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ArchCorsa: Archeologia Corsa

Archeo: Archeo. Atualità del Passato

Archeofauna: Archeofauna. Internaional Journal of Archaeozoology

ArchEph: Αρχαιολογική Eφημερίς

ArchPMed: Archeologia Postmedievale

ArchStorMess: Archivio Storico Messinese

ArchStorSicil: Archivio Storico Siciliano

ArchStorSir: Archivio Storico Siracusano

ARG: Archiv für Religionsgeschichte

Aristonothos: Aristonothos. Scrii per il Mediterraneo anico

ASAtene: Annuario della Scuola archeologica di Atene

ASCL: Archivio Storico per la Calabria e la Lucania

AthAgora: Athenian Agora

ATTA: Atlante Temaico di Topograia Anica

AiIIPP: Ai della Riunione Scieniica dell’Isituto Italiano di Prei-
storia e Protostoria

AiMemMagnaGr: Ai e Memorie della Società Magna Grecia

BA: Bolleino di Archeologia

BABesch: Bullein Anieke Beschaving. Annual Papers in Classical 
Archaeology

BAOnline: Bolleino di Archeologia Online

BASub: Bolleino di Archeologia Subacquea

BBasil: Bolleino Storico della Basilicata

BCASicilia: B.C.A. Bolleino d’Informazione Trimestrale per la Divul-
gazione dei Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana

BCH: Bullein de Correspondance Hellénique

BdA: Bolleino d’Arte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

BiblAMedAfr: Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et 
Africaine

BiblQuadUrbin: Quaderni Urbinai di Cultura Classica. Biblioteca

BMetrMus: The Metropolitan Museum of Art Bullein

BMSAP: Bulleins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris

BPI: Bolleino di Paletnologia Italiana

BriishMusP: The Briish Museum Research Publicaions Series

BSA: The Annual of Briish School at Athens

BSSHNC: Bullein de la Société des Sciences Historiques et Naturel-
les de la Corse 
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AA: Archäologische Anzeiger

AAccCos: Ai dell’Accademia Cosenina

AAccLancis: Ai della Accademia Lancisiana di Roma

AAPal: Ai dell’Accademia di Scienze, Letere e Ari di Palermo

ABSA: The Annual of the Briish School at Athens

AccRP: Accordia Research Papers

Acme: Acme. Annali della Facoltà di Filosoia e Letere dell’Uni-
versità Statale

ACopenhagen: Acts of the Copenhagen Polis Centre

ActaHyp: Acta Hyperborea. Danish Studies in Classical Archae-
ology

ADelt: Αρχαιολογικόν Δελτίον

AdI: Annali dell’Insituto di Corrispondenza Archeologica

Aegaeum: Aegaeum. Annales d’archéologie égéenne de l’Uni-
versité de Liège

Aitna: Aitna. Quaderni di topograia anica

AJA: Americal Journal of Archaeology. The Journal of the Ar-
chaeological Insitute of America

AJPhAnthr: America Journal of Physical Anthropology

AM: Miteilungen des Deutschen Archäologischen Insituts, 
Athenische Abteilung

AMW: Archiv für Musikwissenschat

AnalRom: Analecta Romana Insitui Danici

AnnAccCortona: Annuario Accademia Etrusca di Cortona

AnnAStorAnt: Annali dell’Isituto Universitario Orientale di 
Napoli, Diparimento di studi del mondo classico e del Mediter-
raneo anico, Sezione di archeologia e storia anica

AnnBari: Annali della Facoltà di Letere e Filosoia, Università 
degli studi di Bari

AnnFaina: Annali della Fondazione per il Museo Claudio Faina

AnnFerrara: Annali dell’Università degli Studi di Ferrara. Museo-
logia Scieniica e Naturalisica

AnnIstItNum: Annali dell’Isituto italiano di numismaica

AnnMacerata: Annali della Facoltà di Letere e Filosoia, Univer-
sità di Macerata

AnnPisa: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa

AntK: Anike Kunst

Apollo: Apollo. Bolleino dei Musei provinciali del Salernitano

ArchCl: Archeologia classica

Abbreviazioni
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BiblSicAnt: Sicilia Aniqua. Biblioteca

BrundRes: Brundisii Res

BSBas: Bolleino Storico della Basilicata

BSCalSP: Bolleino della Società Calabrese di Storia Patria

BTCGI: Bibliograia Topograica delle Colonizzazione Greca in 
Italia e nelle Isole Tirreniche

BullSic: Bulleino della Commissione Anichità e Belle Ari in 
Sicilia

CahiersCJB: Cahiers du Centre Jean Bérard

ColGrOcc: Cità e Territorio nelle Colonie Greche d’Occidente

CollEFR: Collecion de l’École Française de Rome

CollINUrb: Collana dell’Isituto Nazionale di Urbanisica

CretAnt: Creta Anica

CronA: Cronache di Archeologia e Storia dell’Arte

CuadPrehistA: Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Univer-
sidad Autónoma de Madrid

CVA: Corpus Vasorum Aniquorum

CW: Classical World

DAnt: Dicionnaire des Aniquités Greques et Romaines d’après 
les Textes et les Monuments

DialA: Dialoghi di Archeologia

EAA: Enciclopedia dell’Arte Anica Classica e Orientale

Eirene: Eirene. Studia Graeca et Laina

Epigraphica: Epigraphica. Rivista Italiana di Epigraia

ERAUL: Études et Recherches Archéologiques de l‘Université de 
Liège

FA: Fasi Archaeologici

FormIt: Forma Italiae

Gallia: Gallia. Fouilles et Monuments Archéologiques en France 
Métropolitaine

G&R: Greece and Rome

Hesperia: Hesperia. Journal of the American School of Classical 
Studies at Athens

HistriaAnt: Histria Aniqua

Iberus: Iberus. Revista de la Sociedad Española de Malacología

IJOst: Internaional Journal of Osteoarchaeology

IncAnt: L’incidenza dell’Anico

ItAnt: L’Italia Anichissima

JAnthrA: Journal of Anthropological Archaeology

JAS: Journal of Archaeological Science

JdI: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Insituts

JHS: Journal of Hellenis Studies

JPrehistRel: Journal of Prehistoric Religion

JRA: Journal of Roman Archaeology

JRomPotSt: Journal of Roman Potery Studies

Kaskal: Rivista di Storia, Ambieni e Culture del Vicino Oriente 
Anico

Klearchos: Klearchos. Bolleino dell’Associazione Amici del 
Museo Nazionale di Reggio Calabria

Kokalos: Kokalos. Studi pubblicai dalla Sezione di Storia Anica 
del Diparimento di Beni Culturali dell’Università di Palermo

Kronos: Kronos. Periodico del Diparimento dei Beni delle Ari e 
della Storia dell’Università degli Studi di Lecce

KronosRg: Kronos. Quaderni del Liceo Classico “Umberto I” di 
Ragusa

Lanx: Lanx. Rivista della Scuola di Specializzazione in Archeolo-
gia, Università degli Studi di Milano

La Querce: La Querce. Rivista del Collegio “Alla Querce” dei PP. 
Barnabii

Leukania: Leukania. Monograie di archeologia della Basilicata

LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae

MareInt: Mare Internum. Archeologie e culture del Mediterra-
neo

Mediterranea: Mediterranea. Quaderni Annuali dell’Isituto di 
Studi sul Mediterraneo Anico

MEFR: Mélanges d’archéologie et d’histoire

MEFRA: Mélanges d’Archéologie et d’hIstoire de l’Ecole Françai-
se de Rome. Aniquité

MemStNat: Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona

MemLinc: Ai dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Memorie

MemSAA: Society for American Archaeology, Memoirs

MGr: Magna Graecia

MinEpigrP: Minima Epigraphica et Papyrologica

MonAnt: Monumeni Anichi, pubblicai a cura dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei

MontPiot: Monuments et Mémoires. Fondaion E. Piot

Mouseion: Mouseion. Rivista di Anichità

MSPF: Mémoires de la Société Préhistorique Française

Neapolis: Neapolis. Rivista di Archeologia e Scienze Aini per 
l’Italia Meridionale e la Sicilia

NotSaAvBe: Noiziario della Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici di Salerno, Avellino e Benevento

NSc: Noizie degli Scavi di Anichità. Accademia Nazionale dei 
Lincei

NumAntCl: Numismaica e Anichità Classiche. Quaderni Ticinesi

Ocnus: Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia

OJA: Oxford Journal of Archaeology

OpAth: Opuscula Atheniensia

OpRom: Opuscula Romana. Edidit Insitutum Romanum Regni 
Sueciae. Annual of the Swedish Insitute in Rome
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Orizzoni: Orizzoni. Rassegna di Archeologia

Ostraka: Ostraka. Rivista di Anichità

Padusa: Padusa. Bolleino del Centro Polesano di Studi Storici, 
Archeologici ed Etnograici

Pallas: Pallas. Annales publiées par la Faculté des Letres et 
Sciences Humaines de Toulouse

PECS: Princeton Enciclopedy of Classical Studies

Pelorias: Peloriàs. Collana del Diparimento di Scienze dell’Ani-
chità dell’Università di Messina

PosIzd: Posebna Izdania

PP: La Parola del Passato. Rivista di Studi Anichi

PrAlp: Preistoria Alpina

Prometheus: Prometheus. Rivista di Studi Classici

Prospeiva: Prospeiva. Rivista d’Arte Anica e Moderna

QuadA: Quaderni di Archeologia

QuadAcme: Acme. Annali della Facoltà di Letere e Filosoia 
dell’Università degli studi di Milano. Quaderni

QuadAEI: Quaderni di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica

QuadAEmil: Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna

QuadAnnAStorAnt: Annali dell’Isituto Universitario Orientale di 
Napoli, Diparimento di Studi del Mondo Classico e del Mediter-
raneo Anico, Sezione di Archeologia e Storia Anica, Quaderni

QuadIArchPg: Quaderni dell’Isituto di Archeologia dell’Univer-
sità di Perugia

QuadAristonothos: Aristonothos. Scrii per il Mediterraneo 
anico, Quaderni

QuadBernabòBrea: Quaderni del Museo Archeologico Regiona-
le Eoliano “Luigi Bernabò Brea”

QuadBreiiM: Quaderni del Museo dei Breii e del Mare

QuadEutopia: Quaderni di Eutopia

QuadFriuliOcc: Quaderni del Museo Archeologico del Friuli 
Occidentale

QuadMess: Quaderni dell’Isituto di Archeologia della Facoltà  
di Letere e Filosoia dell’Università di Messina

QuadMusMe: Quaderni dell’Aività Didaica del Museo Regio-
nale di Messina

QuadOstraka: Ostraka. Rivista di Anichità. Quaderni

QuadPalio: Quaderni de Il Palio

QuadPisa: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe 
di Letere e Filosoia. Quaderni

QuadSPP: Quaderni della Società per la Preistoria e Protostoria 
della Regione Friuli Venezia Giulia

QuadStPomp: Quaderni di Studi Pompeiani

QuadUrbin: Quaderni Urbinai di Cultura Classica

RArqP: Revista d’Arqueologia de Ponent

RdA: Rivista di Archeologia

RendNap: Rendiconi della Accademia di Archeologia, Letere e 
Belle Ari, Napoli

RivIdrStTec: Rivista di Studi e Ricerche sull’Idraulica Storica e la 
Storia della Tecnica

RivSic: Rivista Sicula

RM: Miteilungen des Deutschen Archäologischen Insituts, 
Römische Abteilung

RStFen: Rivista di Studi Fenici

RStPomp: Rivista di Studi Pompeiani

RScPreist: Rivista di Scienze Preistoriche

RStorCal: Rivista Storica Calabrese

Samnium: Samnium. Rivista Storica Trimestrale

ScAnt: Scienze dell’Anichità. Storia, Archeologia, Antropologia

SicA: Sicilia Archeologica

SicAnt: Sicilia Aniqua. An Internaional Journal of Archaeology

Sileno: Sileno. Rivista di Studi Classici e Crisiani

Siris: Siris. Studi e Ricerche della Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici di Matera

SMEA: Studi Micenei ed Egeo-Anatolici

SRCG: Seminari Romani di Cultura Greca

StAnt: Studi di Anichità, Università di Lecce

Stantari: Stantari. Histoire Naturelle e Culturelle de la Corse 

StEtr: Studi etruschi

StItFilCl: Studi Italiani di Filologia Classica

StMatAGr: Studi e Materiali di Archeologia Greca

StMatAMed: Studi e Materiali di Archeologia Mediterranea

StMusA: Studien zur Musikarchäologie

StSAPomp: Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei

Taras: Taras. Rivista di Archeologia

Telelestes: Telelestes. Studi e Ricerche di Archeologia Musicale 
nel Mediterraneo

ThesCRA: Thesaurus Cultus et Rituum Aniquorum

Theis: Theis. Mannheimer Beiträge zur Klassischen Archäolo-
gie und Geschichte Griechenlands und Zyperns - Mannheim

TMedA: Tijdschrit voor Mediterrane Archeologie

TravMed: Travaux de la Maison de l’Orient Méditerranéen

TrZ: Trierer Zeitschrit

WArch: World Archaeology

WSNMus: Wissenschatliche Schriten des Neanderthal-Mu-
seums

ZPE: Zeitschrit für Papirologie und Epigraphik
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si aprono parecchi nuclei di tombe a groicella arii-
ciale la cui datazione oscilla tra il IX e il VI secolo a.C.2.  
Altri nuclei di sepolture coeve sono note in contrada Aran-
celli, all’imboccatura della valle S. Leonardo e nelle valle-
cole che conluiscono da N nella medesima valle (ig. 2).
Quindi, al nucleo siculo principale, arroccato sul colle  
di Hybla3, se ne dovevano, verosimilmente, aggiunge-
re altri, sulle alture circostani, con un ruolo precipuo:  
tenere soto streto controllo gli iinerari che, atraversan-
do la valle S. Leonardo, risalivano sui bassopiani alla imme-
diata periferia N-O della moderna Ragusa, per poi ridiscen- 
dere, per l’atuale contrada Cifali, verso Casiglione, altro 
baluardo siculo posto a seninella dello sbocco di quei per-
corsi nelle ferili piane dell’Ippari4.  
Tra l’VIII e gli inizi del VI secolo a.C., quelle geni, come 
altrove nei territori nella cuspide sud-orientale dell’isola, 
dovetero afrontare il problema dell’arrivo dei Greci 
che dalla madrepatria giungevano in Sicilia alla ricerca  
di nuovi partners commerciali prima e di nuove sedi poi.  
I Siculi di Hybla, alla stessa stregua di quelli di Casiglione,  
di Monte Casasia, di Motyka e di altri stanziai lungo 
l’Ippari, il Dirillo, l’Irminio e il Motykanos dovetero,  
di certo, venire in contato con i mercani greci che giun- 
gevano alla foce di quei corsi d’acqua per poi adden-
trarsi nell’interno, dando vita a una serie di interscambi  
di natura non solo commerciale, ma sopratuto culturale5. 

2  Orsi 1892, pp. 321-322; Di Stefano 1984, pp. 20-25, con bibliograia 
precedente.
3  Sull’ideniicazione del sito con la Hybla Heraia di Stefano Bizanino  
(s.v. Yblai):  Orsi 1892, p. 321; Mercuri 2012, p. 97, con ricca bibliogra-
ia sull’argomento: «Le rappel de l’histoire des recherches sur la locali-
saion d’Hybla Heraia veut souligner l’absence d’argumentaion décisive  
en faveur de tel ou tel site».
4  Per il percorso Casiglione-Hybla: Anello 2002, p.71. Su Casiglione: 
Mercuri 2012.
5  Quesi rappori sono archeologicamente atestai tra l’VIII e  
il VI secolo a.C. ad esempio nella sicula Motyka dove, in via Polara,  
tra il 1925 e il 1930 furono rinvenui ricchi corredi di vasellame e sup-
pelleile in bronzo. Tra i vasi, alle forme di origine locale, note in altri 
contesi isolani dell’ulimo terzo dell’VIII secolo a.C. e cronologicamente 

Le necropoli di età greca dall’Irminio a Camarina: vecchi dai, receni acquisizioni 
e nuove considerazioni su popolamento, commerci e culi 
negli Iblei centro-meridionali tra il VI e il V sec. a.C.

Saverio Scerra

Two new major limestone inscripions daing from the 6th and 5th centuries BC, from the necropoleis in the  
neighbourhood of Hybla Heraia (Ragusa) shone new light on the relaionships between Greeks and naives in the 
district of Camarina’s hinterland. Here two fragments of Greek vessels from the so-called necropolis of Rifriscolaro 
lead us to propose new data about the discussion on imports of Athenian vases and on the cults in the earliest city  
in the 6th century BC.

467

1. Le iscrizioni di contrada Rose (Ragusa Ibla) e  
di contrada S. Marino (S. Giacomo – rg): Greci e indigeni 
nell’entroterra di Camarina

1.1. La stele di contrada Rose

Nell’estate del 2010, nelle campagne ragusane, in con-
trada Rose, in una delle alture incombeni sulla sponda 
sinistra della Valle S. Leonardo (igg. 21, 23), fu rinve-
nuta un’iscrizione su una lastra in pietra calcarea locale, 
appena sbozzata, con carateri greci su cinque linee,  
forse il portello di una tomba sicula distruta da un casale 
otocentesco (ig. 1)1.
Dalle prime indicazioni fornite da Luciano Agosiniani,  
cui è stato aidato lo studio di questo straordinario doc-
umento epigraico, il testo è in lingua greca con trai di 
anellenicità, sembrerebbe potersi datare alla seconda 
metà del VI secolo a.C.
Dal punto di vista meramente archeologico e storico  
questa interessante scoperta, in una località di fronte  
al massiccio di Hybla, fa luce sui livelli di acculturazione 
raggiuni dalle geni anelleniche di quel comprensorio, 
nonché sul ruolo da esse svolto nel controllo del territorio,  
della viabilità e dei commerci nell’area del medio corso 
dell’Irminio. 
La collina di Hybla appare ancor oggi come un baluardo na-
turale proteso a E verso il bacino dell’Irminio e proteto a N 
e a S da due profonde vallate: la valle S. Leonardo appunto 
e la valle S. Domenica. Sui ianchi precipii della collina 

U.O. 05 Sezione per i beni archeologici, Soprintendenza BB.CC.AA.  
di Ragusa 
Contato: saverio.scerra@regione.sicilia.it

1  La scoperta avvenne nel corso dei lavori di ristruturazione di quel ca-
sale dove la lastra era stata riuilizzata nel pavimento di una stalla che 
si appoggia ad una parete rocciosa in cui sembra si possano individua-
re le tracce della sepoltura a cui doveva appartenere. La lastra misura  
cm 41 x 27 e ha uno spessore di cm 9 circa.
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Fu forse tra la ine del VII e gli inizi del VI secolo, che un 
gruppo di Greci “cosieri”6 giunse a Hybla, con lo scopo di 
incontrare i poteni Siculi di quella roccaforte e forse, per 
citare Orsi, «per avere aperte le vie di comunicazione delle 
coste atraverso lo sperone roccioso del S-E dell’isola»7. 
Il luogo, di certo, dovete impressionarli: acrocori dai ferili 
plateau sommitali, dai versani ripidi e scoscesi a formare 
le ipiche “cave” che si aprono nella valle del iume Irminio;  
percorsi luviali, di fondovalle e a mezza costa che lo ren-
dono naturalmente vocato a intercetare, negli approdi e 
negli empori sulla costa, come quello di contrada Maestro8,  

coevi (Villasmundo e Finocchito), si aggiungono prodoi d’importazione:  
una coppa del ipo cd. di Thapsos e una kotyle del ipo cd. Aetos 666, 
proveniente da Corinto. A tal proposito si veda Sanahuja Yll 1975,  
pp. 151-174; Manenti 2014, pp. 17-18. Alle spalle della foce del iume 
Irminio, il promontorio di Cozzo Galesi appare essere abitato sin dal  
VII secolo a.C. come dimostrano alcuni frustuli ceramici di fabbrica  
indigena e alcuni frammeni d’importazione greci rinvenui ed edii da:  
Gurrieri 2008, pp. 165-177. 
6  Si riprende qui la deinizione di Orsi che pensa siano stai Greci più di 
origine corcirese o siracusana che Camarinesi: Orsi 1899, pp. 411, 417.  
Di diverso avviso Antonino Di Vita (Di Vita 1998, p. 126, con bibliograia 
precedente), che era certo che quesi nuclei ellenici atestai nei pressi di 
Ragusa in dal secondo quarto del VI secolo a.C., provenissero da Camarina.  
Non cogliamo tutavia la necessità di far provenire da Camarina gli ele-
meni Greci che si trasferiscono a Hybla e a Casiglione in un momento  
in cui, tra il VII e gli inizi del VI secolo a. C., la cuspide S-O della Sicilia 
sarà stata oggeto d’atenzioni e atraversata da parte di geni greche di 
diversa provenienza. Lorenzo Braccesi (Braccesi 1993-1994, p. 208) a tal 
proposito rileva il ruolo delle geni di etnia euboico-calcidese cui poteva es-
sere demandato un ruolo non indiferente nei traici commerciali che 
dal Nord-Africa si muovevamo verso la Sicilia. Non è poi da dimenicare  
il ruolo di centri interni come il phrourion siculo di Monte Casasia,  
ad O della moderna Monterosso Almo che rappresenta uno snodo 
fondamentale tra la costa orientale e, lungo la via d’acqua del Dirillo,  
la costa meridionale dell’Isola, metendo naturalmente in contato l’area 
siracusano-megarese con quella ionico-calcidese e quella rodio-cretese. 
I Siculi di quest’area, prima della fondazione di Camarina, tra la ine del 
VII e la prima metà del VI secolo a.C., dovetero intratenere un notevole  
regime di scambi con l’area leonino-calcidese come atesterebbero  
la presenza, nei corredi più anichi, della boiglia “calcidese” e  
del cratere su alto piede. Su Monte Casasia si vedano: Di Stefano 1987a,  
pp. 153-157; Monte Casasia 1996; Lorefice 2012, pp. 229-254.
7  Orsi 1899, p. 417.
8  Come asserito da Rosa Maria Albanese Procelli (Albanese Pro-

le vie del commercio che da O verso E e dalle foci dei iumi 
verso l’interno, toccavano la costa meridionale dell’isola 
raggiunta già alla ine del VII secolo a.C. dai traici trasma-
rini della cd. rota africana9. 
Nel giro di pochi decenni, secondo modalità note alle foni 
aniche, si sarebbe compiutamente realizzato, tra i Siculi 
di Hybla e i nuovi arrivai, una sorta di entente cordiale ri-
volta, da un lato ad agevolare ed implementare le aniche  
relazioni commerciali, ma ora anche inalizzata a rappori 
di buon vicinato10.
È in questo momento che quei Greci “cosieri” si stabi-
liscono nel cuore di un territorio controllato dai Siculi.  
Sui colli a meridione della stessa Hybla e della valle S. Do-
menica, si stanziano in almeno due komai: la prima presso 

celli 2003, p.203) e sotolineato da Angela Maria Maneni (Ma- 
nenti  2008, p.188) gli emporia come quelli di contrada Maestro sono da 
considerare «luoghi di scambio frequentai da Greci in paesi non greci» 
e pertanto sono da considerare «un avamposto dei Greci in un territo-
rio non ancora ellenizzato». Lungo il trato di costa tra Capo Pachino e 
il Dirillo è probabile sorgessero puni di approdo frequentai da Greci 
già nel VII secolo a.C. e ancor prima della fondazione di Camarina cui  
di sovente è atribuito invece il controllo di alcuni approdi e emporia 

come quelli rispeivamente di Punta Bracceto e sopratuto di contra- 
da Maestro, sin dagli inizi del VI secolo a.C. (Di Stefano 1987a, pp. 188-196;  
Di Stefano 1987b, pp. 129-140), quando invece, secondo Maneni, «ci si 
aspeterebbe la nuova colonia impegnata a consolidare la propria posi-
zione piutosto che già pronta a espandersi verso oriente». Dai fondali di 
Punta Bracceto, ricchi di ancore e reperi di epoca arcaica, provengono, 
ad esempio, due splendidi elmi corinzi (di cui uno del ipo cd. corinzio-
illirico), rispeivamente della prima e della seconda metà circa del VII se-
colo a.C., a riprova di una probabile frequentazione di quell’approdo an-
teriormente alla fondazione di Camarina (Pflug 2006, p. 266). Di diverso 
avviso il primo editore dei due elmi, Giovanni Di Stefano che data il primo 
elmo tra la ine del VII e gli inizi del VI secolo a.C. in esito all’esplorazione 
dei fondali nei quali era stato recuperato che resituirono, in un contesto 
evidentemente non coerente, anfore corinzie di ipo A, della prima metà 
del VI secolo a.C., anfore greco-orientali, di ipo cd. ionico-marsigliese, 
coppe ioniche di ipo B2, lucerne e altri reperi della seconda metà del 
secolo. A tal proposito si vedano: Di Stefano 1995, pp. 113-116; Di Ste-
fano 1995-1996, pp. 273-274; Di Stefano 1998a, pp. 16-21. Per quanto 
riguarda l’elmo cd. corinzio-illirico, invece Di Stefano riiene essere un 
cimelio di proprietà del naukleros della nave che tra la ine del VII e gli 
inizi del VI secolo a.C. afondò nelle acque di Punta Bracceto: Di Stefano 
2003, pp. 140-142. Tra i puni di approdo lungo le coste iblee oltre quelli  
di Punta Bracceto e dell’area Maulli-Maestro-Cancellieri in prossimità 
della foce dell’Irminio, si annoverano, ad E di quel corso d’acqua, l’appro-
do di Micenci, alla foce del Motukanos (tra le moderne Donnalucata e 
Cava d’Aliga), quello di Porrello presso il torrente Busaitone (Ispica), sede 
forse di un emporion come quello di contrada Maestro, nonché l’approdo 
di Porto Ulisse in territorio di Ispica. 
9  Maneni (Manenti 2008, p. 190) sosiene: «Di fato, che ci sia forte 
connessione fra la rota africana e quella che tocca la nostra zona risulta 
evidente nel VI secolo dal confronto fra i materiali di Maulli, Maestro, 
Camarina stessa e quelli di Tocra, in Nord-Africa o con quelli di Gela,  
Agrigento e Selinunte dall’altra».
10  È ben noto che alla ine dell’VIII secolo a.C., i Greci di Megara Nisea  
si erano stanziai fra i torreni Cantera e S. Gusmano, per concessione dei 
Siculi di Iblone re dell’altra Hybla (Pantalica), e lì avevano fondato Mega- 
ra deta appunto Hyblaea (Th., VI 3, 4). Lo stesso accade anche a Leoninoi  
dove Greci e Siculi convivevano tra i colli S. Mauro e Metapiccola.  
Così anche in: Orsi 1899, p. 418. A riprova, poi, di un percorso di sinte-
si culturale tra le due etnie il fato che, sia nelle necropoli di Cucinello,  
sia in quella di Rito, oltre alla suppelleile di sicura matrice culturale greca,  
è presente una gran quanità di vasi di produzione sicula. Per una sin-
tesi dei rinvenimeni di vasi siculi nelle necropoli arcaiche di Camarina  
(Rifriscolaro), Casiglione e Ragusa si veda: Di Stefano 2012, pp. 258-260.

Fig. 1. Hybla. Le cave S. Domenica e S. Leonardo e la contrada Rose.

468

Saverio Scerra

OLLUS Vol. I finale.indd   468 19/03/2018   09:45:56



la contrada Pendente, al centro della moderna Ragusa,  
cui sono da riferire le necropoli, ormai scomparse,  
delle contrade Cortolillo e Cucinello, scavate dall’Orsi 
tra il 1891 e il 189811, con materiali della seconda metà  
del VI secolo a.C. La seconda, forse sulle alture che  
immediatamente a monte della contrada Rito digradano  
verso l’Irminio, la cui necropoli fu indagata da Antonino  
Di Vita alla ine degli anni ‘50 del secolo scorso, nei pressi 
dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo (ig. 3)12.
Entrambe le necropoli per la monumentalità di alcuni  
sepolcri e la suppelleile rinvenutavi, cosituiscono 
un’importante tesimonianza dell’alta capacità di accumulo  
di surplus acquisita, già nel corso della prima metà del  
VI secolo a.C., dai Greci di Ragusa13.
Di contro, è stato più volte ribadito che i numerosi vasi 
di fabbrica sicula trovai nelle tombe di Rito, Cortolillo  
e Cucinello in contesi pretamente greci non sono al-
tro che la conferma più che ampia degli amichevoli  

11  Orsi 1892; Orsi 1899.
12  Di Vita 1998.
13  Valgano per tui i vasi rinvenui proprio nella tomba 2 di Rito: la lekanis 

del c.d. Gruppo di Ragusa (Di Vita 1959, pp. 293-294; Bordmann 1991-
1992, pp. 59-65) che con molta probabilità fu prodota da un’oicina 
coeva e comunque molto vicina a quella del Pitore del Polos, aivo nel 
Ceramico di Atene, dopo il 594 a.C. e oltremodo presente nell’emporio  
di Tocra (Boardman-Hayes 1966, pp. 81-97, 104-105, tavv. 81-82,  
nn. 1082-1166) e la kylix laconica atribuita da Sibbe del Pitore di  
Arkesilas la cui opera come è noto è tesimonianza degli strei rappori 
tra la Laconia e il Nord-Africa cirenaico (Stibbe 2004, p. 31, ig. 28).
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Fig. 2. Hybla: la stele di contrada Rose.

Fig. 3. Necropoli e abitai atorno a Hybla.
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e intensi rappori con i vicini indigeni di Hybla. Rap-
pori che, da subito, dovetero trasformarsi in relazioni  
di reciproca osmosi culturale il cui esito più evidente,  
nella seconda metà del VI secolo a.C., è la lastra con  
iscrizione greco-sicula di contrada Rose14. 
Riteniamo a questo punto di doverci sofermare an-
cora una volta sulle vicende che, poco prima della metà  
del VI secolo a.C., vedono Camarinesi, Siculi e Greci 
dell’interno e della mesogheia tra il Dirillo e l’Ippari allearsi 
in funzione ani-siracusana, la cui cronaca ci è tradita  
da frustuli leterari di poche righe e da foni di parte 
greca15, la cui essenza è forse da ricercare nelle comuni 
rivendicazioni di gruppi, poliicamente, economica-
mente e culturalmente autonomi, liberi e, in alcuni casi,  
perfetamente integrai con i Siculi16. Fori ora di quella  

14  La lastra con iscrizione di contrada Rose potrebbe essere la prova più 
tangibile di come anche le geni di quell’area come quelle della non lon-
tana Casiglione, già nella prima metà del VI secolo a.C., avessero com-
piutamente assimilato il sillabario dei Greci. A tal proposito si ricordino 
a Casiglione, le coppe ioniche con iscrizione NENDAS che, già nel corso 
del secondo quarto del VI secolo a.C., indicano che è avvenuto il proces-
so di alfabeizzazione dei naivi iniziato, forse, già nel VII secolo se è vero  
che la lastra del c.d. Guerriero di Casiglione potrebbe essere data-
ta alla ine di quel secolo. Sull’argomento: Cordano 2002, pp. 51-58.  
Così anche a Hybla come a Casiglione non è da escludere che, sul inire  
del VII secolo a.C., elemeni ellenofoni si siano introdoi nel tessuto  
sociale indigeno portando a compimento, nel corso di pochi decenni,  
un percorso di acculturazione, iniziato forse almeno un secolo prima.
15  Essi non sono altro che tous allous symmachous di Camarina ricordai da 
Filisto nello striminzito e muilo frammento del II libro della Peri Sikelias,  

a noi giunto atraverso Dionigi di Alicarnasso che è la tesimonianza più 
ampia della rivolta ani-siracusana del 553/552 a.C. (Philist., FGHist,  

556 FG). Le foni, ovviamente ellenocentriche (Th., VI 5, 3), si limitano a li- 
quidare il racconto degli eveni come un “regolamento di coni” tra Greci,  
ricordando appena il ruolo delle altre componeni dell’ampio sistema  
di alleanze che la cità sull’Ippari aveva saputo richiamare intorno a sé  
a difesa di un territorio mulietnico e dalle straordinarie risorse.
16  Ritengo si possa parlare di ricche comunità di elemeni ellenofoni,  
non necessariamente corinzi per origine e per tradizione, che tra i Siculi  
si erano da più generazioni iniltrai e radicai, che con essi avevano 
mescolato il loro sangue, che con i Camarinesi non condividevano nep-
pure la comune origine siracusana, fori della ricchezza che traggono 
dai territori in cui paciicamente convivono, sidano ora con Camarina  
la potente Siracusa forsanche nel tentaivo di allargare le proprie sfere  

stessa ricchezza di cui godeva Camarina17, condividendone  
le moivazioni e le eventuali aspirazioni, nel 553/2 a.C., 
quelle geni accetano di rivoltarsi alla supponenza di Sira-
cusa atraversando l’Irminio, il conine naturale che di-
videva i loro dai territori della metropoli corinzia.

2. La stele di contrada S. Marino

A illuminare di nuova luce il dibaito sulle relazioni tra  
Greci e autoctoni è il recente rinvenimento in contrada 
S. Marino, sulla sponda sinistra dell’Irminio (ig. 4), di 
un’ennesima lastra, con un’iscrizione funeraria redata in 
greco tardo-arcaico18 nella quale, con caraterisiche for-
mulari ipiche della Sicilia greca, si riportano, su tre linee 
scrite in senso progressivo, il nome del defunto al genii-
vo, il verbo eimi alla prima persona, il patronimico (ig. 5):

 l.1  AISΧYLOY
 l.2  [?E]IMI TOY Γ[O] 
 l.3  PΓOY 

 sono di Eschilo, [il iglio] di Gorgos

Da una prima analisi condota sul documento se ne ri-
levano l’ineccepibilità formulare e linguisica e alcune 
singolarità dal punto di vista onomasico, nonché, 
sopratuto, graico: se da un lato, infai, i due nomi che ap-
paiono nel testo, sono atestai in Sicilia, anche se mai nella  
stessa iscrizione, dall’altro, quanto mai singolare appare 
allo studioso l’uso di linee che separano le righe di scritura.  
Questo ariicio graico, infai, si ritrova, ora, su una lami- 
na recante una lex sacra da Selinunte19, ma su una iscrizio-
ne lapidaria risulta assolutamente eccezionale al confron-
to con le iscrizioni più aniche. A questo si aggiungano poi, 
una certa propensione ad allineare vericalmente le letere, 
con andamento tendenzialmente (anche se non perfeta-
mente) stoichedon; il gamma, a forma di semicerchio quasi 
perfeto, abbastanza lontano dai ipi correni negli alfabei 
arcaici e inine il tracciato, sorprendentemente pulito. 
Considerato che non ci sono dubbi sull’autenicità del  
reperto, trovato in prossimità di un piccolo nucleo di tombe  

di inluenza a quelle comunità “miste” che vivono subito ad E dell’Irmi- 
nio: si pensi per esempio a Motyka.
17  Nel vasto comprensorio tra il Dirillo e l’Irminio, già, di certo, “gre-
cizzato” a parire almeno dal VII sec. a.C., Camarina, nell’arco di circa  
due generazioni dalla sua fondazione, aveva gradualmente consolidato  
la sua posizione grazie al ricco hinterland agricolo a ridosso della cità,  
ma sopratuto grazie al ruolo strategico per i commerci lungo la costa 
meridionale della Sicilia. Se da un lato infai, quella cità, aveva istaurato 
con i coninani Geloi rappori di buon vicinato, dall’altro con le comunità  
di autoctoni, Greci altri e meicci, stanziate sulle alture e lungo i iu-
mi alle spalle del suo territorio, avrebbe creato rappori di una tale  
reciprocità da non doverli, necessariamente, ascrivere ad una più volte 
supposta paciica, graduale e quasi pianiicata intrusione di camarinesi  
a Casiglione per esempio, piutosto che a Hybla. Così anche in: Albanese 
Procelli 2003, p. 235.
18  La lastra misura cm 97 x 55 ed è spessa cm 23.
19  Jameson, Jordan, Kotansky 1993.
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a groicella ariiciale di una delle quali era, di certo, 
il portello di chiusura, ci si prova, in questa sede, a fornirne 
una datazione di massima.
A quanto già notato si aggiunga che il gamma semilunato 
(C), come notato da Giuseppe Guzzeta, è presente sulla 
monetazione di Gela ino al 425 a.C. circa e in quelle di 
Akragas, Rhegion e Segesta ino al decennio 430-420 a.C., 
allorché viene sosituito dal gamma ad asta20.
A ricondurre l’epigrafe alla tarda arcaicità tutavia occor-
rerebbero poi il rho con appendice con gamba discenden-
te e il segno a croce, evidentemente un chi che troviamo 
su una lamineta di piombo di contrada Maestro della  
seconda metà del VI secolo a.C.21. 
L’epigrafe inine, a nostro modo di vedere, presenta 
carateri simili a quella rinvenuta nel sepolcro XV della  
necropoli ragusana di Cucinello con lamentazione funebre  
introdota dalla formula oimoi, databile nell’ambito del-
la seconda metà del VI secolo a.C.22, alla ine del quale  
collocheremmo la nostra iscrizione la cui cronologia non 
riteniamo possa scendere oltre il primo venicinquennio 
del secolo successivo.
Dunque la stele sepolcrale di Eschilo, tra la ine del  
VI secolo a.C. e gli anni dell’avanzata di Ippocrate, nel 491 
a.C., mostrerebbe che anche in un territorio al di fuori del-
le più volte supposte ambizioni territoriali camarinesi, al 
di là del conine naturale dell’Irminio, più vicino ad Akrai e  
Kasmenai che all’area soto la direta inluenza di Camarina, 
si era compiuto, tra Greci e naivi, quel reciproco processo 
di acculturazione cui più volte in questa sede si è accen- 
nato. Nel villaggio siculo di contrada San Marino, il rap- 
porto tra i due etne, come a Casiglione, si era evidente-
mente ancora una volta consolidato forsanche con unio-
ni di ipo misto, si condivideva l’uso delle due lingue,  
si condividevano le stesse modalità di sepoltura.
Non c’è alcun dubbio, a questo punto, che i Siculi, ormai 
grecizzai, cosituissero tra il VI e gli inizi del V secolo a.C.,  
una realtà poliico-economica imprescindibile, sle-
gata dalle dinamiche territoriali dei Greci delle enclave  

urbane grandi e piccole: il controllo delle risorse, per i Gre-
ci, non poteva prescindere da accordi con le comunità dei 
Siculi che, agli inizi del V secolo, rappresentano evidente-
mente anche una potenza militare tale da interrompere 
l’avanzata di Ippocrate. Sconii i siracusani all’Eloro,  
fatasi consegnare Camarina (Hdt., VII 154, 3), costui avrà 
in sorte di morire proprio soto le mura di Hybla (Hdt.,  
VII 155, 1) per mano di quei Siculi cui aveva mosso 
guerra per completare il suo sogno egemonico sulla  
Sicilia sud-orientale.   
 

20  Guzzetta 2013, pp. 133-134.
21  Cordano 1997, p. 580. Nota Guzzeta (Guzzetta 2013, p. 134) che  
il rho con appendice con gamba discendente fu sosituito dalla forma  
più recente, ad occhiello nelle monete di Siracusa dopo il 450 a.C. e  
in quelle di Rhegion e Akragas nel corso del decennio 430-420 a.C.
22  Orsi 1899, p. 411, ig. 9; Arena 1999, n. 98; Cordano 2002, p. 56.

2. Camarina. Nuovi dai dalle necropoli 

2.1. Un nuovo frammento di coppa aica a igure rosse 
dell’ulimo quarto del VI secolo a.C. da contrada Rifrisco-
laro

Le aività della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa, 
in quesi anni, hanno permesso il recupero di due piccoli, 
ma signiicaivi reperi che contribuiscono a migliorare  
le conoscenze sulla vita quoidiana e sui culi della  
Camarina del VI e del V secolo a.C.
Nel corso di un sopralluogo efetuato nella primavera del 
2013, in contrada Rifriscolaro, si è avuto modo di costa-
tare che in una sezione scoperta ricavata da un impianto 
serricolo ormai dismesso e smantellato, era ancora visibile  
una sepoltura a fossa con le parei rivesite da tegoloni. 
Ispezionatone l’interno, fra i detrii terrosi e le erbacce 
che lo riempivano, fu rinvenuto un frammento del fondo  
di una kylix aica a igure rosse dell’ulimo venicinquen-
nio del VI secolo a.C.23.
Nel tondo centrale si coglie la raigurazione di una igura 
maschile ignuda, in movimento verso destra, forse un co-
masta, di cui si intravvedono parte delle gambe e del torso 
con il braccio destro piegato in avani nell’ato di stringere, 
con la mano corrispondente, un corno potorio (ig. 6).

23  Il frammento reca ancora traccia dello stelo che congiungeva il fondo 
della vasca al piede e ha le segueni dimensioni cm 9,9 x 6,6, con uno 
spessore di cm 3.
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Si trata, senza alcun dubbio, di uno di quei prodoi  
delle oicine del ceramico di Atene nell’ambito delle quali 
operano i decoratori di coppe, i cd. Pionieri, nell’ulimo 
venicinquennio del VI secolo a.C. e tra i quali annoveriamo  
una serie di ceramograi quali Oltos ed altri alle cui icono-
graie sembrerebbe accostarsi il frammento camarinese.
I dai inora noi sulle importazioni di vasi aici a Cama-
rina segnalano un trend certamente in crescita, ma senza 
grandi picchi, dalla metà circa del VI secolo a.C., ino allo 
spopolamento geloniano del 484 a.C., con uno hiatus 

ino al 461 a.C. allorquando la cità, rifondata per la terza  
volta e resituita alle libertà democraiche, è paricolar-
mente atrata dai prodoi dei ceramograi ateniesi24.  
In questo quadro, nell’ulimo quarto del VI secolo, nelle 
necropoli camarinesi, si registra la presenza quasi esclu-
siva di vasi a igure nere25: l’unico vaso a igure rosse, cro-
nologicamente assegnabile a quel venicinquennio, è un 
frammento pubblicato da Paolo Orsi, con raigurazione  
di bovidi che Giada Giudice avvicina alla produzione  
del Pitore di Gales26. 
Il nostro frammento contribuisce, ora, a implementare,  
ulteriormente, il quadro generale delle importazioni  
di vasi aici a igure rosse a Camarina, nel venicinquen-
nio 525-500 a.C. allorquando la cità, dopo la sconita 
del 553 a.C., coninua, seppur in tono minore, la sua esi-
stenza negli anni che precedono la seconda rifondazione  
ad opera di Ippocrate (491 a.C.).     

2.2. Hera a Camarina?

Un altro rinvenimento proveniente questa volta da una 
mera ricerca di magazzino è una patereta a vernice nera 
con iscrizione HEPA sul bordo esterno (igg. 7-8)27 che  

24  Giudice, Rizzone 2000, pp. 301-302, 304.
25  Fouilland 2006, pp. 120-124.
26  Giudice G. 2006, pp. 197-198.
27  Il vaso misura in altezza cm 2,5, ha un diametro all’orlo di cm 9 e rien-
tra nella categoria delle cd. small bowls. In paricolare si veda Sparkes, 
Talcott 1970, p. 132, ig. 9, n. 870, pl. 33; Epifanio 1976, p. 297, n. 83,  

è parte di un sequestro operato dai Carabinieri nel 1974.  
Fu rinvenuta, in prossimità di una delle fosse della necropoli  
di contrada Rifriscolaro, insieme ad altri frammeni, forse 
lì abbandonai in freta e furia dai cercatori clandesini. 
Per la forma, la patereta è riconducibile ad una ipologia  
in voga tra l’ulimo quarto del V secolo a.C. e larga parte 
del IV secolo a.C. e, seppur decontestualizzata, per la sua 
iscrizione cosituisce una delle poche tesimonianze sicure 
per la storia dei culi a Camarina28.
In efei il pantheon delle divinità camarinesi, ino ad oggi, 
è stato ricostruito traendo i dai dalle foni, dalla produzio-
ne coroplasica o dai dai numismaici29: si è deto infai 
che nella cità sull’Ippari fossero oggeto di venerazione 
Atena, Artemide, Persefone, Zeus, i Dioscuri, Eracle e 
forse lo stesso iume e la ninfa eponima30. Non si avevano  
ancora tracce di un culto di Hera che invece era venerata 
a Gela dove la divinità aveva un culto molto anico e dove 
sono stai trovai graii vascolari nei quali compare per 
intero il suo nome31. Sebbene la nostra patereta abbia 
una datazione molto alta e sarebbe più facile interpretarla 
come un semplice ato devozionale di uno dei coloni Geloi 
giuni a Camarina dopo il 461 a.C., viene da pensare, però, 
che il culto di Hera sia giunto nella cità molto prima.
Come si è avuto modo di notare altrove32, anche a Camari-
na, come del resto in altre realtà siceliote e magno-greche, 
i culi, per almeno tuto il VI secolo a.C., erano forse legai 
ad una religiosità con caraterisiche composite, probabil-
mente inluenzata da un sostrato autoctono che si ideniica  

ig. 21, 15; Danile 2008, p. 63, tav. XXIV, n. 672. Del disegno e dello studio 
della patereta di cui, qui, si riportano i dai, si è occupata Simona Arrabito,  
alla quale rinnovo la mia graitudine.
28  Per un aggiornamento sugli approcci metodologici al tema del sacro  
a Camarina: Scerra 2011, pp. 39-50; Scerra c.d.s.
29  Un culto extra-moenia di Persefone è riconosciuto in un piccolo  
megaron a pianta retangolare, ormai scomparso, che Orsi (Orsi 1896,  

coll. 202-278), individuò e scavò lungo il margine meridionale della  
collina di Cammarana.
30  Il culto di Atena a cui si suppone dedicato il tempio sull’Acropoli,  
è atestato nella V Olimpica di Pindaro, nonché tesimoniato dalla 
monetazione successiva alla rifondazione democraica del 461 a.C.  
Un santuario di Gaos e Persophasa è menzionato in una lamineta,  
datata alla seconda metà del IV secolo a.C., nella quale è inciso un con-
trato di compravendita di una casa e di una botega (Pelagatti 1976-
1977, p. 719). Ai piedi del versante setentrionale del promontorio di 
Camarina, durante i lavori di boniica dell’Ippari, seguii personalmente  
da Orsi, tra il 1904 e il 1906 (taccuini n. 57 del 1904, n. 61 del 1905,  
n. 63 del 1906 e n. 65 del 1907), fu rinvenuta una colmata con materiali 
(colonne, capitelli e frammeni iili di pariture architetoniche) la cui cro- 
nologia varia dal VI al IV secolo a.C. e che l’archeologo roveretano pensava 
provenieni dallo smontaggio di ediici pubblici della cità anica e buta-
i a ricolmo della palude poco prima o poco dopo il sacco dei Mamerini  
del 275 a.C. Tra quesi, oltre al noto kalypter raigurante cavallo e cava-
liere oggi al Museo di Siracusa, un gruppo di terrecote architetoniche, 
nonché il piede di un felino tui databili al VI secolo a.C. (Orsi 1904-1906,  
p.130; Di Stefano 2010, p. 534). Quesi materiali hanno spesso fato sup-
porre, pur in assenza di dai di scavo, l’esistenza di santuari all’interno 
e in prossimità della cinta che corre lungo l’Ippari: al già ricordato san-
tuario in onore della ninfa Kamarina, di recente si è aggiunto un suppo-
sto santuario dei Dioscuri cui atribuire il kalypter raigurante il gruppo 
equestre del Museo di Siracusa (Pelagatti 2000, p. 175). Per una sintesi 
sui culi di Camarina: Di Stefano 2004, p. 20; Pisani 2008, pp. 159-164.
31  Orlandini 1954, pp. 454-457.
32  Scerra (2010).
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Fig. 6. Camarina, Rifriscolaro. Frammento di kylix aica.
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spesso, nel culto, o nei culi, di una divinità femminile.  
Essa riassume in sé le caraterisiche del nume della natura  
vivente e della vita umana, incarna i trai di una grande 
dea madre, un’anica potnia, una kourotrophos, posta 
a protezione delle geni, delle messi, degli armeni e del 
mare33.
Val la pena di ricordare a tal proposito la inconsueta sta-
tueta del VI secolo a.C., dalla tomba 70 della necropoli di  
Rifriscolaro che ritrae una igura femminile seduta, vesita 
di lungo chitone, con viso di evidente tradizione dedalica  
e il capo coperto dal polos34. Il culto di una divinità  
kourotrophos-kourophoros è poi tesimoniato da alcune 
terrecote, rinvenute nella necropoli di Passo Marinaro e 
databili al V secolo a.C. Esse raigurano donne assise in 
trono con infante in grembo, al quale, a volte, porgono 
il seno nell’ato dell’allatamento (ig. 9)35 e che, altrove, 
sono state rinvenute in contesi legai al culto di Hera36.  
Alla sfera dello hieros gamos poi potrebbe semanica-
mente rinviare una coppia seduta in trono dalla tomba 24 
della necropoli di Rifriscolaro37.
Di contro non conosciamo l’aspeto dell’area sacra  
nel VI secolo a.C. Ritagliata in uno spazio urbanisicamente 
programmato, nel luogo più alto del promontorio, era  
a direto contato con la diretrice (la plateia B del V secolo)  
che da Oriente a Occidente lo atraversava menando 

33  Parisi Presicce 1985, p. 50; Osanna 1998-1999, pp. 22-24.
34  Pelagatti 1973, tav. XLIII, n. 429.
35  Dalle necropoli di Passo Marinaro provengono una igura muliebre,  
assisa in trono, con infante in grembo, pubblicata in Orsi 1990, p. 26,  
sep. 594, 1 e tav. IX, 594.1, e le statuete inv. 2309 dalla tomba 10 e  
inv. 2465 dalla tomba 5/48 del Museo di Ragusa. Per la variante che allat-
ta si veda: Orsi 1990, p. 82, n. 9 e tav. XLVII.
36  Per il legame fra questa ipologia di statuete e il culto di Hera si 
veda quanto asserito da Claudio Parisi Presicce (Parisi Presicce 1985,  

pp. 49-50). E, in paricolare: «Hera si specializza nella tutela degli aspei 
della vita e dell’aività femminile, nell’ambito, sia della vita coniugale, 
sia della procreazione e dell’allevamento degli infani»: Parisi Presicce 

1985, p. 73.
37  Pelagatti 1973, tav. XLIII, n. 431.

dall’entroterra al suo margine occidentale e, da lì al porto 
alla foce dell’Ippari da cui non era distante; fu, di certo,  
delimitata da un temenos sin dai primi anni di vita della cit- 
tà e poteva rappresentare il naturale luogo d’arrivo per chi 
giungesse in cità dal mare e dai territori degli indigeni;  
era il primo luogo, dove, alla presenza del divino,  
avvenivano tui quei processi di integrazione e di scambio  
di varia natura che regolavano i rappori tra la cità,  
gli stranieri, gli altri Greci e quei Siculi che nell’entroterra, 
a Hybla, avevano sancito la loro paciica convivenza  
ponendosi soto la protezione di Hera38. 
È forse nel corso del V secolo a.C., allorquando la cità 
cade per ben due volte nella sfera d’inluenza geloa, che  
il culto di un’Atena Lindia soppianta quello di una più  
anica divinità poliade39. 

38  Come suggerirebbe l’epiclesi Heraia accanto al toponimo Hybla.  
Un culto di Hera spiegherebbe la sostanziale assenza di Demetra nel 
pantheon camarinese a fronte della presenza certa di santuari in onore 
della iglia Kore-Persefone (supra, note 49-50). In Magna Grecia, infai, 
specialmente nelle colonie achee, il ruolo di Demetra è assunto, a volte, 
da Hera la cui igura potrebbe essere legata a modelli di tradizione mice- 
nea ancor vivi nel Peloponneso all’epoca della colonizzazione storica ed 
esportai dai coloni in Occidente. Non è da escludere, peraltro, che 
alcuni culi di divinità femminili fossero aivi ancor prima della colo-
nizzazione ad opera di quei contai precoloniali fra Greci e popolazio-
ni locali (Maddoli 1988, p. 130) sui quali il dibaito è ancora aperto. 
L’ubicazione dei santuari di Hera era solitamente «presso il luogo di 
sbarco dei coloni e presso la foce dei iumi» che «non erano solo il 
sito più favorevole per la realizzazione delle struture portuali della 
cità, ma anche il punto di partenza e di arrivo della abituale diretri-
ce espansionisica verso l’interno»: Parisi Presicce 1985, p. 63. In tal 
senso si veda anche: De Polignac 1998, pp. 23-29; Frasca 2005, II,  
p. 145, dove si  riprende in più puni De Polignac 1997, pp. 113-
122. Per Giovanni Di Stefano (Di Stefano 2006, pp. 171-175), all’at-
to della fondazione della cità, sarebbero stai riservai gli spazi per 
l’area sacra e per l’agorà, distani poche ceninaia di metri l’una  
dall’altra e collegate da un percorso viario poi ricalcato dalla  
plateia B. L’agorà a sua volta sarebbe stata collegata alle struture portuali  
a N-E, subito oltre l’Ippari, atraverso lo stenopos 6-7 aivo già in età  
arcaica. Su Camarina in età arcaica si veda anche: Pelagatti 2006, p. 53.
39  Per Paola Pelagai (Pelagatti 2006, p. 28) il culto di Atena  
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Fig. 7. Camarina, Rifriscolaro. Frammento di patereta. Disegno  
S. Arrabito.

Fig. 8. Camarina, Rifriscolaro. Frammento di patereta. Ragusa, Mu-
seo archeologico ibleo. Foto M. Belloiore.
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Non si sarebbe rinunciato tutavia a conferire alla nuova dea  
patrona atribui che erano stai propri di un culto più 
anico nella tutela della sfera del quoidiano femminile  
e della paideia in genere40. Da qui, per esempio,  
la difusione, fra i ipi della coroplasica, delle due vari-
ani della cd. Atena Ergane, prodote dalle fornaci  
camarinesi, tra la ine del V e gli inizi del IV secolo a.C.:  
a quella tradizionale con elmo aico, lophos e paragnaidi 
sollevate, se ne aianca un’altra con alto polos cui si era 
solii applicare, prima della cotura, il cimiero e i guanciali.  
Si traterebbe di un evidente adatamento al noto ipo  
siceliota della divinità femminile assisa in trono41, ma  

anche, forse, di un sincreismo iconograico di culi vecchi 
e nuovi che nell’immaginario dei iguli così si sinteizzava.
Anche le architeture del cd. Athenaion42, del V secolo a.C.,  

«può essere stato introdoto dai Geloi, mentre la divinità portata dai co-
loni, Siracusani e Corinzi, un secolo prima potrebbe essere stata un’altra, 
forse la ninfa Kamarina». Diicile stabilire se questa mutazione di culto  
sia avvenuta alla ine degli anni novanta del V secolo, quando per la pri-
ma volta la cità cade nella sfera d’inluenza geloa o con la rifondazione  
del 461 a.C. In tal senso unico e debole appiglio è l’Olimpica V di Pinda-
ro la cui cronologia è comunemente issata al 461 o al 456 a.C. Se così 
fosse potremmo pensare che il culto di un’Atena Lindia di ascendenza 
geloa possa essere giunto lungo le rive dell’Ippari, proprio in quegli 
anni. Se invece, con Liana Lomiento (Lomiento 2006, p. 285), si rite-
nesse che la V Olimpica sia stata scrita proprio negli anni tra Ippocrate  
e Gelone, non è da escludere che la nuova divinità poliade sia propria  
del clima di propaganda irannica di quella temperie.
40  Se guardiamo all’area sacra nel suo complesso possiamo altresì ricava- 
re altri dai che fanno ritenere che nello spazio del temenos potrebbe-
ro avere avuto ampio spazio culi propri di una o più divinità implicate 
nella proilassi dei processi di riproduzione della natura e degli esseri 
viveni. Infai, nell’area anistante il prospeto occidentale del tempio 
si rinvennero due grandi macchie approssimaivamente circolari ricche 
di cenere e di ossa di piccoli animali in cui si volle vedere ciò che re-
stava di due are sacriicali del IV secolo a.C.: Di Vita 1958, pp. 89-90. 
Sul lato orientale del temenos, negli anni ‘80 del secolo scorso, furono 
ideniicai quindici bothroi, purtroppo manomessi, di forma cilindrica  
e ricavai in un batuto di arenaria, grazie ai quali è possibile conferma-
re la presenza, nel IV secolo a.C., di uno spazio aperto, adibito al culto, 
da ideniicare tra la fronte orientale del tempio ed il corrispondente 
limite dell’area sacra a cui sarebbe perinente anche una base d’alta-
re a N-E della fronte principale dell’ediicio sacro: Di Stefano 1984-85,  
pp. 729-737. Inine, in prossimità delle cd. Case Susino, nel 1981, furono 
rinvenui i resi di uno di quei sacelli presumibilmente posi nell’area sa-
cra atorno al grande tempio del V secolo a.C. L’ediicio di m 10 x 6 circa, 
in parte coperto dai caseggiai moderni, sul lato occidentale, presentava 
due grandi focolari, mentre, lungo il lato meridionale, scorie e scarichi  
di bronzo: Di Stefano 2010, p. 534.
41  Pisani 2008, p. 52.
42  Il tempio doveva presentarsi come un maestoso solido chiuso su tre 
lai: aveva una fronte esasila prosila o tetrasila in anis (Di Vita 2000,  

pp. 105, 109) e si estendeva per m 39,75 in lunghezza e m 15 in larghezza  
con una triplice divisione degli spazi interni in naos, pronaos, ad E,  
e adyton, ad O. L’interno della cella, libero da colonnai a sostegno del 
teto, misurava m 20 x 11,5 (tra i cavi di fondazione m 10,5), il pronao 
e l’adyton erano profondi m 7,7 circa (tra i cavi, rispeivamente, m 5,8 
e 6,5): Pelagatti 1962, pp. 251-259; Pelagatti 1965-1966, pp. 14-18;  
Pelagatti 1970, p. 5. Pur ispirandosi alle grandi architeture del primo 
trentennio del V secolo a.C., di area acraganino-selinunina, per la ricerca  
di una nuova spazialità, accentuata da una notevole ampliicazione delle  
volumetrie, sopratuto in larghezza, nella pianta, a megaron, tradi-
sce un’esasperata ed altretanto voluta arcaicità nel rispeto, forse,  
di un’anichissima tradizione religiosa che risaliva ai tempi della fonda-
zione della colonia con la quale, forse, qualcosa a che vedere ha la sta-
tua frontonale di fanciulla (Kore) della seconda metà del IV secolo a.C.,  

furono, senza dubbio, pensate con la volontà di creare 
un punto d’incontro, anche visivo, sia dal mare, sia  
dal ferace entroterra agricolo cui era rivolta la fronte 
principale e garanirne a un tempo e in linea, forse, con  
un più anico culto di Hera, la doppia funzione di controllo 
della navigazione e di protezione delle geni e della chora.  
Non a caso quelle stesse prerogaive, più tardi, saranno 
ereditate dal culto mariano, praicato sui resi del tempio  
già nel XVI secolo della nostra era: la chiesa, infai,  
raccoglieva al suo interno innumerevoli ex voto dedicai  
da marinai e pescatori che, per intercessione della  
Madonna di Cammarana, erano scampai ai perigli 
del mare, mentre, ogni quindici agosto, si celebrava  
una grande festa che raccoglieva numerose geni prove-
nieni dal contado43.

del Museo di Ragusa, rinvenuta  in tre frammeni nei pressi della fronte 
O del tempio: Pelagatti 1962, p. 256. Essa, immaginata da Di Vita al cen-
tro del frontone occidentale, vesita di corto chitone a pieghe raccolto 
in vita da una cintura, è acefala, ma delle trecce che scendono morbide 
sugli omeri resta, tutavia, ampia traccia: Di Vita 2000, pp. 105, 107-109.  
Sul tempio di Camarina vedi anche: Scerra 1999, pp. 5-37, dove, sulla 
base delle caraterisiche architetoniche, se ne ipoizza la costruzione  
negli anni della rifondazione Ippocratea, allorquando si collocano  
le emissioni monetali con al D/elmo corinzio iscrito in uno scudo e  
al R/la palma tra due schinieri: Di Stefano 2006, p. 173.
43  Di Stefano 1998b, pp. 29, 31.
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