Età prostorica/ preromana 

9 Nocera 
Umbra (PG) 

Boschetto-Ginepraia Area funeraria Età arcaica 

10 Nocera 
Umbra (PG) 

Gaifana-Monte Faeto Insediamento Età Preromana 

11 Nocera 
Umbra (PG) 

Gaifana-Colle Cervaia Insediamento Età Preromana 

12 Nocera 
Umbra (PG) 

Casaluna-Capo d’acqua Insediamento Età Preromana 

13 Nocera 
Umbra (PG) 

Monte Pomaiore-Ara di 
Merlana 

Insediamento  Non determinabile 

14 Nocera 
Umbra (PG) 

Colle, Trocchi Laticolle Necropoli  Età Altomedievale 

15 Nocera 
Umbra (PG) 

Colle Chiavicotto  Età romana 

16 Nocera 
Umbra (PG) 

Pascigliano-Case 
Bonifazi 

Materiale mobile Paleolitico inferiore 

17 Nocera 
Umbra (PG) 

Pertana-La Torraccia Insediamento Età medievale 

18 Nocera 
Umbra (PG) 

Campodarco Fonte del 
coppo 

Miliario Età romana 

19 Nocera 
Umbra (PG) 

Campodarco, Casa Lozzi Area funeraria Età medievale 

20 Nocera 
Umbra (PG) 

Campodarco, Strada 
Clementina 

Chiavicotto Età romana 

21 Nocera 
Umbra (PG) 

Campodarco, Zingaretti Villa  Età romana 

22 Nocera 
Umbra (PG) 

Campodarco SS3 
Flaminia 

Chiavicotto  Età romana 

23 Nocera 
Umbra (PG) 

Via Collecchio Necropoli, viadotto Età romana 

24 Nocera 
Umbra (PG) 

Il Portone Insediamento/necropoli Età neolitica/ 
protostorica/altomedievale 

25 Nocera 
Umbra (PG) 

Collecchio Necropoli  Età Altomedievale 

26 Nocera 
Umbra (PG) 

Centro storico Nuceria Età romana, età medievale 

27 Nocera 
Umbra (PG) 

Le case Area funeraria/ sostruzioni Età romana 

28 Nocera 
Umbra (PG) 

La Cartiera Materiale mobile Età del Bronzo 

29 Nocera 
Umbra (PG) 

Le Spugne Sostruzioni Età romana 



Sito 
n. 

Comune Località Descrizione Datazione 

30 Nocera 
Umbra (PG) 

Le Spugne, Casa Saioni Materiale mobile Neolitico 

31 Nocera 
Umbra (PG) 

Le Spugne Insediamento  Età romana, tardoantica 

32 Nocera 
Umbra (PG) 

Nocera Scalo Ponte marmoreo Età romana 

33 Nocera 
Umbra (PG) 

Mascionche insediamento Età romana 

34 Nocera 
Umbra (PG) 

Villa di Postignano Materiale mobile Neolitico 

35 Nocera 
Umbra (PG) 

Rocca di Postignano Castello  Età medievale 

36 Nocera 
Umbra (PG) 

Schiagni, Cor delle 
Donne 

Insediamento Non determinabile 

37 Nocera 
Umbra (PG) 

Grillo, Monte dei Grilli Insediamento Non determinabile 

38 Nocera 
Umbra (PG) 

Case Basse, La Rominta Monastero Medievale 

39 Nocera 
Umbra (PG) 

Aggi Insediamento  Età preromana 

40 Nocera 
Umbra (PG) 

Sorifa Materiale mobile Paleolitico inferiore/età 
del Bronzo 

41 Nocera 
Umbra (PG) 

Sorifa, Ceresole Insediamento  Non determinabile 

42 Nocera 
Umbra (PG) 

Castiglioni Insediamento  Età preromana 

43 Nocera 
Umbra (PG) 

Mosciano Insediamento  Età preromana 

44 Nocera 
Umbra (PG) 

Colle Croce Insediamento Età preromana, romana 

45 Nocera 
Umbra (PG) 

Colle Croce, Campo dei 
Lombardi 

Area funeraria Età Altomedievale 

46 Foligno (PG) Cassignano Insediamento  Età preromana 
47 Foligno (PG) Cassignano Insediamento  Età preromana 
48 Foligno (PG) Monte di Annifo Materiale mobile Paleolitico/Neolitico 
49 Foligno (PG) Poggio Lié Insediamento  Età preromana 
50 Foligno (PG) Croce Insediamento  Età preromana 
51 Foligno (PG) Val Marina località 

Caramello 
Insediamento  Età preromana 

52 Foligno (PG) Cassignano Area funeraria Età altomedievale 
53 Foligno (PG) Cassignano Insediamento  Età preromana 
54 Foligno (PG) Annifo, Croce di 

Fumegghia 
Insediamento  Età preromana 

55 Foligno (PG) Valmarina Insediamento  Età preromana 
56 Foligno (PG) Annifo, Il Castellaro Insediamento  Età preromana 
57 Foligno (PG) Annifo, Le Cese o 

Caromanno 
Insediamento  Età preromana 

58 Foligno (PG) Annifo, Pau Area funeraria  Età preromana 
59 Foligno (PG) Annifo, Pau Insediamento rurale Età romana 
60 Foligno (PG) Monte Burano Insediamento  Età preromana 
61 Foligno (PG) Monte Burano Insediamento  Età preromana 
62 Foligno (PG) Monte di Afrile Insediamento  Età preromana Età preromana
63 Foligno (PG) Monte di Afrile Insediamento  Età preromana 
64 Foligno (PG) Monte di Afrile Insediamento  Età preromana 
65 Foligno (PG) Palarne Insediamento  Età preromana 
66 Foligno (PG) Piano d’Arvello Insediamento  Età preromana 
67 Foligno (PG) Forcatura Insediamento  Età preromana 
68 Foligno (PG) Rio Insediamento  Età preromana 
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n. 

Comune Località Descrizione Datazione 

69 Foligno (PG) Seggio, Le Penne Insediamento  Età preromana 
70 Foligno (PG) Seggio, il Casale Insediamento  Età preromana 
71 Foligno (PG) Seggio  Insediamento rurale Età romana 
72 Foligno (PG) Capodacqua Villa  Età romana 
73 Foligno (PG) Pieve Fanonica Insediamento  Età romana 
74 Foligno (PG) Pieve Fanonica Viadotto via Flaminia Età romana 
75 Nocera 

Umbra-
Valtopina 
(PG) 

 Via Flaminia Età romana 

76 Nocera 
Umbra (PG) 

 Area Centuriata Età romana 
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7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

La valutazione del rischio archeologico dipende  essenzialmente da due fattori: 
1. Il potenziale archeologico di una determinata area 

2. L’invasività dell’opera da eseguire. 

Secondo la formula già anticipata in precedenza, R=Pt x Pe 
L’analisi delle criticità evidenziate dal presente studio ha permesso di delineare un quadro abbastanza 

chiaro della situazione all’interno dell’area interessata dal progetto. La valutazione del potenziale 

archeologico è stata effettuata sulla base della lettura dei dati geomorfologici (rilievo, pendenza, 

orografia), dei dati della caratterizzazione ambientale del sito e dei dati archeologici, sia in termini di 

densità delle evidenze, sia in termini di valore nel contesto. 

La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e le informazioni bibliografiche 

documenta nel territorio in esame una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. 

Nella Carta del Rischio archeologico sono riportati sia il grado di potenziale archeologico che i livelli di 

Rischio Archeologico. 

L’ipotesi del rischio non deve considerarsi un dato incontrovertibile, ma va interpretato con una 

particolare attenzione da rivolgere a quei territori durante tutte le fasi di lavoro, perciò anche il rischio 

basso non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici ma come una minore 
probabilità di individuare aree archeologiche, che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei 

lavori. 

La valutazione dell’effettivo rischio archeologico è strettamente relazionata alle opere programmate e 

differenziata sulla base della loro incidenza sui terreni e sulla stratigrafia originale. 

  

In particolare il rischio sarà alto, lungo le opere che poggiano sulla via Fano, che ricalca l’antica via 

Flaminia. Pur essendo strada già trasformata, la Società si rende disponibile a ubicare il cavidotto, di 

concerto con le indicazioni della Soprintendenza, di modo da non interferire in alcun modo con le 

strutture antiche. 

 

Il rischio è medio – sulla stazione e nel cavidotto di accesso (contesto archeologico), per i cavidotti nei 

pressi della via Traiana, per il cavidotto non ricognito, per le torri n. 8-9 (per la posizione topografica, 

soprattutto la nove che si trova lungo una viabilità riconosciuta come viabilità storica). Torre 1 e torre 3 e 

nei pressi della torre 2 per la presenza del sito 8, noto da bibliografia. 

 
Il resto dell’opera è a rischio basso. 

 
Tenuto conto dell’esigenza di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-archeologico e alla luce di 

quanto emerso dell’indagine archeologica preventiva, la Società si rende disponibile ad attuare tutte 
le azioni necessarie ad ottemperare alla procedura per la verifica preventiva dell'interesse 
archeologico come previsto dalla circolare n°1 del 20.01.2016. In particolare, si impegna a 
condurre indagini sia indirette (indagini geofisiche e geochimiche) che dirette (indagini archeologiche 

stratigrafiche), al fine di evitare la distruzione e/o manomissione del patrimonio archeologico ancora non 



noto. 

 
4 Si precisa che in base alla circolare Mibact 1/2016, allegato 3, il grado di potenziale archeologico è indeterminabile e il rischio è 
medio nel caso in cui “ esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ect) per riconoscere un 
potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non siano sufficienti a definire l’entità e le tracce potrebbero non palesarsi, anche 
qualora presenti. 
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