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Abbreviazioni

Autori antichi

Per gli autori greci e latini sono state adottate, di norma, le abbreviazioni di:

(LSJ) A Greek-English Lexicon, compiled by H. G. Liddell and R. Scott, revised 
and augmented throughout by. Sir H.S. Jones, Oxford 20079 

(https://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/01-authors_and_works.html)
(OCD) Oxford Classical Dictionary, ed. by E. Eidinow, S. Hornblower, A. 

Spawforth, Oxford-New York 20124 

(https://classics.oxfordre.com/fileasset/images/ORECLA/OCD.ABBREVIA-
TIONS.pdf)

(TLL) Thesaurus Linguae Latinae. Index online 2024 (Bayerische Akademie der 
Wissenschaften)

(https://www.thesaurus.badw.de/en/tll-digital/index/a.html#a) 

ad eccezione dei seguenti casi:
Aristoph. (Aristophanes); Diod. (Diodorus Siculus); Herodian. Gr. (Hero-

dianus); Hesych. (Hesychius); Jos. (Josephus); Lucian. (Lucianus); Plato 
(Plato); Poll. (Pollux); Strabo (Strabon) e di PGM (Poetae Melici Graeci. 
Alcmanis, Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Simonidis, Corinnae, poetarum mino-
rum reliquias, carmina popularia et convivialia quaeque adespota feruntur, ed. 
by D. Page, Oxford 1962).

Raccolte epigrafiche, numismatiche, papirologiche

Per le raccolte epigrafiche si fa riferimento alle abbreviazioni indicate nel (SEG) 
Supplementum Epigraphicum Graecum online (https://scholarlyeditions.brill.
com/sego/) e nell’Année épigraphique, ad eccezione di:

Cretan Institutional Inscriptions: Cretan Institutional Inscriptions. A New EpiDoc 
Database, ed. by I. Vagionakis, 2021 (http://cretaninscriptions.vedph.it).

IAS I = L. Agostiniani, Iscrizioni anelleniche di Sicilia, I: le iscrizioni elime, Fi-
renze 1977. 

IAS I, App. = L. Agostiniani, Iscrizioni anelleniche di Sicilia. Appendice 1978-
2020, Roma-Bristol 2021 (ELYMOS 1).

IGDS I: L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Contribution à l’étu-
de du vocabulaire grec colonial, Paris 1989 (= SEG: I.dial. Sicile I).

IGDS II: L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Tome II, Genève 
2008 (= SEG: I.dial. Sicile II).

IGSI = Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae, Hispaniae, 



viii Abbreviazioni

Britanniae, Germaniae inscriptionibus, edid. G. Kaibel, A. Lebègve, Berolini 
1890.

ImIt = Imagines Italicae: A Corpus of Italic Inscriptions, ed. by M.H. Crawford, W. 
M. Broadhead, J. P. T. Clackson, F. Santangelo, S. Thompson, M. Watmough 
and computing by E. Bissa and G. Bodard, London  2011, voll. I-III («BICS», 
Supplement CX).

IRT: Inscriptions of Roman Tripolitania, ed. by by Ch. Roueché, G. Bodard, I. 
Vagionakis 20212 (http://irt2021.inslib.kcl.ac.uk).

ISic (sic) = seguita da un numero a 6 cifre (ad es. ISic000612) identifica in maniera 
univoca le iscrizioni raccolte nel corpus epigrafico digitale I.Sicily = Inscriptions 
of Ancient Sicily, http://sicily.classics.ox.ac.uk  (University of Oxford), ed. by 
J.R.W. Prag, 2017-2024.

ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 1: M. Bessios, Y.Z. Tzifopoulos, A. Kotsonas, ΜΕΘΩΝΗ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 1: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρικὴ 
και αρχαική κεραμική από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία, 
Θεσσαλονίκη 2012 (http://ancdialects.greek-language.gr/studies/methoni-pie-
rias-i).

La classificazione dei decreti di Entella (A1-A3, B1, C1-C3) e Nakone (A) riman-
da alla Comparatio Numerorum di C. Ampolo, in I decreti di Entella e Nakone 
2021, pp. XVI-XVII.

Per le raccolte numismatiche si fa riferimento alla (SNG) Sylloge Nummorum 
Graecorum online (http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/). 

Per le raccolte papirologiche si seguono le abbreviazioni della Checklist of Edi-
tions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca, and Tablets online 
(https://papyri.info/docs/checklist). 

Opere generali e rassegne 

Per opere di carattere generale, strettamente legate alla produzione scientifica del 
Laboratorio SAET (e di quelli che lo hanno preceduto), si è privilegiata la for-
mula entrata nella storia della letteratura, rispetto alla formula di citazione per 
Autore/anno:

Agora e agorai 2012 = Agora greca e agorai di Sicilia, a cura di C. Ampolo, Pisa 
2012.

Entella 1990 = Entella. Relazione preliminare della campagna di scavo 1988, 
«ASNP», s. 3, 20, 1990,  pp. 429-552. 

Entella 1992 = Entella. Relazione preliminare della campagna di scavo 1989, 
«ASNP», s. 3, 22, 1992, pp. 617-749. 

Entella 1999 = Entella. Relazioni preliminari delle campagne di scavo 1992, 1995, 
1997 e delle ricognizioni 1998, «ASNP», s. 4, 4/1, 1999, pp. VII-XXV, 1-188.

Entella II 2021 = Entella II. Carta Archeologica del Comune di Contessa Entellina 
dalla preistoria al medioevo, prefazione di A. Magnetto, I. Il contesto, le ricerche, 
il metodo, a cura di A. Corretti, A. Facella, M.I. Gulletta, C. Michelini, M.A. 
Vaggioli; II.1-2. Catalogo dei siti e dei materiali; III. Le dinamiche del popola-
mento, a cura di A. Corretti, A. Facella, C. Michelini, M.A. Vaggioli, Pisa 2021.



ix Abbreviazioni

Giornate internazionali 1992 = Giornate internazionali di studi sull’area elima. 
Atti del Convegno (Gibellina, 19-22 settembre 1991), Pisa-Gibellina 1992.

Gli Elimi e l’area elima 1988-89 = Gli Elimi e l’area elima fino all’inizio della prima 
guerra punica. Atti del Seminario di studi (Palermo-Contessa Entellina, 25-28 
maggio 1988), a cura di G. Nenci, S. Tusa, V. Tusa, «ASSic», s. 4, 14-15, 1988-89.

Guerra e pace 2006 = Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III 
sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra. Atti delle Quinte Gior-
nate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto 
mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2003), Pisa 2006.

I decreti di Entella e Nakone 2021 = Da un’antica città di Sicilia. I decreti di Entella 
e Nakone, Catalogo della Mostra (Pisa, dicembre 2001-febbraio 2002), a cura di 
C. Ampolo, Pisa 2001.

Immagine e immagini 2009 = Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del 
Mediterraneo antico. Atti delle Seste Giornate internazionali di studi sull’area 
elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-16 ottobre 
2006), a cura di C. Ampolo, Pisa 2009.

La ‘Città’ e le città 2022 = La ‘Città’ e le città della Sicilia antica. Atti delle Ottave 
Giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel con-
testo mediterraneo (Pisa, 18-21 dicembre 2012), a cura di C. Ampolo, Roma 
2022.

NotScASNP 2002 = Relazioni preliminari degli scavi e delle ricognizioni ad En-
tella (Contessa Entellina, PA; 2000-2004), in Notizie degli Scavi di Antichità 
comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna archeologica del 
LSATMA, «ASNP», s. 4, 7, 2002 [2005].

NotScASNP 2004: Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, 
TP; 2002-2003, 2005-2006), Entella (Contessa Entellina, PA; 2000- 2001, 2003; 
2005), Calatamauro (Contessa Entellina, PA; 2006), Roca Vecchia (Melendu-
gno, LE; 2002-2006), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola 
Normale Superiore di Pisa. Rassegna archeologica del LSATMA, «ASNP», s. 4, 9, 
2004 [2008], pp. 399-600.

NotScASNP 2011 = Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, 
TP; 2009-10) e Entella (Contessa Entellina, PA; 2007-08), in Notizie degli Scavi 
di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna ar-
cheologica del LSA, «ASNP», s. 5, 3/2, 2011, Supplemento.

NotScASNP 2012 = Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, 
TP; 2011), Kaulonia (Monasterace, RC; 2009-10). Ricerche recenti a Roca (Me-
lendugno, LE). Saggi di controllo a Entella (Contessa Entellina, PA; 2008). Noti-
zie degli scavi di antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Rassegna archeologica del LSA, «ASNP», s. 5, 4/2, 2012, Supplemento.

NotScASNP 2013 = Scavi e ricerche a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2012), En-
tella (Contessa Entellina, PA), Kaulonia (Monasterace, RC; 2011-13), Roca (Me-
lendugno, LE) e Isola d’Elba (LI; 2008-12), in Notizie degli Scavi di Antichità 
comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna archeologica del 
LSA, «ASNP», s. 5, 5/2, 2013, Supplemento.

NotScASNP 2014: Scavi e ricerche a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2013), Entella 
(Contessa Entellina, PA; 2014), Kaulonia (Monasterace, RC) e Roca (Melendu-
gno, LE), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Rassegna archeologica del LSA, «ASNP», s. 5, 6/2, 2014, Sup-
plemento.



x Abbreviazioni

NotScASNP 2016: Scavi e ricerche a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2014-15), En-
tella (Contessa Entellina, PA) e Kaulonia (Monasterace, RC; 2014). Applicazioni 
di Digital- and Cyber-Archaeology, in Notizie degli Scavi di Antichità comu-
nicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna archeologica del LSA, 
«ASNP», s. 5, 8/2, 2016, Supplemento.

NotScASNP 2017: Scavi e ricerche a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2016), Entel-
la (Contessa Entellina, PA), Locri Epizefiri (Locri, RC, 2016) e Gortina (Creta), 
in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore 
di Pisa. Rassegna archeologica del SAET, «ASNP», s. 5, 9/2, 2017, Supplemento.

NotScASNP 2019 = Scavi e ricerche a Locri Epizefiri (Locri, RC; 2018), Entella 
(Contessa Entellina; PA), Segesta (Calatafimi-Segesta, TP) e Kaulonia (Mona-
sterace, RC), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Norma-
le Superiore di Pisa. Rassegna archeologica del SAET, «ASNP», s. 5, 11/2, 2019, 
Supplemento.

NotScASNP 2020 = Scavi e ricerche a Locri Epizefiri (Locri, RC; 2019), Segesta 
(Calatafimi-Segesta; TP) e Kaulonia (Monasterace; RC), in Notizie degli Scavi di 
Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna archeo-
logica del SAET, «ASNP», s. 5, 12/2, 2020, Supplemento.

NotScASNP 2021 = Scavi e ricerche a Entella (Contessa Entellina, PA; 2020), Sege-
sta (Calatafimi-Segesta, TP; 2021), Agrigento (AG; 2020) e Kaulonia (Monaste-
race, RC), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Rassegna archeologica del SAET, «ASNP», s. 5, 13/2, 2021, 
Supplemento.

NotScASNP 2022 = Scavi e ricerche ad Agrigento (AG; 2021), Entella (Contessa 
Entellina, PA; 2021), Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2021) e Locri Epizefiri, in 
Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Rassegna archeologica del SAET, «ASNP», s. 5, 14/2, 2022, Supplemento.

NotScASNP 2023 = Scavi e ricerche ad Agrigento (AG; 2022), Entella (Contessa 
Entellina, PA; 2022) e Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2021-23), in Notizie degli 
Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Rassegna 
archeologica del SAET, «ASNP», s. 5, 15/2, 2023, Supplemento; online (https://
journals.sns.it/index.php/annalilettere/issue/view/642). 

Quarte Giornate internazionali 2003 = Quarte Giornate internazionali di studi 
sull’area elima. Atti del Convegno (Erice, 1-4 dicembre 2000), Pisa 2003.

Seconde Giornate internazionali 1997 = Seconde Giornate internazionali di studi 
sull’area elima. Atti del Convegno (Gibellina, 22-26 ottobre 1994), Pisa-Gibel-
lina 1997.

Segesta 1995 = Segesta. Parco archeologico e relazioni preliminari delle campagne 
di scavo 1990-1993, «ASNP», s. 3, 25, 1995.

Segesta I 1996: Segesta I. La Carta archeologica, a cura di R. Camerata Scovazzo, 
Palermo 1996.

Sicilia Epigraphica 1999 = Sicilia Epigraphica. Atti del Convegno internazionale 
di studi (Erice 15-18 ottobre 1998), a cura di M.I. Gulletta, Pisa 1999 (Quaderni 
«ASNP», s. 4, 7-8).

Sicilia occidentale 2012: Sicilia occidentale. Studi, rassegne, ricerche. Atti delle Set-
time Giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel 
contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2009), a cura di C. Ampolo, Pisa 
2012.
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Terze Giornate internazionali 2000 = Terze Giornate internazionali di studi sull’a-
rea elima. Atti del Convegno (Gibellina, 23-26 ottobre 1997), Pisa-Gibellina 
2000.

Repertori, collane e opere enciclopediche

BTCGI = Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole 
tirreniche (fondata da G. Nenci e G. Vallet), diretta da C. Ampolo, I-XXI, Pisa-
Roma 1977-1994, Pisa-Roma-Napoli 1996-2012.

CVArr2 = Corpus Vasorum Arretinorum. A Catalogue of the Signatures, Shapes 
and Chronology of Italian Sigillata, ed. by A. Oxé, H. Comfort. Second edition 
completely revised and enlarged by P. Kenrick, Bonn 2000.

LGPN = Lexicon of Greek Personal Names, ed. by P.M. Fraser, E. Mattheus, 
Oxford 1987-

LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zürich-München 1981-
RE = Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, hrsg. von G. 

Wissowa (1890-1906), W. Kroll (1906-39), K. Mittelhaus (1939-46), K. Ziegler 
(1946-74), H. Gärtner (1974-80), Stuttgart.

Periodici 

Nella Bibliografia dei singoli contributi sono state adottate le abbreviazioni 
dell’Année philologique (https://www.unige.ch/biblio/files/4016/3394/0849/
Abreviations_APh.pdf) ad eccezione delle seguenti:

AIRF = Acta Institutum Romanum Finlandiae
AM = Mitteilungen des Deutschen Archologischen Instituts, Athenischen 

Abteilung
Analysis Archaeologica = Analysis Archaeologica. An International Journal of 

Western Mediterranean Archaeolgy
AnnBesançon = Annales Litteraires de l’Université de Besançon
Arch & Anthr = Archaeological and Anthropological Sciences
Arch Med = Archeologia Medievale
Arch Medit = Archeologia Mediterranea
Arch Paléont = Archives de l’Istitut de Paléontologie Humaine
Aristonothos = Aristonothos. Rivista di studi sul Mediterraneo antico
ASM = Archivio Storico Messinese
ASSic = Archivio Storico Siciliano
ASSir = Archivio Storico Siracusano
ASSO = Archivio storico per la Sicilia orientale
BerlinSt = Berlin Studies of the Ancient World
Boll Arch = Bollettino di Archeologia
Boll StudSiciliani = Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani
CronArch = Cronache di Archeologia
DigHumanities = Digital Scholarship in the Humanities
ELYMOS = ELYMOS. Quaderni del Parco archeologico di Segesta 
Facta = Facta: A Journal of Roman Material Culture Studies



xii Abbreviazioni

HEROM  = HEROM. Journal on Hellenistic and Roman Material Culture
IJL = Italian Journal of Linguistics
Inn Kultur = Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft
JAArch = Journal of Ancient Architecture
JArch = Journal of Archaeology
LV = Linguarum Varietas
MARB = Mémoires de la classe des Beaux-Arts
MonAntLincei = Monumenti Antichi pubblicati a cura della R. Accademia dei 

Lincei
QuadMessina = Quaderni di Archeologia dell’Università degli Studi di Messina
RaRe = Rationes Rerum
SicA = Sicilia Archeologica
UnivPrähistArch = Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie
WBAGon = Wiener Beiträge zur Alten Geschichte
WJA = Würzburger Jahrbücher für die Altertumwissenschaft

Acronimi e sigle

BAR - IS = British Archaeological Reports - International Series, Oxford
BB.CC.AA. = Beni Culturali e Ambientali (Soprintendenza ai)
CERN = European Organization for Nuclear Research, Genève
CJB = Centre Jean Bérard, Naples
CNR = Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma
CSAD  = Centre for the Study of Ancient Documents, Oxford
Di.Sc.A.M. = Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi 

di Messina
DOI = Digital Object Identifier
DTM = Digital Terrain Model
EAGLE = Europeana Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy
EpiDoc = Epigraphic Documents encoded in TEI XML
ERC = European Research Council, Bruxelles
Facem = Fabrics of the Central Mediterranean
FAIR Epigraphy = Findable, Accessible, Interoperable, Reusable Epigraphy
Fold&r = Fasti On Line Documents & Research
GANGL = (Texts in) Greek-Derived Alphabets but Non-Greek Language
IBAM CNR = Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali C.N.R. Catania
IFA-NYU = Institute of Fine Arts-New York University
IGM = Istituto Geografico Militare, Firenze
IMT = Istituzioni Mercati Tecnologie (Scuola IMT Alti Studi Lucca)
INHA = Institut national d’histoire de l’art, Paris
ISSN = International Standard Serial Number
LCP = Late Protocorinthian
LOD = Linked Open Data
LSA = Laboratorio di Scienze dell’Antichità, Scuola Normale Superiore Pisa
LSATMA = Laboratorio di Storia, Archeologia, Topografia del Mondo Antico, 

Scuola Normale Superiore Pisa
MCP = Middle Protocorinthian
MGS = Magna Grecia e/o Sicilia (anfore, prodotte in)
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PCM = Proto Corinzio Medio (stile)
PCT = Proto Corinzio Tardo (stile)
PIE = Proto-Indo-European (language)
Poinikastas = Poinikastas. Epigraphic Sources for Early Greek Writing, Oxford
PRA = Progetti di Ricerca di Ateneo
PRIN = Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, Ministero dell’Università e 

della Ricerca, Roma
RTV = Rodì-Tindari-Vallelunga (facies)
SAET = Storia Archeologia Epigrafia Tradizione dell’antico (Laboratorio di), 

Scuola Normale Superiore Pisa
SAS = Saggio Archeologico Stratigrafico
SS = Strada Statale
TEI = Text Encoding Initiative 
U.O. = Unità Operativa
Unicode = Universal Character Encoding
UniMI = Università degli Studi di Milano Statale
US = Unità Stratigrafica
Zenodo = Zenodo Open Data Repository (CERN, Genève)
XML = Extensible Markup Language

Altre abbreviazioni

Abb. = Abbildung
ad loc. = ad locum
alt. = altezza
c.d.s. = in corso di stampa
ca. = circa
cap./capp. = capitolo/capitoli
cat. = catalogo
cd./cdd. = cosiddetto(a)/cosiddetti(e)
cfr. = si confronti
cm = centimetri
col./coll. = colonna/colonne
coord. = coordinado (por)
diam. = diametro
e.g. = exempli gratia
Ead./Eaed. = Eadem/Eaedem
ed. = edited (by)
éd. = édité (par)
edid. = ediderunt
es. = esempio
et al. = et alii
etc. = et cetera
f. = filius
fasc. = fascicolo
fig./figg. = figura/figure
fr./frr. = frammento/frammenti
fr./frr. = fragmentum/fragmenta
ha. = ettari
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hrsg. = herausgegeben (von)
i.e. = id est
ibid. = ibidem
ID = Identification (number)
Id./Iid. = Idem/Iidem
inv. = inventario
km = chilometri
l./ll. = linea/linee
largh. = larghezza
lat. = latino
loc. cit./locc. citt. = locum citatum/loca citata
lungh. = lunghezza
m/m2 = metri/ metri quadri
max. = massimo/massima
mm = millimetri
n./nn. = numero/numeri
n.F. = neue Folge
p./pp. = pagina/pagine
part. = particolare (in)
pl. = plate
prot. = protocollo
r. = rigo
R.I. = Registro d’Inventario
rist. = ristampa
s./n.s. = serie/nuova serie
s.l. = senza luogo
s.l.m. = sul livello del mare
s.v./s.vv. = sub voce/sub vocibus
sc. = scilicet
sec./secc. = secolo/secoli
sg./sgg. = seguente/seguenti
sup. = superficie
suppl. = supplementum
T. = tomba
t.a.q. = terminus ante quem
t.p.q. = terminus post quem
tr. fr. = traduzione francese
tr. it. = traduzione italiana
v./vv. = verso/versi
v.n. = vernice nera
vd. = si veda
vol./voll. = volume/volumi



Questo volume è il segno tangibile della ripresa della bella tradizione dei Con-
vegni sulla cosiddetta «area elima», nati grazie a Giuseppe Nenci su un argomento 
caro a Vincenzo Tusa e riorganizzati dal 2003 con un profilo meno etnico, cioè con 
un riferimento all’«area elima e la Sicilia occidentale», e con la scelta di un tema 
storico generale, diverso da Convegno a Convegno, che affianca la parte dedicata a 
rapporti e studi su questa area.

Nel settembre 2021, nella splendida sede ericina del Centro di Cultura Scientifica 
Ettore Majorana è stato proposto il tema della stasis, cioè del conflitto interno alle 
città e comunità, il quale è indirettamente presente nell’importante decreto della 
città di Nakone, parte del dossier dei decreti da Entella, in cui è documentata la 
riconciliazione del corpo civico proposta da inviati di Segesta con modalità partico-
larmente interessanti. Sia questo testo epigrafico che i problemi generali della stasis 
nelle fonti letterarie e in quelle epigrafiche sono stati com’è noto oggetto di studi 
rilevanti (una lista parziale è indicata in appendice alla Introduzione). L’importanza 
del tema per le comunità della Sicilia antica e non solo, la politica, la società e la stes-
sa storia dell’isola ci ha indotto a riproporlo qui, attraverso contributi su singoli casi, 
istituzioni e soluzioni al conflitto, e interpretazioni e concetti più generali (come 
‘cultura civica cittadina’).

Le novità epigrafiche hanno in alcuni casi travalicato i limiti dell’area elima e della 
Sicilia occidentale ed hanno accolto anche interventi di carattere generale relativi 
alla lingua degli Elimi e allo sviluppo di applicazioni digitali per la gestione della 
documentazione epigrafica. Ci preme qui ricordare ancora una volta con rimpianto 
e ammirazione Luciano Agostiniani, al quale tanto deve la conoscenza dell’epigrafia 
e della lingua elime (come mostra anche il recente volume pubblicato proprio dal 
Parco Archeologico di Segesta). 

Quanto alle attività archeologiche sull’«area elima e la Sicilia occidentale», hanno 
avuto un ruolo di rilievo nel Convegno, e qui negli Atti, Segesta Entella ed Erice, 
come si conviene a quelli che furono tra i centri ‘per eccellenza’ dell’area, il tutto 
accompagnato però da novità della ricerca recente in altri siti di rilievo. 

Nessuna pretesa di fornire un quadro esaustivo era nel progetto originario del 
Convegno e questi stessi Atti vogliono offrire solo un ulteriore strumento alla ricer-
ca e allo studio della stasis e della Sicilia occidentale con particolare riferimento alla 
cosidetta «area elima».

Le collaboratrici e i collaboratori, il personale del Parco Archeologico di Segesta e 
del Laboratorio SAET della Scuola Normale Superiore di Pisa hanno contribuito at-
tivamente alla riuscita del Convegno, che ha potuto contare sul sostegno del Centro 
di Cultura Scientifica Ettore Majorana. La pubblicazione di questi Atti non sarebbe 
stata possibile senza la competente dedizione di Maria Ida Gulletta e la collaborazio-
ne delle Edizioni della Normale. 
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1. Premessa

L’iscrizione, di cui do notizia per la prima volta, 
è composta da quattro piccoli frammenti di piom-
bo, piuttosto sottili, scoperti da Giovanni Di Stefano 
nel febbraio del 1989 nell’area di Monte Casasia, alle 
estreme propaggini settentrionali dell’attuale territo-
rio del Parco Archeologico di Camarina, nel comune 
di Monterosso Almo, al confine nordorientale della 
provincia di Ragusa con quella di Catania. 

Il ritrovamento è stato l’esito di un intervento 
d’urgenza presso un ambiente rupestre artificiale di 
forma rettangolare (m 14x6,70), la cd. «Casa della 
grotta». L’indagine archeologica all’interno di questo 
ambiente è consistita soprattutto nel setacciamento, 
con l’aiuto del metal detector, di depositi terrosi che 
erano stati precedentemente smossi da scavatori di 
frodo. Non vi era traccia di frequentazione, se non 
per la presenza di nicchie alle pareti, su una delle 
quali è disegnata una figura antropomorfa, vesti-
ta con abiti monacali, indizio di una fruizione del-
la grotta in età tardomedievale da parte di eremiti 
probabilmente irregolari1. Non sappiamo, dunque, 
se l’assenza di materiale antico sia imputabile anche 
a quest’uso nel tempo o all’azione degli scavatori di 
frodo; di conseguenza, difficile è dire se questa sia 
stata effettivamente la giacitura primaria dei fram-
menti iscritti. 

Nonostante ciò, tuttavia, è possibile che non siamo 
troppo lontani dal luogo in cui l’iscrizione venne de-
posta, dal momento che la zona circostante presenta 
tracce di un piccolo insediamento montano greco, 
individuato dallo stesso Di Stefano, durante un’ope-
razione di rimboschimento della Guardia Forestale, 
tra il 1990 e il 1992: sono stati portati alla luce, infatti, 

«resti murari di base e un grande edificio, forse un sacello, 
le cui caratteristiche costruttive non sono quelle indigene 
ed in cui la ceramica recuperata, databile al primo quarto 
del VI sec., è tutta di tipo greco»2.

Un’iscrizione greca inedita  
da Monte Casasia (Ragusa)

Monte Casasia, «un vero e proprio nido d’aquila, 
naturalmente e ottimamente difeso»3, è sui Monti 
Iblei a m 739 s.l.m.: in posizione strategica, control-
lava a Nord il corso del fiume Dirillo, un corridoio di 
transito fra la costa Est, attraverso l’attuale piana di 
Catania, e la pianura costiera di Gela a Sud (fig. 1). 
Lungo il Dirillo, dunque, tra la fine dell’VIII e il VII 
secolo entrano in contatto le aree di influenza calci-
dese e rodio-cretese, cui, si aggiunge, dopo la fonda-
zione di Casmene4 (644 a.C.), a Est di Monte Casasia, 
e con la fondazione di Camarina a Sud (588 a.C.), 
anche la penetrazione siracusana nel territorio5. 

Significativi nell’area sono anche i contatti delle 
colonie greche con gli indigeni, la cui occupazione è 
testimoniata già in età preistorica dalla presenza 

«lungo i fianchi della collina e nei valloni sottostanti (con-
trada Tecchiara) di ceramica d’impasto di tipo castelluc-
ciano (antica età del bronzo) e di resti di industria litica»6. 

I rapporti fra genti epicorie e Greci sono emersi so-
prattutto dall’esame dei corredi della vasta necropoli 
indigena, scavata da Paola Pelagatti.

Dopo alcune ricognizioni nei primi anni Sessanta 
del XX secolo effettuate dalla studiosa, quando venne 
trovata la kylix ionica (tipo B2) con iscrizione sicula 
sulla parete7 (finora unica testimonianza epigrafica 
proveniente dall’area di Monte Casasia), iniziarono 
sotto la sua direzione varie campagne di scavo (ne-
gli anni 1966, 1972 e 1973), durante le quali furono 
individuate 53 tombe, databili a partire dall’VIII e, 
più chiaramente, dalla metà del VII secolo a.C., usate 
con continuità fino a tutto il V secolo; in esse sono 
stati trovati corredi di ceramica indigena, coloniale 
e greca8. Come emerge dallo studio di M. Frasca, in 
collaborazione con P. Pelagatti e F. Fouilland, ripre-
so recentemente da Lorefice9, in base alla presenza di 
materiale importato sono state identificate tre fasi di 
sviluppo della necropoli: una prima, dal 670 ca. alla 
metà del 590 ca., è marcata da vasi protocorinzi e del 
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corinzio antico e dalle coppe ioniche di tipo A2 e B1; 
una seconda, dal 590 ca. al 490 ca., in concomitanza 
con la fondazione di Camarina, da ceramica medio 
e tardocorinzia e dalle coppe ioniche di tipo B2, una 
terza, dal 490 ca. al 400 ca., dalla ceramica attica, con 
la drastica diminuzione della ceramica di produzione 
coloniale. Se è chiara una forte componente calcidese 
nel VII – che ha fatto pensare che Monte Casasia ri-
entrasse nell’orbita degli interessi economici di Leon-
tinoi10 – , più problematico risulta chiarire l’influenza 
di Gela e Siracusa; tuttavia, a partire dalla metà del 
VI secolo, sembrano inequivocabili le intense rela-
zioni con Camarina, del cui territorio probabilmente 
Monte Casasia entrò a far parte11. 

Nel 1982 e 1983 emersero anche resti dell’abitato 
indigeno che venne indagato durante gli scavi suc-
cessivi nel 1986 e 1987 da G. Di Stefano: su un piano-
ro a SudEst del Monte sono stati riconosciuti soprat-
tutto ambienti pavimentati con lastre di calcare, forse 
allineati lungo una via, databili al VI secolo12. 

Un abitato greco e uno indigeno «coevi e 
vicinissimi»13, l’abbandono dei quali è datato alla fine 
del V secolo a.C., probabilmente in relazione alle pro-
fonde incursioni cartaginesi nell’entroterra e alla stes-
sa distruzione di Camarina; segue una ruralizzazione 
dell’area con sporadica frequentazione, le cui vicende, 
però, nel dettaglio, rimangono ancora sfuggenti. 

Questo, dunque, il quadro di riferimento insedia-
tivo e ‘relazionale’ di Monte Casasia, che, a partire 
sicuramente dal VII secolo a.C., si rivela essere una 
frontiera multidimensionale: fu un luogo di intera-
zione fra genti epicorie, fra colonie greche, fra queste 
e le prime14; fu un luogo significativo di transito, da 
Est verso Ovest e Sud, e di controllo. Fu un percorso 
strategico anche sul lungo periodo, se, come voleva 
Biagio Pace, insieme al sito di Licodia Eubea, al di là 
del Dirillo, controllava il Saltus Camarinensis, iden-
tificato allo studioso come il punto dell’agguato dei 
Cartaginesi alle truppe romane di Atilio Calatino nel 
258 a.C. 15. La campagna di scavo del 1971 sul versan-
te verso il Dirillo aveva individuato anche sepolture 
di tarda età romana16. La viabilità lungo il fiume e 
lungo le alture fu ancora in uso successivamente, dal 
momento che attraverso 

«le trazzere di età borbonica, si poteva discendere il Mon-
te, intercettando la strada che, percorrendo il fondo val-
le, collegava la Piana di Catania con quella di Camarina 
e Gela»17.

Credo che, almeno in linea generale, la percorri-
bilità e le dense relazioni che interessarono Monte 
Casasia possano essere uno spunto interessante per 
spiegare la presenza in un luogo, apparentemente 
secondario, di un’iscrizione, come vedremo, così pe-
culiare.

2. L’iscrizione

I quattro piccoli e sottili frammenti sono custoditi 
presso i magazzini del Museo archeologico di Cama-
rina; ho effettuato l’autopsia il 29 luglio del 2021 con 
il permesso del Direttore del Parco archeologico di 
Camarina, Arch. Domenico Buzzone, che ringrazio 
per avermi affidato lo studio, e con il sostegno di 
Giovanni Di Stefano al quale devo la maggior par-
te delle informazioni sul contesto e sulle modalità di 
ritrovamento.

Fornirò qualche elemento di riflessione, riman-
dando all’editio princeps per gli opportuni confron-
ti18. 

Nel fr. 1 (n. inv. 22; alt. max. cm 3,5; largh. cm 1) 
si leggono 11 linee; è probabile che ve ne fosse una 
precedente dal momento che si percepisce il termi-
nale inferiore di una lettera. Ha il margine sinistro 
finito (fig. 2).

Il fr. 2 (n. inv. 21; alt. cm 2,6; largh. cm 1,7) reca 
11 linee iscritte; si nota nel bordo destro una rottura 
leggermente sollevata (fig. 3).

Nel fr. 3 (n. inv. 2; alt. cm 2,4; largh. cm 1,5) sono 
leggibili 7 linee; è ipotizzabile un’altra linea succes-
siva, di cui si rilevano sporadiche tracce; il bordo 
sinistro presenta la rottura leggermente sollevata. Si 
tratta, inoltre, della parte finale destra dell’iscrizione 
dal momento che spazi anepigrafi seguono le ultime 
lettere delle linee (fig. 4).

È molto probabile che i bordi sollevati corrispon-
dano ai punti di piegatura della lamina.

Il fr. 4 (n. inv. 23; alt. cm 2,3; largh. max. cm 2) 
presenta solo tre linee di poche lettere ciascuna; in 
una quarta si nota un terminale superiore ad angolo 
acuto (alpha, delta o lambda) (fig. 5).

La presenza dei margini finiti, quello sinistro del 
fr. 1 e quello destro del fr. 3, nonché il sollevamento 
dei bordi nei frr. 2 e 3 hanno permesso di definire un 
generale spazio entro il quale è stato possibile com-
prendere la sequenza dei frr. 1, 2, 3. 
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Problematica risulta, attualmente, la posizione del 
fr. 4.

Come è facile intuire, la possibilità di comprende-
re la posizione specifica che ciascuno di essi occupa 
nel campo scrittorio era condizionata dall’incertezza 
su quante fossero le altre parti non recuperate del-
la lamina ed era subordinata alla individuazione di 
eventuali punti di attacco. 

Il riconoscimento, però, di una sequenza lessicale 
nei frr. 2 e 3, rispettivamente alla l. 4 e alla l. 5, 

-]ΡΑΣΙΝΑΥΤΟΣΕΧΕΙ, ha permesso l’allineamen-
to certo delle due parti e la lettura di almeno altri due 
termini OΛΒΙΟΣ (l. 3) e ΑΥΔẠΝ (l. 6)

]ΕΑṆΕ                                          
]ΑΙΝ[-]ΔΑΤΩ 
]NEΙOΛΒΙΟΣ 
]ΣEIKATΑΔΩ 
]ΡΑΣΙΝΑΥΤΟΣΕΧΕΙ    5 
]Ε̣ΤΟΝΑΥΔẠΝΔΑ 
]Ο̣ΝΔΕΚΑΚ[-]ΣΑΕ̣ 
]ΣΦΙΝΚΑΚ[----] 
]Λ̣ΟΙΕΣ[----]

Nella l. 5 si è in grado di integrare con un Φ la let-
tera che precede immediatamente la lacuna, con la 
seguente restituzione del testo φ]ρασὶν αὐτὸς ἔχނι. 
Già di per sé questa sequenza è un forte indizio per 
determinare la tipologia del testo, ma la lettura degli 
altri due termini ὄλβιος e αὐδὰ̣ν in posizione ad essa 
ravvicinata ha confermato l’ipotesi. Il sintagma, in-
fatti, è una formula che, esattamente così composta 
e con la presenza in prossimità di queste due parole, 
appare in alcuni noti testi in versi di natura magico/
incantatoria. 

Si tratta delle cdd. «epodai», di cui si conoscono 
otto esemplari epigrafici e uno papiraceo: delle pri-
me, sette sono iscritte su lamine di piombo, l’ottava 
su lamina d’argento. 

Sei di queste iscrizioni sono databili fra V e IV 
secolo a.C.: la lamina da Himera19, due lamine da 
Selinunte20, la lamina da Locri Epizefiri21, la lamina 
da Phalasarna22, e i cdd. «Esametri Getty» (forse da 
Selinunte)23. Le altre tre sono di età di molto suc-
cessiva (fra II e IV secolo d.C.): una lamina prove-
niente dall’Egitto24, la lamina d’argento, in latino, da 
Roma25 e un papiro, ancora dall’Egitto (P. Mich. III 
155; cfr. PGM LXX)26. Questi documenti sono stati 
diffusamente studiati e in questa sede non è possibile 

riferire delle innumerevoli questioni che essi pongo-
no; così come per i confronti puntuali fra le epodai e 
questa iscrizione mi sia concesso rimandare all’editio 
princeps. Per ora, si può notare che i loro testi, pur 
nelle varie edizioni proposte, forniscono indicazioni 
essenziali per posizionare il fr.1 e, di conseguenza, 
per formulare alcune prime ipotesi di integrazione. 

Partendo, dunque, da quanto è emerso dall’insieme 
dei frr. 2, 3, tenendo conto della lettura del fr. 3 e del 
fr. 1, attraverso i confronti con le epodai menzionate, 
si ottiene la seguente disposizione dei frammenti

 ]ṆΔΑ[-----------------]              
 Α̣ΜΟΛ[-----------------]              
 ΕΛΑΥΝ[----------------]             
 ΤΕΤΡ̣[------------- ]ΕΑṆΕ            
l. 5 ΜΩΛ [------]ΑΙΝ[-]ΔΑΤΩ                            
 ΝΙΟΣ[------]NEΙOΛΒΙΟΣ              
 ΩΙΚΕ̣[-------]ΣEIKATΑΔΩ             
 ΜΑΑΙ[ ----Φ]ΡΑΣΙΝΑΥΤΟΣΕΧΕΙ        
 ΜΑΚẠ[------]Ε̣ΤΟΝΑΥΔẠΝΔΑ          
l.10 MNA[-------]Ο̣ΝΔΕΚΑΚ[-]ΣΑΕ̣          
 KONT[------]ΣΦΙΝΚΑΚ[------]         
 [---------- ?----]Λ̣ΟΙΕΣ[-------]         

In tal modo abbiamo un testo che, benché parziale, 
specie nella parte superiore, può essere sostanzial-
mente compreso almeno nella sua struttura di fondo:

	 ]ν̣δα	[-----------------]																																																																	
	 ἀ̣μολ[-------------------]	
	 ἐλαυν[	-----------	------]
	 Tετρ̣[--	--------------]ε	ἀν̣ε	
  5	 μώλ[-----------]ΑΙΝ	[-]δάτω
	 ν	ιοσ[	-?------	]	νει	ὄλβιος
	 ᾧ	κε̣[--------]	σει	κατὰ	δῶ
	 μα	‘αι’[	-?--	καὶ	φ]ρασὶν	αὐτὸς	ἔχҳι			
	 μακά̣[-----------]ε̣τὸν	αὐδὰ̣ν	δα
10	 μνα[-------------]ο̣ν	δὲ	κακ[-]ς	ἀέ̣										
	 κοντ[---?----]	ΣΦΙΝ	ΚΑΚ[----]	
	 [-------?---------]Λ̣ΟΙΕΣ[--------]	

Sono possibili alcune prime integrazioni e rifles-
sioni:

l. 1 ]ν̣δα-: può trattarsi di alcune lettere del termi-
ne ενδασια oppure ενδασινα, una parola conosciuta 
come una degli ᾿Εφέσια γράμματα 27 che aprivano le 
epodai; è probabile, dunque, che le tracce presenti 
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nella linea precedente possano riferirsi alle altre vo-
ces magicae;

l. 2 ἀ̣μολ-: potrebbe intendersi come una determi-
nazione di tempo (per esempio ἐν ἀ̣μολγῷ ) a richia-
mare un momento buio del giorno;

l. 3 ἐλαυν-: si tratta dell’inizio del verbo ἐλαύνω, 
del quale però non è definibile la desinenza e, dun-
que, il soggetto che attua l’azione (nelle due epodai di 
Selinunte edite dalla Rocca e a Locri ἐλαύνει, a Phala-
sarna ἐλαύνετε); potremmo far precedere il verbo da 
ἐκ κάπου28, nella forma dorica come nelle due lamine 
di Selinunte e in quella di Locri;

l. 4 Tετρ̣-: queste iniziali richiamano un termine 
presente anche negli altri incantesimi citati, nelle va-
rianti Τετραγος oppure Τετρακος29;

ll. 4-5: ἀν̣ε|μώλ-: un aggettivo comunemente se-
guito nelle epodai dal termine ἀκτή o, come più 
probabilmente nel caso del dialetto dorico di questa 
iscrizione, ἀκτά, ‘un promontorio ventoso’;

ll. 5-6: [-]δάτω|ν ιοσ-: la prima parola può essere 
integrata ὑ]δάτων, un riferimento all’acqua; insieme 
alla sequenza di lettere ιοσ-, è confrontabile con la 
col. II, l. 17 degli «Esametri Getty»;

ll.7-8: κατὰ | δῶμα ‘αι’: rispetto alle altre epodai 
sembrerebbe trattarsi di una variante, dal momento 
che in esse in questo punto non compare tale sintag-
ma. Le lettere ‘αι’, invece, apparterrebbero al grido 
rituale come è menzionato dalla lamina di Locri (l. 
4)30;

ll. 9-10: δα|μνα- potrebbe far riferimento a Δαμνα-
μενεύς31 che negli altri testi viene invocato per doma-
re il riluttante (Δαμναμενεῦ). 

Il confronto fra quanto ricostruito finora e quello 
delle altre epodai fa emergere una struttura che, al-
meno nelle linee generali, appare simile: dopo una 
probabile presenza di ᾿Εφέσια γράμματα e un altret-
tanto probabile richiamo ad un’ora buia del giorno, 
ad un’azione che prevede un trasporto forzato (di un 
ἀίξ? Come sembra evincersi negli altri documenti di 
questa natura), ad un promontorio ventoso (ll. 1-5), 
segue alle ll. 6-9 il makarismos, con la menzione del 

grido rituale che l’ὄλβιος dovrà mantenere a mente 
(φρασὶν αὐτὸς ἔχނι); infine, dalla l. 10, inizierebbe 
l’invocazione per la protezione. 

È questa struttura simile che permette di propor-
re un’integrazione per le lacune delle ll. 9-10 e per 
l’inizio della l. 11 perchè esse richiamano piuttosto 
fedelmente alcune linee degli altri incantesimi, evi-
dentemente sequenze formulari: 

 μα	‘αι’[	-?--	καὶ	φ]ρασὶν	αὐτὸς	ἔχҳι
	 μακά̣[ρων	κατ’	ἀμαξ]ε̣τὸν	αὐδὰ̣ν	Δα
10	 μνα[μενεῦ	δάμασ]ο̣ν	δὲ	κακ[ῶ]ς	ἀέ̣										
	 κοντ[ας	-?----]	ΣΦΙΝ	ΚΑΚ[----]	

Se la proposta di integrazione risulta corretta, è 
possibile altresì comprendere non solo l’ampiezza 
della lacuna fra i frr. 1, 2, di ca. 10-11 lettere, ma an-
che che questo testo è composto, come gli altri, me-
tricamente: in particolare alle ll. 8-11 si riconoscono 
– a partire dal καὶ della l. 8 – due esametri, nel secon-
do dei quali sono caduti in lacuna una sillaba del 5° 
e l’ultimo piede.

 μα	‘αι’[	-?--	καὶ	φ]ρασὶν	αὐτὸς	ἔχҳι      ˘˘ ˉ˘˘ ˉ ||
 μακά̣[ρων	κατ’	ἀμαξ]ε̣τὸν	αὐδὰ̣ν	Δα			˘˘ ̄ ˘˘ ̄ ˘˘ ̄ ˘ | ̄
10 μνα[μενεῦ	δάμασ]ο̣ν	δὲ	κακ[ῶ]ς	ἀέ̣				̆ ˘ ̄ ˘˘ ̄ ˘||˘ ̄ ˘˘     
 κοντ[ας	-?----]	ΣΦΙΝ	ΚΑΚ[----]      ˉ˘

Continuando con il confronto e considerando la 
formularità di queste linee, per completare l’esame-
tro possiamo ipotizzare, dopo ἀέ̣κοντ[ας, l’inseri-
mento del termine ἀνάγκαι (presente nel medesimo 
punto nella lamina di Locri e in quella di Phalasarna; 
negli «Esametri Getty» lo ionico ἀνάγκηι).

È chiaro anche che la mise en page del testo non 
prevede la coincidenza tra la fine del verso e il termi-
ne della linea, come d’altra pare accade, con lunghez-
ze diverse delle linee, anche nelle altre epodai.

3. La datazione

La datazione dei frammenti può essere desun-
ta quasi esclusivamente per via paleografica, cui si 
possono aggiungere alcune indicazioni di tipo fo-
netico: per esempio è possibile notare che, sempre 
correttamente, l’omicron indica il valore breve di 
/o/, mentre l’omega quello lungo aperto. Alla l. 7, se 
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confrontiamo φ]ρασὶν αὐτὸς ἔχނι con la medesima 
sequenza presente nelle altre iscrizioni, si rileva che 
la desinenza del verbo ἔχει deve essere intesa come 
desinenza del congiuntivo ἔχηι e, dunque, è necessa-
rio segnalare l’assenza della notazione grafica di /e/ 
lungo aperto. 

Se riprendiamo il quadro archeologico che vede 
la cessazione dell’insediamento greco alla fine del V 
secolo, in concomitanza con la distruzione di Cama-
rina, si sarebbe tentati di considerare questo evento 
un terminus ante quem per la realizzazione dell’iscri-
zione.

Tuttavia, benché in questi frammenti non sia se-
gnato il valore lungo aperto di /e/, un significativo 
confronto paleografico (anche in relazione al tipo di 
incisione su supporto di piombo e all’ambito territo-
riale) è il contratto di vendita proveniente dalla cd. 
«Casa dell’iscrizione», pubblicato da Paola Pelagatti32 
e studiato successivamente da Federica Cordano33, 
che data l’iscrizione al IV o al III secolo a.C.

Per questi frammenti si potrebbe proporre una da-
tazione, comunque, non posteriore alla metà del IV 
secolo: sebbene si perdano le tracce archeologiche, 
la continuità rurale dell’insediamento e la persisten-
za di una viabilità ‘relazionale’ che l’area di Monte 
Casasia sembra continuare ad avere possono essere 
la cornice entro la quale ipotizzare la realizzazione 
di un incantesimo di protezione; l’assenza della no-
tazione di eta, in effetti, potrebbe anche essere una 
scelta legata alla specifica e antica formularità34 del 
sintagma in cui era utilizzato, al suo posto, epsilon. 
Nel testo, d’altra parte, non ricorrono altre attesta-
zioni di eta per un’ulteriore verifica.

Alessandra Inglese

1 Per un censimento nel Ragusano di romitori rupestri vd. Di 
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2 Id. 1993-94, pp. 1392-3.
3 Ibid. (la citazione è a p. 1393).
4 Si può ricordare che le sorgenti del fiume si trovano nei suoi 
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1. Cartina della Sicilia orientale con i centri siculi (da: Cordano 2002, p. 131).
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2. Monte Casasia (Monterosso Almo, Ragusa). Frammento 1 dell’iscrizione inedita greca (foto dell’Autrice).
3. Monte Casasia (Monterosso Almo, Ragusa). Frammento 2 dell’iscrizione inedita greca (foto dell’Autrice).
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4. Monte Casasia (Monterosso Almo, Ragusa). Frammento 3 dell’iscrizione inedita greca (foto dell’Autrice).
5. Monte Casasia (Monterosso Almo, Ragusa). Frammento 4 dell’iscrizione inedita greca (foto dell’Autrice).


