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GABRIELE LEPRI

IL TRIONFO GIUDAICO NELLA MONETAZIONE
DI VESPASIANO

TAVOLA 15

Le informazioni ricavabili da im singolo tipo monetale, abbinate a quanto
tramandalo dalle fonti antiche, rivelano che le immagini erano non di rado
scelte in relazione ad importanti avvenimenli e nessuna iconografia o attributo
erano lasciati al caso, ma lulto quello che era compreso nel rampo monetale
comunicava im messaggio preciso. Tale assunto c valido per tutto il messaggio
propagandistico monetale antico, anche se oggi non e sempre possibile coglierne
a picno il significato. Questa clifficoltä cli lettura iconologica si nota anche sulle
monete emessc durante il regno di Vespasiano che certamente ebbe particolare
attenzione alla scelta clei tipi da riprodurre sulle sue monete. In questa sede

saranno discusse alcune iconografie del graticle gruppo di immagini vespasianee
che mostrano una diretta relazione tra gli eventi del 71 d.C. e la propaganda
monetale. L'anno della celebrazione del trionfo Giudaico rappresenta un
momenlo di alta espressione iconografica sulle monete, con vari tipi riferibili al

trionfo stesso.
Fra le emissioni del 71 d.C. compaiono tre sesterzi con rovesci anepigrafi,

eccettuata la sigla SC, che mostrano la facciata di un edificio Letrastilo su

podio, con una statua in corrispondenza della porta della cella e con frontone
e copertura semicircolari1 (lav. 15, 1). Tale struttura e stata identificata con il
tempio di Iside in Campo Mar/io2 e la sua comparsa sulle monete del 71 cl.C.
sarebbe associata al trionfo giudaico che ebbe luogo nel giugno dello stesso anno.
Apprendiamo, infatti, da Flavio Giuseppe che Vespasiano e Tito dormirono nel

tempio cli Iside la notte prima del trionfo55. Dell'eclificio, conosciuto giä in epoca

1 RIG II2, p. 67, nn. 116-117; p. 73, n. 204.
2 BMGRF, II, p. XLIX.
5 Flavio Giuseppe, Bellum Judaicum (Bf) VII, 5, 3: Toö 5s GTQcruwTlKOÜ jravtö? ETI

vuktcoq Kcrat Äöxou? Kai taljeig Otto tolg rryEpöai Sie^uSeuKÖTog kuI oteqI vh'tgag
ö'vto? on twv ävco ßaaiAetcov ctAAct jcAnaiov tot) Tilg "I01805 Ieqoü, ekeI yag
avETCctuovTo xfti; vuktös ekeivri; ol aÜTOKQnxoQE?, Ttspi aütfiv cxQxogevnv ii8n xhv
eco Ttpoiuoiv. «Era aneora bnio quando tutto Fesertito, uscito inquadrato nei divcrsi
reparti sotto i nove rispettivi comandanti, si era disposlo non dinanzi all'ingresso
clei palazzi imperiali, ma nei pressi del tempio di Iside, dove gli imperatori avevano
riposato quclla notte.» (trad. G. Vitucci, Flavio Giuseppe, La Guerra Giudaica, Milano
1974. Id. infra).
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GABRIELE LFI'RI

tardo repubblicana1, e improbabile un restaur« vespasianeo. Vedendo, quindi, la

stretta correla/ione fra 1'emissione di sesterzi con il tempio di Iside e il racconto
di Flavio Giuseppe riguardo il trionfo di Vespasian« e Tito, si puo affennare che
la raffigurazione sia pertinente al gruppo di monete coniate per la celebrazione
del trionfo giudaico.

Su un raro sesterzio di Vcspasiano emesso dalla /ecca di Roma nel 71 d.C., di
cui si conservano solo tre esemplari', e raffigurata al rovescio la Vittoria in piedi
che incorona Vespasiano, in veste sacerdotale, mentre sacrifica con una patera
sopra un altare; sullo sfondo e riprodotto un arco quadrifronte sormontato da
due figure in piedi1'. Si e di fronte a un'iconografia insolita per la monetazione
romana: innanzi tutto attrae l'altenzione la costruzione della scena perche e

raro vedere un sacrificio davanti a un monumento architettonico. Solitamente
gli edifici venivano raffigurati estrapolati da qualsiasi altra immagine o contesto,
come acl esempio l'arco di trionfo di Nerone, o il Macellum Magnum sempre
neroniano', perche commemoravano la costruzione o il restauro dei monumenti.
L'unico precedente di una scena di sacrificio appare su sesterzi di Caligola che

raffigurano il tempio del Divo Augusto, con davanti l'imperatore che sacrifica
sopra un altare8, ma il tempio in qucsto caso occupa tutto il campo e l'imperatore
e proporzionato al monumento. Qui la situazionc e diversa perche in print«
piano, piü grande rispetto al monumento sullo sfondo, e Vespasiano che, capilr
velato, sacrifica con una patera sopra un altare mentre viene incoronato dalla
Vittoria. L'unica intcrpretazione possibile e che si tratti di una scena inerente al
trionfo e, vista la data di emissione, il trionfo c indiscutibilmente quello giudaico.

Per quanto riguarda l'arco quadrifronte esso e sormontato da due figure in
piedi che sono state interpretate come il Genius Senatuse il Genius populi RomanG

oppurc, come piü recentemente proposto, Fortuna Redux e Mater Maluta"'. Al di
la dell'interpretazione dellc statue, connessa alia collocazione topografica del

monumento, sulla quale esiste una cospicua bibliografia", cid che qui interessa e

che in questa moneta l'arco ha il compito di contestualizzare la scena raffigurata:
Vespasiano, mentre sacrificava, era in un momento preciso del trionfo. A questo
punto e fondamentale un passo del Bellum Judaicum di Flavio Giuseppe, che
clescrivendo il trionfo di Vespasiano e Tito afferma: «Meto. 5s tag
xoivov cutaoiv Oueajtaaiavög ßgaxea 5iaÄ,£x9eig totig (xev otgatiwtag
cute/Vooev ettl to vevopiopsvov dgtatov atitoig tmo tc&v autorcgatogwv
eutge3ti^eo9ai, ttgog 5e thv ttbAnv aotog avexcogsi triv euro tot! jteptteoQai 5i
aotrig aiei totig 9gi<\ußoug trig ttgooriYogiag cut' aütwv tEtuxuiav. evtai)9a
1 Fonta.w 2010, pp. 41-46.

Covrel.i i 2009, p. 68. La recente pubblica/ione del catalog« della mostra dedicata
al bimillenario della nascita di Vespasiano ha deslato nuovo interesse su vaii aspetti
riguardanti la dinastia flavia - talvolta quiescenti da decenni - danrlo nuova linfa,
come in questo caso, alia discussione.

" RIG II2, p. 74, n. 212.
7 Ad esempio RIG T, p. 161, nn. 143-150; p. 162, nn. 184-189.
8 RIG I-, p. Ill, n. 36.
9 KI.linlr 1990.
10 Goareli i 2009, p. 68.
" Si veda ad esempio Hommei. 1954, p. 45; Ciiamfeal x 1982, p. 267, n. 92; Goaru i i 1968,

pp. 57-69; Goarfi i i 1988, pp. 381, 400-401, 456-459; Coaru i i 2009, p. 68.
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IL TRIONFO GIL'DA ICO NF.LLA MONETAZIONE DI VESPASIANO

TQocpii? te -jtQoajTOYEÜovTai Kai tu? f)Qi«!.ißiKä? sahiria? apcpiaocqiEvoi
to!«; te Ttagi8QDj.iEvoi? til trrbAn fhiaavTE? \9eoi? ettep-ttov töv 9Qla;xßov 8id
tcöv ösatgcov 5i£'£;£Aat3vovT£?, öttco? sin toi? ttAitQeoiv n 9sa gacov»1-. La
corrispondenza fra l'immagine monetale e la fönte contemporanea degli eventi
accaduti c evidente: il sacrificio riprodotto stille mottete e qnello alle divinitä
prossime alia Porta Triumphalis, all'inizio della cerimonia trionfale.

Segnendo il racconto di Flavio Giuseppe sul trionfo giudaico, compiuto il
sacrificio alla Porta Triumphalis, iniziava il vero e proprio corteo: «ETli TOt'tTOl?

TTagriEoav ttoAAoI Nbcn? aydAgaxa koviu^ovts?: e^ sAscpavTo? 8' l'iv ttövtcov
Kai xQDaoö fi KaTaaKEtm. j.ie9' a OüsoTtaaiavö? rtAauvE ttqwto? Kai Tito?
eljteto, AogETiavö? 8e TCagiTCTCsoEv, ar>TÖ? te 8iaTtQ£Tt(jö? KEKoopngsvo? tcai
töv itctcov TCaQ£%cdv 9t:a? u^iov.»13. II corteo e il momento piii spettacolare
del trionfo, quando gli imperatori sfilavano per le vie della cittä. Vespasiano
introdusse un elemento di novitä", cioe la compartecipazione dei due imperalores
su due quadrighe, mentre Domiziano, che non aveva partecipato alle operazioni
militari, seguiva le quadrighe a cavallo. Ritroviamo questa parte del trionfo sulle
contemporanee emessioni della zecca cli Roma e anche di altre zecche imperiali
dislocate nelle province. La zecca di Roma emise nel 71 d.C.1' denari (Tav. 15, 2) e
sesterzi (Tav. 15. 5Janepigra(i dove e rafhgurato Vespasiano in quadriga trionfale
a deslra mentre sostiene tin ramo e uno scettro11'. Tale iconografia ricomparve
anche sulle monete emesse dalla zecca di Roma nel biennio 72-73 d.C.'7 e nel
74 cl.C.18, su aurei e denari emessi nel 71 d.C. tra le «uncertain early and military
issues»14, e su denari emessi dalla zecca di Antiochia nel biennio 72-73 d.C.20. Negli
esemplari coniati dalle zecche di incerta localizzazione compare una Variante
all'iconografia standard della quadriga: oltre a Vespasiano, sono presenti Tito e

Domiziano. Questa Variante, che non rispetta il reale andamento della processione
trionfale, puö essere giustihcata dal fatto che tali monete furono emesse da
zecche temporanee, di ambito militare, collocate nelle province occidentali. Gli
incisori avrebbero mostrato la partecipazione dei figli dell'imperatore al trionfo
raffigurandoli assieme a lui sulla medesima quadriga.

12 BJ \II, 5, 129-131: «Dopo le preghiere, Vespasiano rivolse un breve indirizzo a tutti;
quindi congedö i soldati, perche partecipassero al tradizionale banchetto offerto loro
dagli imperatori, e raggiunse la porta che prende il nomc clal fatto che viene sempre
attraversata dalle sfilate dei trionfi (Porta Triumphalis). Ivi gli imperatori, dopo essersi
rifocillati, indossarono le vesti trionfali e, celebrato un sacrificio in onore delle divinitä
le cui statue adornavano la porta, diedero il via al corteo facendolo passare attraverso
i teatri, affinche la folia potesse piii agevolmente assistere alio spettacolo».

13 BJ VII, 5, 151-152: «Seguivano molti portatori di statue della Vittoria, fatte tutte d'oro
e d'avorio, e dietro la quadriga di Vespasiano e poi quella di Tito, mentre Domiziano
cavalcava al loro banco in splendide vesti, montando un magnifico cavallo».

" Covrfi i.i 2009, p. 68.
Per le monete in oro e argento Carradice e Buttrey hanno collocato le emissioni da
luglio a clicembre del 71; RIC II-, p. 62.

1,1 RIC II2, p. 62, n. 49; RIC II2, p. 76, n. 250.
17 RIC II2, p. 101, n. 577; p. 102, n. 595.
,s RIC II2, p. 107, n. 688.
14 RIC IT, p. 158, nn. 1370-1372.
20 RIC II2, p. 159, n. 1559.
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Anche la zecca di Liigdumun partecipö alia propagazione dell'evento sulle
monete, emettendo nel 71 d.C. una tipologia di aureo (Tav. 15, 4) con legcnda
TRIVMP AVG dove Vespasiauo e in piedi sulla quadriga a destra, con ramo e

scettro, mentre vicne incoronato da una Vittoria; davanti ai cavalli dclla quadriga
c'e un prigioniero con i polsi legati che viene trattenuto da un soldato roraano,
mentre alle spalle deH'imperatore c'e un uomo che suona una lunga tromba21. La
scena proposta riecheggia la descrizione della processione trionfale differendo
notevolmente claH'iconografia delle monete emesse nelle altre z.ecche22. Nel
settimo libro del Bellum Judaicum, Flavio Giuseppe, descrive con precisione la

giornata di festeggiamento. Queste le parole con cui sono descritti i prigionieri
che sfilavano nel corteo: «ejti xoüxotg oüöe töv aixpaAcoxov nv iSeiv oxAov
aKÖopnxov, aAA n, xcöv EoöfiToov xtoiKi/Va Kai xö Ka/tAog aüxoic xixv coro
xiäg KaKtöoewg xcöv aoa|idxa)v anöiav ekAettxe xng oxpEcog»23. Gli incisori che

prepararono i coni per gli aurei seppero riassumere al meglio la processione
trionfale, collocando davanti alia quadriga il prigioniero, simbolo di quella
«moltitudine» che osservarono le migliaia di cittadini romani che assistettero
all'evento. La scena si ritrovasul rilievo nord dell'arco di Tito. In quest'ultimo, Tito,
alia guida della quadriga, e affiancato dalla Vittoria colta nell'atto di incoronarlo
e di fronte ai cavalli ci sono dei prigionieri in catene e sullo sfondo sono visibili
soldati che suonano lunghe trombe21. E notevole la somiglianza iconograhca fra
il rovescio degli aurei di Lugdunum e il rilievo nord dell'arco di Tito: la presenza
della Vittoria che incorona l'imperatore, chiaro simbolo di trionfo, ci riallaccia
al sesterzio emesso nel 71 d.C. dalla zecca di Roma. La presenza in entrambi i

rovesci della Vittoria nell'atto cli incoronare l'imperatore pud essere vista come il
trait d'union che ci conferma che entrambe le iconografie monetali rappresentano
momenti diversi della stessa processione trionfale.

Ancora da Flavio Giuseppe apprendiamo la destinazione del corteo: «THv 5t
Tilg TTopjcflg xö xsAog exxi xöv veoo xoü KaTtEXwAiou Atög, sep' öv eAOovxsg
Eaxnoav: hv yäg xtaAatöv txöxqiov xtEQipEVEtv, gEX6lS elv xöv xoü oxQaxrtY°'ö
xcöv tcoAejjxwv Oavaxov ctJTaYYet^fi xig»25. Vespasiauo aveva riportato la
cerimonia trionfale nelle forme tradizionali repubblicane, in contrasto con la
scelta di Neronc che, al suo ritorno dalla Grecia, aveva introdotto la nuova prassi cli

terminare il trionfo al palazzo imperiale invece che al Campidoglio21'. Dobbiamo,
perö, immaginarci che il tempio di Giove Capitolino, all'arrivo della pompa

21 RICH2, p. 140, n. 1127.
22 Si nota che Lugdunum, per tulLa la dinastia Giulio-Glaudia, era stata una delle z.ecche

piü importanti e attive clell'impero. Una delle sue prerogative fu di battere moneta in
oro e in argento da Augusto hno a Nerone; ad esempio si veda Butcher - Pontinc; 2005,

pp. 163-197 e relativa bibliografia.
23 Bf VII, 138: «davanti alle loro quadrighe (di Vespasiauo e Tito) procedevano quantitä di

prigionieri che non apparivano come una moltitudine scomposla, ma la varietä dei loro costumi
nascondeva alia vista lo spiacevole speltacolo dei maltrattamenti subiti».

24 De Maria 1988, pp. 287-288; C.vitei.i.etti 2004, p. 86.
2:1 Bf VII, 5, 153: «La meta del corteo trionfale era d tempio di Giove sul Campidoglio, e arrivati

cold si fermarono (gli imperatori Vespasiauo e Lito); infalti secondo un'antica usanza si doveva

aspeltare l'annuncio della morte del capo dei nemici«.
2h Suet., Nero XXV; Coareli.i 2009, p. 68.
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trionfale, fosse ancora in via di ultimazione poiche era statu distrutto nel 69 d.C.
durante gli scontri tra i seguaci di Vitellio e quelli di Vespasiano'-'7; Tacito ci informa
riguardo al teinpio: «Guram restituendi Capitolii in Lucium Vestinum confert,
equestris ordinis virum, sed auctoritate famaque inter proceres. Ab eo contracti
haruspices nionucre ut reliquiae prioris delubri in paludes aveherentur, templum
isdem \estigiis sisteretur: nolle deos mutari veterem formam. XI kalendas Iulias
serena luce spatium omne quod tempio dicabatur evinctum vittis coronisque»28.
La cerinionia per itiiziare i lavori del tempio si svolse il 21 giugno del 70 d.C., im
anno prima del trionfo, e il tempio Iii ricostruito dalle fondamenta. E, quincli,
molto difficile pensare che il tempio fosse ultimato per il trionfo giudaico ed e

piii realistico supporte che fosse ancora in una fase intermedia dei lavori. Com'e
avvenuto per altri momenti della cerimonia trionfale, anche il tempio della triade
Capitolina comparve sulle monete29, piü precisamente su un asse emesso dalla
zecca di Roma a nome di Vespasiano nel 71 d.C.30 (Tav. 15, 5) e in seguito anche
nel 73 d.C.31. Sui rovesci cli questi assi il tempio appare esastilo con le tre statue di
Giove, Giunone e Minerva visibili fra le colonne; non sembrano essere presenti le

statue poste ai lad del tempio e la ricca decorazione acroteriale, che si nota negli
esemplari posteriori a queste emissioni. La raffigurazione del tempio di Giove
Capitolino sugli assi in questione non deriva dal completamento dell'edificio, nta
e parte del programma divulgativo del trionfo giudaico diviso nei rovesci delle
emissioni monetali vespasianee. Questo dato si evince, oltre che dagli storici antichi,
dalla differenza di riproduzione fra l'immagine del tempio presente sulle monete
emesse fra il 71 e il 73 d.C. e fra quelle degli anni 74-78 d.C., dove il tempio appare
completato32 (Tav. 15, 6).

27 Rani cci 2009, p. 362.
2,3 Hist. IV, 53: «GH auguri da lui convocati (da Lucio Vestino) gli raccomandarono di trasportare

le macerie del vecchio tempio in uno stagno e di innalzare il nuovo sulle fondamenta del primo:
gli dei vietavano di cambiare la vecchia struttura. fl ventuno giugno, solto un cielo luminoso,
tulta l'area dedicata al tempio venne cinta ton bende sacre e corone...- (trad. F. Dessi. Tacito,
Historiae, Milano 1992, p. 397). Sulla ricostruzione del tempio Capitolino Svetonio ci
in forma che lo stesso Vespasiano aiutö di persona alla rimozione delle macerie c al

trasporto di materiali; Suet. Vesp. VIII.
Mattinglv non si pronuncia sulla motivazionc della prima comparsa del tempio di
Giove Capitolino, afferma semplicemente che mentre era in costruzione fu impresso
sulle monete; BMCRE II, p. XLIX.

1(1 RIC II2, p. 80, n. 323.
11 RIC II-, p. 102, n. 598. II tempio e presente anche in due tipologie di assi emesse a nome di

Tito e Domiziano rispettivamente nel 74 e nel 72 d.C., RIC II2, p. 104, n. 638; p. 92, n. 491.
12 Negli esemplari emessi dal 74 d.C. il tempio e completamente decorato e si possono

osservare, in quelli meglio conservati, le statue del frontone, la decorazione acroteriale
del tetto con le statue alle estremitä ed altre Statue ai lati del tempio stesso; invece in quelli
emessi nel periodo 71-73 d.C. tutti questi elementi non si possono osservare, si puö solo
vcdere la struttura canonica (tempio esastilo) con le statue delle divinitä fra le colonne e

una decorazione approssimativa. Tale sostanziale differenza dovrebbe essere data dalla
fine dei lavori di costruzione del tempio pcrche quando furono emessi gli assi con il tempio
Capitolino per commemorate il trionfo giudaico di Vespasiano e Tito la sua costruzione
non era ancora ultimata ed e per questo che sui coni fu inciso con una decorazione
abbozzata; invece la comparsa del tempio completo di tutta la decorazione a partire dal 74

d.C. e da collegare con la fine dei lavori e la sua nuova inaugurazione.
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Come si e potuto osservare clall'analisi dei rovesci sopra esposti e delle fonti
antiche, in primis Flavio Giuseppe, e da rilevare come i lipi monelali furono
largamente usati per celebrare il trionfo giuclaico. L'imperatore Vespasiano
introdusse nuove iconografie per celebrare il suo trionfo e, a quelle giä usate in
preceden/a, come i templi, cliede un nuovo compito propagandistico: fu la prima
volta nella storia cleH'impero che i monumenti architettonici comparvero sulle
monete per divulgare avvenimenti al di fuori dell'edificazione o restanrazione
degli stessi33. Inoltre fu altuato un concetlo totalmente nuovo nella propaganda
monetale rispetto al passato: grazie alia sucldivisione degli avvenimenti clel trionfo
in diverse monete abbiamo clei «cartoni storici» che ci aiutano a comprendere e a

«rivivere» le tappe salienti del trionfo giudaico.
Questo fatto costituisce una grande novitä nell'ambito delle iconografie

monetali, poiche la dinastia Giulio-Claudia aveva utilizzato le raffigurazioni
dei rovesci in un modo assolutamente diverso, inserendo gli avvenimenti che
maggiormente caratterizzavano la politica del singolo imperatore. Infatti, se

osserviamo ad esempio le vicende belliche deH'imperatore Nerone ci accorgiamo
subito che i simboli piü espliciti della «vittoria» sui Parti furono il tempio di
Giano con la porta chiusa34, comparso su sesterzi, dupondi ed assi, e l'arco di
trionfo33 sui sesterzi31'. Con Vespasiano. invece, ci si allontana da questo tipo di
propaganda: non troviamo archi di trionfo cretti in suo onore sui rovesci delle
monete, anche se Cassio Dione ci dice che furono votati per questa occasione3' e

non c'e traccia neanche del tempio di Giano che fu chiuso al termine del trionfo
giudaico33. Venne introdotto un nuovo Lipo di messaggio propagandistico che,
diversamente dal passato, era volto a divulgare i fatti salienti della processione
trionfale, «restaurata» da Vespasiano secondo i canoni repubblicani.

Da questa breve esposizione si osserva come una adeguata interprelazione
delle iconografie monetali - per la quale e imprescindibile l'analisi delle altre
fonti coeve - sia utile a comprendere la politica propagandistica imperiale e ad
individuare quali furono i chiari messaggi divulgati attraverso il mezzo monetale.

33 La sola eccezione e il tempio di Giano sulle monete di Nerone che fu utilizzato come
immagine simbolo del ritorno alia pace dopo la guerra combattuta contro i Parti.

34 Suet. iVeroXIIl.
35 Tat. Ann. XV, 18, 1.

3b L'arco di trionfo rappresentava il massimo simbolo di vittoria su popoli stranieri e gli
imperatori che ricevevano tale onore non esitavano a riprodurre il monumento sulle
monete. Sugli archi di trionfo augustei si veda Nedergaard 1995, pp. 33-70; sull'arco
di Claudio Almeida 1996, pp. 85-86; sull'arco di Druso si veda Pisani Sartorio 1996,

p. 87; sull'arco di Nerone Kleiner 1985.
37 D.C. LXVI, 7, 2.
33 Oros., Hist. VII, 9, 9.
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Riassunlo

II 71 cl.C. In un anno fondamentale per la politica propagandistica vespasianea,
veicolata anche con i tipi monetali, perche segnö definitivamente un cambiamento
di rotta con il passato: tale cambiamento e documentato dalla propaganda
relativa al trionfo giudaico che quasi ad illustrazione delle principali fonti storiche
contemporanee, come Flavio Giuseppe e Tacito, ci mostra le tappe principali
della processone trionfale che si svolse a Roma in quell'anno.

Grazie all'introduzione di specifiche iconografte nei rovesci monetali,
Vespasiano attud un concetto nuovo rispetto al passato, raffigurando gli
avvenimenti del trionfo come «cartoni storici» che aiutano a comprendere meglio
e a «rivivere» le tappe salienti del trionfo giudaico.

Abstract

The year AD 71 was fundamental for Vespasian's political propaganda, something
also conveyed through his coin types because it radically differed from previous
propaganda. The change is noticeable through the propaganda associated with
the Jewish triumph which, along with contemporary historical sources such as

Flavins Josephus and Tacitus, depicts the main stages of the triumphal procession
taking place in Rome that same year.

By introducing new iconography on the reverse of imperial coinage, Vespasian
introduced a new concept. The individual events of the triumph are displayed as

'historical cartoons', which help in assessing and reviving the key stages of the
Jewish triumph.

Gabriele Lepri
Via Tifernate 149

06024 Gubbio (Perugia)
gabriele.gl.lepri@gmail.com
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