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1 SIRACUSA

SIRACUSA

( n.d.r .) Il carattere particolare del sito e la densità di notizie ad esso afferenti
ha suggerito di articolare l'esposizione delle Fonti letterarie ed epigrafiche
secondo un criterio più dettagliato rispetto alle consuete norme redazionali.

Zupdicouom, ZupaKouaai, Zupf|Koucrai, ZupàKo(a)om, Zupcucoucrcjai,

ZupaKoucjom, ZupaKoiXoXra, Zupcucoaa, ZupaKLj, ZuppaKoucrai, ZupaKourp,

Syracusae, Siracusae, Syracusa, Siracusa (etnico: ZvpctKÔhtoioç,

SupriKoaios1, ZupaKouj(a)ios'/ ZuppaKoucnoç, ZupaKoaaiç, ZupaKoacuç,

ZupaÇôaios', ZupaÇourioç, ZcpaKoixuos, Syracusanus, Syracusius,

Syracosius, Siracusanus ; v. anche ’Aicpaòivalos, ’AKpaôIvoç,
’EmuoXaLos', EùpuriXioç, IIXr||j,|i.ijpicnT|ç, IIXr|p.|iupàTr|ç, Tep-cvirriç,

Tuxalos"), comune di Siracusa, provincia di Siracusa, Soprin¬
tendenza ai Beni Culturali e Ambientali della provincia di
Siracusa, Siracusa. IGM 1:25.000, F. 274 II SO, NO.

A. FONTI LETTERARIE, EPIGRAFICHE E NUMISMATICHE

Fonti letterarie

Fondazione: Thuc., 6, 3, 2 (un anno dopo la fondazione di Naxos
Archia, degli Eraclidi, giunto da Corinto fonda Sv dopo aver scacciato i
Siculi dall'isola che, ora non più cinta dal mare, racchiude la città inter¬
na); Archil., fr. 145 Bergk = Demetrius Scepsius, fr. 73 Gaede, ap. Athen.,
4, 167 d (Uno spendaccione fu Etiope di Corinto, che è menzionato da
Archiloco. Partendo con Archia per la Sicilia vendette al suo compagno
di mensa il proprio lotto per un dolce di miele); Pind., OL 6, 6 cum schol.

(Agesia auvoLKLOTrip di S.; l'appellativo è spiegato dagli scoli con la par¬

tecipazione degli Iamidi, antenati di Agesia, alla fondazione di S. insie¬
me ad Archia); Antioch., FGrHist 555 F 10 ap. Strabo, 6, 1, 12 (Archia
coopera con Miscello alla fondazione di Crotone, essendovi approdato
per caso mentre si recava a fondare S.); Marm. Par., FGrHist 239, A, 31

(Archia di Evageto fonda S. nel 21° anno di regno di Eschilo ad Atene);
Ps. Scymn., 278-282; Strabo, 6, 2, 4 (Archia corinzio in viaggio per S.

sbarcando a capo Zefirio trova alcuni Dori che vi si erano stabiliti dopo
essersi separati dai fondatori di Megara, e li prende con sé per fondare
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S.); Nie., FGrHist 271-272 F 5 ap. schol. Apoll. Rhod., 1, 419 (Ortigia
siracusana colonia di Ortigia in Etolia); Strabo, 6, 2, 4; Steph. Byz. s.v.

ZupàKoixjcu; Suda, s.v. ’Apx’t-aç; s.v. MuaKeXÀoç; Eustath., ad Dionys. Per., 369;

schol ad Ar., Eq., 1091 (Archia di Corinto fonda S. più o meno contempo¬
raneamente a Naxos e Megara. L'acheo Miscello, futuro fondatore di
Crotone, ed Archia si recano contemporaneamente a Delfi e, chiesto loro
dall'oracolo se preferivano ricchezza o salute, scelgono il primo la salute
ed il secondo la ricchezza. Così i Siracusani divennero ricchissimi); Strabo,

6, 2, 4 (Archia, in navigazione verso la Sicilia, lascia Chersicrate e parte
della spedizione perché occupino la futura Corcira); Choerob., in Theod.,

751 = p. 242 Hilgard; Iohannes Charax, in Theod., p. 431 Hilgard
(contemporaneità delle spedizioni di Archia e Chersicrate); Strabo, 8, 6,

22 (la maggior parte dei coloni che accompagnarono Archia proveniva
da Tenea, in Corinzia); Ps. Plut., Mor., 773 B (Archia, venuto via da Corinto
perché responsabile della morte di Atteone e della successiva pestilenza,
come da oracolo, fonda S., ha 2 figlie, Ortigia e Siracusa, ed è ucciso da
Telefo; cfr. anche Diod., 8, 10); Paus., 5, 7, 3 (l'oracolo delfico manda Archia
corinzio a fondare S.; seguono i versi con cui l'oracolo indica ad Archia la
città); Clem. Alex., Strom., 1, 131, 8 (Il poeta Eumelo di Corinto incontra (si
associa a?) Archia fondatore di S.); Euseb., Chron. Arm., sub Oh, 11, 3; Hier.,
chron., a. Abr., 1278 (datazione della fondazione di S.); schol. Callim. Aet., 2,

fr. 43, 28-30 Pfeiffer; Genesius, Reg., 4, p. 117 Lachmann = 109, 1140-1141
Migne (Archia ebbe due figlie, Syra e Kosse); Choerob., in Theod., 751 = p.
242 Hilgard (le figlie di Archia si chiamano Zéppa e ’Aicoóaa); Iohannes
Charax, in Theod., p. 431 Hilgard (Archia fondatore di S., che prende il
nome dalle sue figlie); Schol. Pind. Pyth., 2, 1 a (Archia sottomette e unifica
i 4 borghi di S.); Ov., met, 5, 407-408 (S. fondata dai Bacchiadi di Corinto);
Theocr., 15, 91 cum schol. ; 16, 83-84 cum schol. ; 28, 17; Diod., 14, 42, 3; 16, 65,

2; Nep., Tim., 3, 1; Vell., 2, 7, 7; Sil., 14, 50-52; Dio Chrys, 37, 20; 37, 23;

Plut., Ale., 18, 7; Tim., 2, 2; 3, 1; 15, 2; 23, 1; Dio, 43, 4; Leo Phil., ap. Anth.
Pai, 9, 579, 2; schol. Pind., Ol, 13, 158 c (S. colonia di Corinto); Eustath., ad

Hom., Od., 10, 2; schol. Pind., Pyth., 1, 120 b (S. fondata dai Dori).

Toponomastica : Thuc., 5, 4, 3 etc.; Ps. Scyl., 13; Ps. Scymn., 282; Ptol., 3, 4,

4 et al (toponimo: Zupckoixjai); Hecat., FGrHist 1 F 74 = 83 Nenci, ap. Steph.

Byz. s.v. ZupaKoéaai (toponimo: ZupaKoìxjai); Hdt., 7, 154-157 (toponimo:
Zupf)Kouaai); Pind., Pyth., 2, 1; Diod., 21, 3; 21, 8; 21, 16, 3; 21, 18, 1; 22, 7, 2; 22,

8, 1; 22, 8, 3-5; 22, 10, 1-2; 22, 13, 8; 23, 3; 24, 1, 9 (toponimo: ZupÓKoaai); Pind.,
Ol, 6, 6; 6, 92; Pyth., 3, 70; Nem., 1, 2; Bacchyl., 5, 184; Dion Hal., Th., 48

(toponimo: Zapatcoacrai); Theocr., Ep., 18, 5; Diod., 16, 6, 5 etc.; Strabo, 2, 5, 20;
6, 1, 7; 6, 1, 12; 6, 2, 1-2; 6, 2, 4; 6, 2, 7; 8, 5, 3 et al. (toponimo: ZupÓKoixjaai);
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Aesch., fr. 26 Mette (toponimo: EupaKoùaaai); Diodv 13, 75, 2; 14, 14, 2; 22, 10,

7; 24, 1, 4; 26, 18; Steph. Byz. s.v. ZupctKoixjai; Procop., Goth., 5, 8, 1; Georg.

Cypr., 578; Suda, s.v. ’Apxiaç; s.v. Zupoucoura et al. (toponimo: ZupÓKoixja); Hdn.
Gr, m-2, 2, 6 Lentz; Arcad., 97, 18 (toponimo: ZupÓKouaaa); Diod., 21, 4; 22, 8,

3; 22, 8, 5; 23, 4, 1 (toponimo: Zupckoaa); Epich., fr. 185 Kaibel, ap. Strabo, 8, 5,

3, et ap. Etym. Magri, s.v. ZupaKoòg (toponimo: ZupaKtó); Choerob., in Theod.,

751 = p. 242, 8, 18 Hilgard; Johannes Damascenus, Epistula ad Theophilum

imperatorem, XCV, 381, 15 Migne; Schol. Pind. Nem., 1, 4 c (toponimo:
ZuppàKoixjGa); Plaut., Men., 17, 37, 69, 408, 1097; Lucil., 446 Marx, ap. Nonn.,
p. 151, 13; Cic., Verr., 2, 1, 14 etc.; Nep., Dion, 2, 3; 3, 2; 5, 3; 5, 6; 6, 5; T/m., 2, 1;

3, 2-5; Varro, ling., 5, 151 ef al. (toponimo: Syracusae); Itin. Anton. Aug., 95, 2
3; 96, 4; Itin. Mar., 492, 1; 492, 3; Tab. Peut., 6, 2 (toponimo: Siracusaé); Vulg.,
act, 28, 12; Guido, 58; 62 (toponimo: Syracusa ); An. Rav., 5, 23 (toponimo:
Siracusa ); Pind., Oh, 1, 23; 6, 18; Pyth., 1, 73; Bacchyl., 4, 1; 5, 1; Thuc., 3, 86, 2

etc.; Ar., fr. 216 Kock, ap. Athen., 12, 527 c et al. (etnico: XupaKÓaios); Hdt., 3,

125; 7, 154 etc.; Alex. Aet., fr. 5 Powell, ap. Athen., 15, 699 c; Phleg., FGrHist
257 F 36, 3, 10; Nonn., 6, 354; 40, 560 et al. (etnico: ZupKoaios-); Steph. Byz. s.v.

Lppiojyaaaa; Etym. Magn., s.v. ’A[i(3pôaioç ürrvos et al. (etnico: ZupaKÓaaios);

Plat., Ep., 3, 315 d - 316 a; 3, 319 d; 7, 326 b; 7, 327 c; 8, 357 c; Arist., Pr., 30, 1,

954 a, 38; Poi, 3, 15, 1286 b, 40; 5, 3, 1303 a, 38; 5, 10, 1312 b, 8; fr. 486 Rose3 ap.

schol. Pind., Pyth., 1, 89 etc.; Ps. Arist, Oec., 2, 2, 1349 a-b; Steph. Byz. s.v.

ZupdKoucjoa et al. (etnico: ZupaKourios'); Strabo, 6, 1, 7-8; 6, 2, 3-4; 6, 2, 7; Clem.

Alex., Protr., 2, 39, 2; Paed., 2, 1, 18, 1; 2, 2, 30, 2 (etnico: ZupaKoùjcnos-); Lib., Or.,

12, 36; Choerob., in Theod., 2, 238 - 243 Hilgard passim; 245, 17-18; 245, 21;

Sopath. Rhet., 8, 5, 14; 8, 14, 7; Steph., in Rh., 285, 27; Anonymus in Aristotelis
Artem Rhetoricam, 5, 31; 106, 32; 106, 34; 107, 2 (etnico: XuppaKoîxjioç); Nonn.,
9, 22 (etnico femminile: XupaKoaalç); Steph. Byz. s.v. AupàKouaai (etnico:
ZupaKocjeùg-); Plaut., Men., 1069, 1109; Cic., Verr., 2, 2, 15 etc.; Nep., Ale., 3, 1;

Dion, 1, 1; 3, 3; 9, 6; T/m., 1, 1; 5, 3-4 et al. (etnico: Syracusanus); Cic., Brut., 66;
Tusc., 5, 100; Vitr., 9, 8, 1; Plin., n./z., 7, 208; Hist. Aug., Aurelian., t., 1; Tac., /.,

1; Prob., 1, 1 ;quatt. tyr., t., 1; Car., t, 1 (etnico: Syracusius); Cic., de orai, 2, 57;

3, 139; ac., 2, 123; din, 1, 39; o, 1, 155; Verg., ecl, 6, 1; catal, 15, 1 = Ant/i., 777,

1; Ov.Jast, 6, 277; Pont., 4, 3, 39; TP, 549; Sil., 14, 30; 14, 181; 14, 289; 14, 513;

Gell., 3, 17, 2 (etnico: Syracosius); Itin. Mar., 517, 3-4; De provinciis Italiae seu

Catalogus provinciarum Italiae, 14 (etnico: Siracusanus); Steph. Byz. s.v. ’Aicpaòli/r)

(etnico: ’AKpaôivaios e AxpaSivos); s.V. EmTraXai (etnico: EmiroXaios); s.v. Eùpûr|\oç

(etnico: Eùpuf]Xios-); s.v. TTXrm[j.upiov (etnico: TTXruJ4iupL Attis e ÜXr|p.p.upcnT|s); s.v.

Tépievos (etnico: Tepiei/mris); s.v. 1 uxt] (etnico: Tuxaios); Duris, FGrHist 76 F 59

ap. Steph. Byz. s.v. ’Ahcpayavres; Ps. Scymn., 278-282; Genesius, Reg., 4, p. 117

Lachmann = 109, 1141 Migne (toponimo derivato daU'idronimo: fiume o

palude); Hier., nom. hebr., p. 71, 25 Lagarde ( Syracusae = murus sive maceria

laetitiae, etimologia ebraica).
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Topografia e monumenti:

La città in generale:

Hecat., FGrHist 1 F 74 = 83 Nenci, ap. Steph. Byz. s.v. 2upaKoùaai;

Pind., Pyth., 2, 1; Thuc., 7, 58, 4; Isoc., 3, 23; Tim., FGrHist 566 F 40 ap.

Cicv rep., 3, 43; Verr., 2, 4, 117; Polyb., 8, 37, 12; Diod., 13, 96, 4; 16, 9, 2;
Liv., 24, 33, 9; 25, 24, 6; 25, 29, 6; Sen., dial, 6, 17, 4; Plut., Marc., 19, 2;

Mc., 17, 2; Xenoph. Eph., 5, 1, 1 (grandezza di S., la più grande delle
città greche); Strabo, 2, 5, 39; Pun., n.h., 6, 214 (latitudine); Diod., 5, 12,

2; Strabo, 6, 2, 1; Plin., n.h., 3, 89 (ubicazione geografica precisa); Cic.,
Verr., 2, 5, 26; Sen., dial. , 6, 17, 4-5; Plin., n.h., 2, 153; Sol., 5, 8 (posizione
ambientale e climatica favorevolissima); Polyb., 8, 3, 4; Cic., Verr., 2, 2,

4; 2, 4, 117; Diod., 16, 9, 2; Liv., 25, 23, 3; 31, 31, 8 (S. ben munita e in
posizione inespugnabile); Flor., epit., 1, 22, 34; Iord., Rom., 196 (S. città
triplice, con tre arces); Cic., Verr., 2, 4, 118-119; Diod., 26, 19; Sil., 14, 281;
Auson., Ordo Urbium Nobilium, 16-17, 1 = 295, 1, p. 149 Peiper; schol.

Pind., Pyth., 2, 1 a; schol. recc. Pind., Pyth., 2, 1-3 (S. tetrapoli, formata da
quattro quartieri); Strabo, 6, 2, 4 (S. pentapoli); Plut., Tim., 18, 4 (S.

formata dall'unione di più città).

Ortigia:

Hes., fr. 150, 25-26 Merkelbach-West = Heratosth., 1 B 3, 9-13, ap.

Strabo, 1, 2, 14; Pind., Ol, 6, 92 cum schol. ; Pyth., 2, 6-7 cum schol; Nem., 1,

1-4 cum schol. ; Thuc., 6, 3, 2; Nic., FGrHist 271-272 F 5 ap. schol. Apoll.
Rhod., 1, 419; Polem., fr. 75 Preller, ap. Athen., 11, 462 b; Cic., Verr., 2, 4, 117;
2, 4, 122; 2, 4, 144; 2, 5, 80; 2, 5, 84-85; 2, 5, 95; 2, 5, 98; Diod., 5, 3, 5; 11, 67, 8;

11, 73, 1; 11, 76, 1; 13, 96, 2; 14, 7, 1-3; 14, 7, 5; 14, 8, 3; 16, 69, 3; 22, 7, 6; 22, 8,

4; Nep., Dion, 5, 5; Dionys. Hal, 20, 8, 3; Verg., Aeri., 3, 692-694; Strabo, 6, 2,

4; Ov.Jast., 4, 471; mcf., 5, 499; 5, 640; Liv., 24, 21, 6; 24, 21, 11; 24, 22, 4; 24,
22, 7; 24, 22, 12; 24, 23, 4; 24, 24, 8; 24, 25, 3-4; 25, 24, 8; 25, 29, 10; 25, 30, 9
10; 25, 30, 12; 25, 31, 8; 26, 21, 10; Sil., 14, 2; 14, 515; Serv., Aen., 3, 693-694;

Zon., 9, 5; schol. Hom., Il, 24, 615 a; schol. Pind., Pyth., 3, 120 a; 3, 122; schol.

Pind., Nem., 1, inscr. b; schol. Thuc., 6, 99, 1; schol. Dionys. Per., 373 (’OpTiryìa,

Nriaosv Insula, Nasson, Nassum, Ortygia: isola di Ortigia, sede del primo
stanziamento greco e successivamente unita alla terraferma così da for¬
mare una penisola separante i due porti; fortificata da Dionisio, era co¬

munque già munita all'epoca di Trasibulo, secondo Diodoro).
Pind., Pyth., 3, 69 cum schol. ; Ps. Arist, Mir., 172, 847 a; Theocr., 1,

117 cum schol; Artemon, FGrHist 569 F 2 ap. schol. Pind., Ol, 5, 1 b; Mosch.,
3, 10; 3, 77; Cic., Verr., 2, 4, 118; 2, 5, 80; Diod., 5, 3, 5; 16, 18, 3; Ov., met., 5,

409; Liv., 25, 30, 6-7; Plin., n.h., 3, 89; Sil., 14, 295; 14, 515; Flor., epit., 1, 22,
34; Athen., 2, 42 b; 7, 278 e; Sol., 5, 8; Lib., Or., 28, 7; Him., Or., 12, 22;
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Them., Or., 27, 33 7 d; Serv., georg., 4, 351; Nonn., 45, 117; Leo Phil., ap.
Anth. Pal, 9, 579, 3; Iord., Rom., 196; Procop., Goth., 3, 14, 11; An. Rav., 5,

23; Genesius, Reg., 4, p. 117 Lachmann = 109, 1141 Migne; Etym. Magn.,
s.v. ’ApéGowa; schol. Hom., Od., 13, 408 (fonte Aretusa: quanto invece a

Suda s.v. T|ias\ aj Meyapels-; Tzetz., Ozz7., 9, 484, 878; 10, 378; Anth. Pal.,

14, 73; schol. Theocr., 14, 48 sgg. et al, cfr. Eustath., ad Dionys. Per., 473,
che ritiene trattarsi di un'altra Aretusa); Hesych., s.v. Kvrrdpa; Steph. Byz.,

s.v. ’ApéQouaa (Kypara, altro nome della fonte Aretusa); Itin. Mar., 517, 2

(Insula Aretusa ); Ibyc., fr. 42 Page, ap. schol. Theocr., 1, 11 7 a; Pind., Nem.,

1, 1 cum schol.) Call., fr. 407 Pfeiffer et Tim., FGrHist 566 F 41 a, ap. Antig.,
Mir., 140; Tim., FGrHist 566 F 41 b ap. Polyb., 12, 4d, 5-8; F 41 c ap. Strabo,
6, 2, 4; Verg., ecl., 10, 4-5; Aen., 3, 694-696; Ov., met., 5, 572-642; Pont., 2,

10, 27-28; Mela, 2, 117; Sen., dial., 6, 17, 3; nat., 3, 26, 5-6; 6, 8, 2; Plin., rz./z.,

2, 225; 31, 55; Sil., 14, 53-54; Paus., 5, 7, 2-3; 8, 54, 3; Lucian., DMar., 3, 1
2; Sol., 5, 16; Lib., Or., 11, 68; Narr., 3; 30; Them., Or., 11, 151 d; Auson.,

Ordo Urbium Nobilium, 16-17, 3-6 = 295, 3-6, p. 149-150 Peiper; Claud., 4,
9-12; rapt. Pros., 2, 60-61; Vib. Seq., 1, 4; Avien., orb. terr., 1174-1176; Serv.,

eel, 10, 4; Aen., 3, 694; Nonn., 13, 323-327; 40, 559-562; Procop. Gaz., Ep.,

3; Isid., orig., 14, 6, 33; Suda, s.v. ’ApéGouaa; schol Dionys. Per., 373; Eustath.,
ad Dionys. Per., 409; ad Hom., Od., 13, 408; schol. Pind., Pyth., 2, 12 a-b;
schol. Find., Nem., 1, inscr. b; schol. Tzetz., Chil, 6, inscr. hist. 38, 10-13;

Anth. Pal, 9, 362 (fonte Aretusa e fiume Alfeo; sulla leggenda v. Culti).

Acradina:

TmoNiDES,. FGrHist 561 F 1 ap. Plut., Dio, 35, 5; Polyb., 8, 3, 2; 8, 4, 1;
Diod., 11, 76, 1; 13, 113, 1-2; 14, 63, 1; 16, 10, 4; 16, 69, 3; Liv., 24, 21, 7; 24,

21, 12; 24, 22, 1; 24, 22, 12; 24, 23, 4; 24, 25, 4; 24, 32, 7-8; 24, 33, 9; 24, 34, 4;
25, 24, 9-10; 25, 24, 15; 25, 25, 1; 25, 26, 2; 25, 26, 4; 25, 27, 7; 25, 29, 10; 25,

30, 2; 25, 30, 4; 25, 30, 7-9; 25, 30, 12 - 31, 2; Charax, FGrHist 103 F 51 ap.

Steph. Byz. s.v. ’AispaSivri; Plut., Dio, 29, 2; 30, 10; 42, 1; Tim., 18, 4-6; 21, 3;

Marc., 18, 6; Athen., 5, 207 e; Steph. Byz. s.v. ’AicpaS'u/ri; Zon., 9, 5 (Acradina);
Diod., 11, 67, 8; 11, 73, 1 (Acradina fortificata già al tempo di Trasibulo)

Tyche:

Ephor., FGrHist 70 F 66, ap. Steph. Byz. s.v. Tûxti; Diod., 11, 68, 1;

Liv., 24, 21, 7; 25, 25, 5-6; Plut., Marc., 18, 6; Steph. Byz. s.v. TGxri (Tyche,
ma isola Tychia in Eforo).

Neapolis:

Diod., 14, 9, 5; 16, 69, 3; Liv., 25, 25, 5-6; Plu., Marc., 18, 6 (Neapolis,
Nea in Plutarco); Aesch., fr. 26 Mette; Thuc., 6, 75, 1; 6, 100, 2; 7, 3, 3;

Steph. Byz. s.v. Téptevoç (colle Temenite).
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Epipole:

Thuc., 6, 75, 1; 6, 96, 1-3; 6, 97, 2-3; 6, 101, 1; 6, 103, 1; 7, 1, 1; 7, 2, 3; 7, 4,

1; 7, 42, 4; 7, 43, 1-4; 7, 44, 8; 7, 45, 1; Polyb., 8, 37, 13; Diod., 13, 7, 3; 13, 8, 2;

13, 11, 3-5; 14, 8, 1; 14, 18, 2-4; Liv., 24, 34, 14-15; 25, 24, 4; 25, 24, 9; Val.
Max., 5, 1, 4; Sil., 14, 666-667; Plut., Me., 17, 1; 21, 7; 21, 11; Dio, 27, 2; 29, 6;

Tzra., 21, 3; Aelian., VH, 12, 44; Steph. Byz. s.v. ’EmìroXai; s.v. Aa(3SaXop (Epipole:
luogo in posizione elevata e di difficile accesso soprastante la città, con
versanti dirupati o fortemente declivi); Diod., 11, 73, 2 (Epipole fortificate
già nel 463 a.C.); Thuc., 6, 97, 2; 7, 2, 4; 7, 43, 3; Diod., 20, 29, 4; 20, 29, 8; 20,
29, 10; 20, 30, 1; Liv., 25, 25, 2-5; 25, 25, 10; 25, 26, 1; Steph. Byz. s.v. EùpûriXoç

(Eurialo, altura fortificata, nel settore delle Epipole più lontano dal mare
e sovrastante la strada per l'entro terra); Thuc., 6, 97, 5; 7, 3, 4; Diod., 13, 7,

4; Steph. Byz. s.v. Aój38aXov (Labdalo, altura all'estremità settentrionale delle
Epipole, dove gli Ateniesi costruiscono un forte poi conquistato da
Gilippo); Thuc., 6, 98, 2; Steph. Byz. s.v. Aurai (Sice, località delle Epipole).

Monumenti in Ortigia:

Plat., Ep., 3, 315 e; 7, 329 e; 7, 348 b; 7, 349 c; 7, 350 a; Ps. Arist., Rh.
Al., 8, 1429 b = Anaximenes Lampsac., 8, 8; Tim., FGrHist 566 F 113 ap.

Plut., Dio, 14, 6; Cic., rep., 3, 43; Diod., 14, 10, 4; 16, 11, 5; 16, 11-13,

passim ; 16, 16 - 20, passim; 16, 68, 3; 16, 70, 1; 16, 70, 4; Nep., Dion, 5, 5;
Liv., 24, 21, 6; Plut., Dio , 11, 5; 16, 1; 24, 7; 28, 2; 29, 3; 29, 6-7; 30, 3-4; 30,

11; 37, 4; 39, 1; 41, 2; 41, 6; 44, 1; 44, 5; 45, 2; 46, 6; 48, 2; 50, 1-2; 51, 1; 51,

5; 53, 2; Tira., 9, 3; 11, 5; 13, 3-5; 17, 4; 18, 3; 18, 5; 19, 5; 22, 1-2; Iust., 21,

5, 2; Ampel., 32, 6; Polyaen., 5, 2, 4; 5, 2, 7; Aelian., NA, 10, 34 (acropoli
o cittadella o rocca di Ortigia); Polem., fr. 75 Preller, ap. Athen., 11, 462
b; Cic., Verr., 2, 5, 98; Diod., 14, 7, 2; 14, 8, 3; Liv., 25, 24, 10; 25, 30, 7-8;

25, 30, 10; Plut., Tira., 9, 3 (mura difensive dellTsola, con torri, porte e

posti di guardia); Diod., 14, 7, 3; Nep., Timol, 3, 3; Plut., Dio, 30, 12; 39,

1; Tira., 17, 4; 22, 1-2 (mura della cittadella di Ortigia, parzialmente
identificabili con le predette); Diod., 14, 10, 4 (secondo muro intorno
alla cittadella, costruito da Dionisio); Diod., 16, 12, 1-2; 16, 13, 2; 16, 19,

1; 16, 20, 5; Liv., 24, 23, 4 (muro trasversale che separava l'Isola dal
resto della città, abbattuto dopo la morte di Ieronimo); Plut., Dio, 29,

6; 30, 6; 41, 4; 44, 5; 46, 3; 48, 2; 50, 1 (muri e palizzate, alcuni presto
abbattuti, eretti intorno alla cittadella al tempo delle lotte tra Dione e

Dionisio II); Diod., 16, 83, 2 (torri presso il Porto Piccolo, costruite da
Agatocle); Bacchyl., 4, 14; Polyaen., 1, 29, 2 (casa di Ierone); schol. Pind.,
Pyth., 2, 10; schol. Pind., Nem., 1, inscr. b (scuderie di Ierone, poste in
Ortigia sulla base di ima errata interpretazione di Pindaro); Diod., 13,
96, 2; 13, 112, 4; Polyaen., 5, 2, 1 (residenza di Dionisio); Plat., Ep., 7,

347 a; 7, 348 c; 7, 349 d-e; Socr. Ep., 23, 3; Tim., FGrHist 566 F 158 a, ap.
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Athen., 10, 437 b; Satyr., FHG III, 160 fr. 2, ap. Athen., 12, 541 c; Diod.,
16, 70, 4; Plut., Dio, 13, 4-5; 15, 1; 19, 8; Tim., 13, 5; 39, 2; Mor., 52 D;

Athen., 12, 541 c (palazzo reale di Dionisio II, con molte stanze, anche
da 30 letti, giardino e aule); Plut., Tim., 22, 2 (case e tombe dei tiranni,
abbattute da Timoleonte); Plut., Tim., 22, 3 (tribunali, eretti da
Timoleonte sulle rovine livellate); Sil., 14, 652; Iust., 23, 2, 11 (reggia di
Agatocle, presumibilmente in Ortigia); Cic., Verr., 2, 2, 133; 2, 4, 54; 2,

4, 118; 2, 5, 30; 2, 5, 80; 2, 5, 92-93; 2, 5, 145 (reggia di Ierone II, divenuta
poi residenza ufficiale/ abituale del governatore, e dunque anche di
Verre, in Ortigia); Liv., 24, 5, 7 (casa di Ieronimo); Liv., 24, 26, 2; 24, 6,

12-13 (sacrario con le immagini dei Penati, in cui si rifugia Eraclea,
presumibilmente all'interno della reggia di Ieronimo); Cic., Verr., 2, 5,
30-31; 2, 5, 80; 2, 5, 96 (padiglioni sulla spiaggia dellTsola, alTimbocca
tura del porto, residenza estiva di Verre); Pino., Nem., 1, 3 cum schol;
Cic., Verr., 2, 4, 118; schol. Pind., Pyth., 2, 12 a (tempio di Artemide in
Ortigia); Prob., Verg. Ecl. praef., p. 325 Hagen (tempio di Diana Lyaea, o
di Artemide Facelite, a S.); Polem., fr. 75 Preller, ap. Athen., 11, 462 c;

Cic., Verr., 2, 4, 118; 2, 4, 122-4; 2, 4, 140; 2, 5, 184; Diod., 8, 11, 1 (tempio
di Atena nellTsola); Polem., fr. 75 Preller, ap. Athen., 11, 462 b (tempio
tt|ç [Fris Kaibel]’OXi)|iTTLas-, con vicino altare, all'estremità dellTsola);
Diod., 14, 7, 2 (botteghe e portici davanti Ortigia); Liv., 24, 21, 11-12
(granai pubblici nellTsola, fortificati e difesi come una rocca); Thuc.,
7, 53, 1; Oc., Verr., 2, 4, 118; 2, 5, 97; SIL., 14, 645 (moli del porto di S.);
Ibyc., fr. 40 Page, ap. schol. Pino., Nem., 1, 1 a; Thuc., 6, 3, 2 cum schol.;
Oc., Verr., 2, 4, 117; Strabo, 1, 3, 18; 6, 2, 4 (molo o terrapieno, e più
tardi ponte, che congiungeva Ortigia alla terraferma); Thuc., 7, 22, 1;

Diod., 13, 112, 4; 14, 7, 3; 15, 13, 5; 16, 9, 2; Plut., Tim., 21, 1 (arsenali, nel
porto piccolo, ben muniti).

Monumenti in Acradina:

Oc., Verr., 2, 4, 119 (in Acradina: 1) piazza grandissima. 2) bellissi¬
mi porticati. 3) sontuoso pritaneo. 4) curia molto spaziosa. 5) superbo
tempio di Zeus Olimpio. 6) edifici privati. 7) un'unica ampia strada
lunga e dritta e molte traverse); Oc., Verr., 2, 2, 81; 2, 2, 145; 2, 2, 187; 2,
2, 189; 2, 3, 186; 2, 4, 67; 2, 4, 116; 2, 4, 147; 2, 5, 31; 2, 5, 95; 2, 5, 97; 2, 5,

101; 2, 5, 106; 2, 5, 137; Diod., 11, 92, 1; 13, 33, 2-3; 13, 75, 8; 13, 113, 2; 14,

41, 6; 16, 10, 4; 16, 19, 4; 16, 20, 3; Liv., 24, 22, 12; Plut., Dio, 34, 3-4; Tim.,

22, 4; 38, 6; Ps. Plut., Mor., 175 F; Aelian., VH, 6, 11; Socr. Ep., 23, 1

(agora o foro, con portici, altari e statue); Diod., 19, 6, 4; Nep., Timol., 5,

4; Plut., Tim., 39, 6; Polyaen., 5, 3, 8 (ginnasio Timoleonzio, con portici
e palestre, neli'agora); Diod., 16, 90, 1; Nep., Timol, 5, 4; Plut., Tim., 39,
6 (tomba di Timoleonte, nel ginnasio Timoleonzio); Oc., Verr., 2, 2, 154
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(arco eretto in onore di Verre nel foro, con statua di lui e del figlio a

cavallo); Cic., Verr., 2, 4, 128-130; 2, 4, 140; 2, 5, 184; Diod., 16, 83, 2; Liv.,
24, 21, 9-10 (tempio di Zeus Olimpio nell' agora, costruito da Ierone II):
Polyb., 8, 3, 2 (Zkutikti crrod, «portico dei ciabattini», in Acradina); Cic.,
Verr., 2, 4, 125 (pritaneo); Cic., Verr., 2, 2, 50; 2, 2, 145; 2, 4, 138; 2, 4, 143;
2, 4, 145; Lrv., 24, 22, 1; 24, 22, 13; 24, 24, 4-5; 24, 24, 9; 24, 32, 1 (bouleuterion
o curia, con ara della Concordia e statue); Plut., Dio, 29, 3-5: Athen., 5,

207 e (orologio solare in Acradina).

Monumenti in Tyche:

Cic., Verr., 2, 4, 119 (in Tyche: 1) fanum fortunae. 2) vastissimo gin¬
nasio. 3) edifici sacri).

Monumenti in Neapolis:

Cic., Verr., 2, 4, 119 (in Neapolis: 1) enorme teatro. 2) due templi
superbi di Cerere e Libera 3) statua di Apollo Temenite); Diod., 13, 94,
1; 16, 83, 2-3; Nep., Timol, 4, 2; Plut., Dio, 38, 2; Tim., 34, 6; 38, 6-7; Val.

Max., 1, 7, 8; Iust., 22, 2, 10; Eudaimon Pelus., ap. Eustath., ad Hom., Od.,
3, 68; Diom., gramm., 1, p. 486, 31 Keil (teatro, opera delTarchitetto
Damocopo detto Myrilla; sede di rappresentazioni, di assemblee, e in
età imperiale di spettacoli di gladiatori); Sil., 14, 644 (teatri); Diod., 16,
83, 2 (Ara costruita da Ierone II, lunga uno stadio, vicino al teatro); Ps.
Arist., Oec ., 2, 2, 1349 a; Cic., Verr., 2, 4, 119; 2, 4, 128; Diod., 11, 26, 7; 14,
63, 1; 14, 70, 4; 19, 5, 4; Nep., Dion, 8, 5; Plut., Dio, 56, 5; Firm., err., 7, 5

(santuario di Demetra e Kore, consistente in due templi o in un unico
tempio con due celle; non si esclude resistenza di un santuario
preesistente dislocato altrove, in un sobborgo di Acradina. Solo quello
di Cicerone è con certezza in Neapolis); Thuc, 6, 99, 3 ( temenos con
olivi, generalmente identificato con il santuario di Apollo Temenite,
ma non può escludersi YHerakleion sulle Epipole, su cui vedasi infra).

Monumenti in Epipole:

Thuc, 6, 98, 2; 6, 99, 1; 6, 102, 1-3 (muro circolare ateniese); Thuc.,
6, 99, 1; 6, 101, 1; 6, 102, 2; 6, 103, 1; 7, 2, 4; 7, 3, 4; 7, 4, 2-3; 7, 5, 2; 7, 37,
2-3; 7, 60, 2-3; Diod., 13, 7, 4; 13, 8, 2; 14, 18, 2; Plut., Nie., 17, 2; 18, 4-5;

18, 12; 19, 8; Polyaen., 1, 39, 3 (muro ateniese Nord-Sud, o periteichisma,
doppio nel tratto Epipole-mare); Thuc., 6, 99, 2-100, 3 (primo
contromuro siracusano, o hypoteichisma ); Thuc., 6, 101, 2-3; Plut., Nie.,
18, 1 (secondo contromuro siracusano, ai piedi delle Epipole; fuori
città, ma per chiarezza inserito in questo elenco); Thuc., 7, 4, 1; 7, 5, 1
2; 7, 6, 4; 7, 7, 1; 7, 42, 4; 7, 43, 1; 7, 43, 4-6; Diod., 13, 11, 3; Plut., Nie., 19,

8; schol. Aristid., Or., 3, 167, 18 (terzo contromuro siracusano o
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parateichisma, lungo le Epipole, dotato di tre accampamenti su altret¬
tanti corpi avanzati); Plut., Nic., 24, 6 (santuario di Eracle presso il
campo e le mura ateniesi).

Monumenti in città:

I porti:

Ps. Scyl., 13; Cic., Verr., 2, 4, 117-118; 2, 5, 95; rep., 3, 43; Diod., 16, 9, 2;
Strabo, 6, 2, 4; Ov., met., 5, 408; Sil., 24, 643; Plut., Nie., 6, 3; Tim., 17, 4;

Aelian.,VH, 6, 12; Eft/ra. Magri., s.v. Xoyyùv (due porti a S.); Thuc., 6, 50, 4; 6,

99, 1; 6, 99, 4; 6, 101, 1; 6, 101, 3; 6, 102, 3; 7, 4, 4; 7, 22, 1-2; 7, 23, 2-3; 7, 25, 5;

7, 59, 3; 7, 69, 4 - 70, 8; Cic., Verr., 2, 5, 96; Diod., 13, 6, 2; 13, 6, 4; 13, 10, 4-5;

14, 42, 5; 14, 62, 2; 14, 63, 3; 16, 69, 3; 19, 103, 4; 22, 8, 1; Liv., 24, 36, 3; 25, 26,

4; 25, 30, 6; Plut., Nie., 14, 5; 24, 1; 24, 4; schol. Thuc., 6, 65, 3 (Porto Grande);
Flor., epit., 1, 22, 34; Iord., Rom., 196 (Porto Marmoreo, riferito al Porto
Grande); Thuc., 7, 22, 1; Diod., 13, 8, 5; 14, 7, 3; 16, 83, 2 (Porto Piccolo,
detto anche Lakkios); Ps. Arbt., Rh. Al, 8, 1429 b = Anaximenes Lampsac., 8,

8; Cic., Verr., 2, 2, 171; 2, 2, 182; 2, 3, 186; 2, 4, 116; 2, 5, 30; 2, 5, 80; 2, 5, 84-85;

2, 5, 97-98; 2, 5, 100; 2, 5, 138; Diod., 14, 46, 1 ; 20, 16, 5-7; Nep., Dion, 9, 2; Liv.,
24, 27, 8; 24, 33, 2; 25, 25, 12; Sen., dial., 6, 17, 4; Sil., 14, 283; 14, 318; Plut.,
Tim., 11, 5; 17, 2; Lucian., Hisf. Conscr., 57; Polyaen., 2, 11, 1; Iust., 22, 6, 2;

Oros., hist., 6, 3, 5; Procop., Got., 3, 14, 11; 7, 40, 13 (porto, senza ulteriori
specificazioni: con ogni probabilità si tratta in tutti in casi del Porto Gran¬
de); Liv., 25, 26, 4; Firm., err., 7, 4 (spiaggia di S.)

Le mura:

Bacchyl., 5, 184; Hdt., 7, 156, 1 (fortificazioni di Gelone); Thuc., 6,

75, 1; 6, 100, 2 (proteichisma siracusano del 415/4 a.C., che racchiudeva
anche il Temenite); Theocr., 1, 118 cum schol.; Serv., Aen., 3, 500; 8, 330

(Thybris sarebbe il nome del fossato intorno alle mura, costruito dopo
la vittoria sugli Ateniesi); Diod., 14, 18, 3-8 (muro di fortificazione delle
Epipole, lungo 30 stadi e munito di numerose e alte torri, costruito da
Dionisio nel 402 in soli 20 giorni); Plat., Ep., 7, 348 b; Ps. Scyl., 13; Polyb.,
8, 3, 6; 8, 37, 1-2; 8, 37, 7-9; Diod., 13, 35, 2; 15, 13, 5; 16, 20, 5; 19, 110, 5; 22,

8, 1; 26, 18; Liv., 24, 33, 9; 24, 34, 3; 24, 34, 14-15; 25, 23, 10-12; 25, 23, 17; 25,
24, 1; 25, 24, 2-3; 25, 24, 5; 25, 24, 8; 25, 24, 11; 25, 25, 4; 25, 26, 1; 25, 29, 4;

25, 31, 7; 26, 30, 9; 26, 31, 3; Strabo, 6, 2, 4; Val. max., 7, 4, ext. 1; Front.,
strat., 3, 3, 2; Sil., 14, 180; 14, 277; 14, 298; 14, 333; 14, 340; 14, 580; 14, 635;

14, 638; 14, 643; Plut., Dio, 41, 6; Marc., 15, 3-4; 15, 6; 15, 8-9; 16, 1; 16, 3;

17, 4; 18, 3-4; Flor., epit, 1, 22, 34; Polyaen., 8, 11, 1; Aelian., VH, 6, 12;

Iord., Rom., 196; Zon., 9, 4-5 (circuito delle mura dionigiane, completato
nel 385/4 a.C., estesissimo (180 stadi secondo Strabone), restaurato da
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Dione e da Agatocle, con torri (tra cui la ben nota Galeagra),
camminamenti e feritoie: attestazioni fino al 212 a.C.); Cic., Verr., 2, 5, 97;

rep., 3, 43 (allusioni di Cicerone alle mura); Suet., Cai , 21 (mura, crollate
sotto il peso degli anni e ricostruite da Caligola); Cassiod., Var., 9, 14, 2;
Procop., Goth., 7, 40, 13 (mura nel VI see. d.C).

Nell'ambito delle fortificazioni sono menzionate: Diod., 13, 75, 7;

13, 113, 1-2 (Porta di Acradina); Liv., 24, 33, 9; 24, 34, 4-6; 24, 34, 9-10;
25, 24, 10; 25, 25, 1; 25, 30, 8; 25, 31, 2; Plut., Tim., 18, 5; Marc., 18, 6

(mura e Porte dell' Acradina; le mura sono lambite dal mare); Polyb.,
8, 3, 2; 8, 3, 6; 8, 37, 11; Diod., 14, 18, 3; 16, 20, 2; Liv., 24, 21, 7; 24, 32, 4
6; 24, 33, 9; 24, 39, 13; 25, 24, 2-3; 25, 24, 7; Plut., Marc., 18, 4; 19, 1;

Polyaen., 8, 11, 1 (Esapila, porta, verosimilmente a sei fornici, sulle
Epipole); Plut., Dio, 29, 3 (Pentapila); Diod., 15, 74, 5 (Porte Reali
sull'acropoli, presso le quali Dionisio II fa grandiose esequie al pa¬

dre); Cic., rep., 5, 65 (Porte Agrigentine, presso le quali vi sono molti
sepolcri); Plut., Dio, 29, 1 (Porta Temenitide, evidentemente presso
Neapolis); Tim., FGrHist 566 F 101 ap. Plut., Nie., 28, 5; Liv., 24, 32, 2;
24, 32, 4; 24, 32, 6; 24, 33, 4; 24, 33, 8; 26, 30, 7; 26, 31, 5; Plut., Dio, 28, 1;

44, 5; 45, 5; Polyaen., 5, 4, 1 (porte della città, indicate genericamente).

Le Latomie:

Thuc, 7, 86, 2; 7, 87, 1-2; Plat., Ep., 2, 314 e; Timonides, FGrHist 561

F 1 ap. Plut., Dio, 35, 5; Phan. ITist., FHG II, 297, fr. 13, ap. Athen., 1, 6

f; Cic., Verr., 2, 1, 14; 2, 5, 68-69; 2, 5, 143-149, 160, 164; Varro, ling., 5,
151; Diod., 13, 19, 4; 13, 33, 1; 15, 6, 2-3; Sen., dial, 6, 17, 4; Plut., Nie., 28,

2; 29, 1; Mon, 334 C; 471 E; Lucian., Hist. Conscr., 38; Merc. Cond., 35;

JmL, 15; Aristid., Or., 3, 377; Paus., 5, 8, 8; Polyaen., 5, 37, 1; Aelian., VH,
12, 44; FIippol., Haer., 1, 14, 5; Lib., Or., 12, 36; Suda., s.v. ’'Avayé [ie elç

ràç XaTOfilas1, S.v. Aiopuctlo?; s.v. <t>iXo£évou ypap.(j.dTiov;App. Prov., 2, 26; 5,
16; Tzetz., Chil, 5, 157-159, 167-168; 10, 841, 850; schol. Ar., Plut., 290;

schol. Aristid., Or., 3, 235, 3; 3, 236, 6 (Latomie, cave di pietra con fun¬
zione di carcere, visitate già da Senofane; vi furono gettati gli Ateniesi
prigionieri dopo la battaglia delTAssinaro; Dionisio vi avrebbe rin¬
chiuso il poeta Filosseno di Citera; vi sarebbe stato gettato il corpo di
Filisto; furono usate come carcere ancora da Agatocle e poi da Verre,
che vi fece morire anche molti cittadini romani).

Altri monumenti in città:

Paus., 5, 8, 8 (tomba di Ligdami, presso le Latomie); Diod., 13, 35,

2 (tempio di Diocle, distrutto da Dionisio per costruire le mura); Thuc.,
7, 25, 5-6; Diod., 14, 42, 5 (darsene intorno al porto grande); Cic., Verr., 2,

2, 160 (tempio di Serapide); Polyaen., 5, 2, 19; Aelian., VH, 1, 20; Athen.,
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15, 693 e; Eustath., ad Hom., Od., 5, 92 (Asklepieion di S., saccheggiato da
Dionisio; tuttavia Cic., nat. deor., 3, 84 connette erroneamente l'episodio
al tempio di Asclepio ad Epidauro); Cic., Verr., 2, 4, 127 (tempio di
Esculapio, identificabile con il precedente); Cic., Verr., 2, 4, 128; 2, 4, 140

(tempio di Libero = Dioniso); Aelian., VH, 6, 11 (tempio di Hera, con
statua di Gelone); Athen., 12, 554 d-e (fondazione del tempio di Afrodite
Kallìpygos a S.); Bacchyl., 3, 15; Plat., Ep., 8, 356 b; Cic., Verr., 2, 2, 50; 2, 4,

131; Diod., 11, 25, 1; 11, 26, 2; 14, 41, 6; 15, 13, 5; 19, 2, 9; Liv., 24, 23, 1; 26,

30, 9; Sil., 14, 643; 14, 672; Plut., Nie., 28, 6; Suet., Cal, 21; Athen., 5, 206,

e (templi ed edifici sacri, menzionati genericamente); Hermipp. Hist., FHG
3, 52, fr. 73 b ap. vit. Eurip., 2, p. 8-9 Dindorf (Mouseion a S.?); Diod., 8, 11

(Embrontaion, casa costruita con i blocchi destinati al tempio di Atena;
incendiata da un fulmine, fu confiscata dai Geomoroi e dedicata alla dea);

Nep., Dion, 10, 3; Diog. Laert., 3, 30 (tomba di Dione, nel luogo più fre¬

quentato della città); Cic., rep., 5, 64-66; Plut., Marc., 17, 12 (tomba di
Archimede, ritrovata da Cicerone nel 75 a.C., nella zona delle Porte

Agrigentine); Plut., Dio, 45, 5 (Hecatompedon , forse via larga 100 piedi
che recava dall'Epipole a Tyche e Neapolis); Bacchyl., 3, 16; Sil., 14, 644;
Cic., rep., 3, 43; Plut., Dio, 46, 2 (strade e piazze di S.); Cic., rep., 3, 43

(portici); Sil., 14, 647-648 (giardini porticati); Silen., FGrHist 175 F 4 ap.

Athen., 12, 542 a; Eustath., ad Hom., IL, 23, 157; ad Hom., Od., 4, 735 (giar¬
dino detto Mythos, dove Ierone teneva udienza); Cic., Verr., 2, 2, 36; 2, 2,
38; 2, 2, 45; 2, 2, 54; 2, 2, 140; 2, 4, 139; Diod., 14, 41, 6; 15, 13, 5; Liv., 29, 19,

12; Gal., 1, 8 Kùhn = Adhortatio ad artes addiscendas, 5; Iust., 22, 2, 10;

Athen., 5, 206, e (ginnasi, palaestrae e palestriti); Diod., 16, 83, 2 («casa

dei sessanta letti», eretta da Agatocle, imponente e colpita da un fulmi¬
ne perché attirava l'ira divina); Nep., Dion, 9, 1; Plut., Dio, 55, 1; 55, 4; 57,

1; Mor., 119 A; Aelian., VH, 3, 4 (casa di Dione: suo figlio muore caden¬

do dal tetto nel cortile, ed egli stesso vi è ucciso); Nep., Timol, 4, 4; Plut.,
Tim., 36, 6-7; 38, 2; Mor., 542 E; 816 D (casa di Timoleonte, consacrata

alVAgatodaimon, e avente all'interno un sacello di Automatia ); Plat., Ep.,

7, 348 e; 7, 349 d; Liv., 26, 21, 11; Plut., Dio, 53, 5 (case di personaggi
greci); Cic., Verr., 2, 3, 154; 2, 3, 167; 2, 4, 70; Diod., 37, 8, 3 (case di perso¬
naggi romani); Lrv., 24, 21, 8; 25, 25, 8-9; 25, 26, 15; 25, 31, 8; 26, 21, 11; 26,
30, 9; Sil., 14, 645-647; 14, 672; Plut., Dio, 44, 9; 46, 4; Ps. Plut., Mor., 176

C (case e palazzi, in vari quartieri di S., indicate genericamente).

L'evidenza extraurbana;

Thuc., 6, 101, 1-3; 7, 47, 2; Diod., 13, 12, 1; 13, 113, 1; 14, 70, 5; Liv., 25,

26, 7-8; 25, 26, 13; Plut., Nie., 17, 2; 22, 1-2; Tim., 20, 3 (paludi intorno a S.,

tra il porto grande e i piedi delle Epipole); Thuc., 7, 53, 2; Theocr., 16, 84

cum schol. (palude Lisimelia, nell'area suddetta); Phan., FHG 2, 301, fr.
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38 ap. Antig., Mir., 155 [TTupdKcov codd., XupdKwv Bentley, TupdKwv Keller];
Duris, FGrHist 76 F 59 ap. Steph. Byz. s.v. ’AKpdyavreç; Ps. Scymn., 278
282; Vib. Seq., 5, 13; Steph. Byz. s.v. XupdKouaca; Genesius, Reg., 4, p. 117

Lachmann = 109, 1141 Migne; schol. Callim. Aet., 2, fr. 43, 28-30 Pfeiffer
(palude (piuttosto che fiume, o fonte) Syrakò (o Tyraka), da cui derive¬
rebbe il nome della città); Ps. Arist., Mir., 56, 834 b (fonte prodigiosa
sulla strada per S.: se vi si raduna una folla emette molta acqua); Thuc.,
6, 96, 3; 6, 101, 4-6; 7, 42, 6; 7, 78, 3; Theocr., 1, 68 cum schol. ; 7, 151 cum

schol. ; Ov., met., 5, 417; Liv., 24, 36, 2; Sil., 14, 515; Plut., Dio, 27, 3; Tim., 21,

2; Aelian., Vtì, 2, 33; Vib. Seq., 1, 16; An. Rav., 5, 23 (fiume Anapo); Thuc.,

6, 66, 2; 6, 101, 4 (ponte sull'Anapo); Cic., Verr., 2, 4, 107; Diod., 4, 23, 4; 5,

4, 1-2; Ov., mef., 5, 409; Sil., 14, 515; 14, 586; Aelian., VH, 2, 33; Firm., err.,

7, 4; Nonn., 6, 128-129 (fonte Ciane, definita anche lago o palude); Ov.,
fast., 4, 469; Pont., 2, 10, 26; Vib. Seq., 3, 5 (Ciane ed Anapo); Plin., n.h., 3,

89 (fonti nel territorio di S.: Temenitide (da collocare presso Neapolis),
Archidemia, Megea, Ciane e Milichie); Diod., 14, 72, 1 (tempio di Ciane);
Diod., 10, 28, 1-2; 13, 7, 5; 14, 62, 3; 14, 63, 3; 14, 74, 5; Liv., 24, 33, 3; Plut.,

Nie., 14, 6; 16, 7 ; Paus., 10, 28, 6 (tempio di Zeus Olimpio, con immagine
del dio: si veda anche infra); Aelian., VH, 1, 20 (santuario di Zeus spo¬

gliato da Dionisio, = al precedente, ma che Cic., nat. deor., 3, 84 identifica
erroneamente con il santuario in Olimpia); Thuc., 6, 64, 1; 6, 65, 3; 6, 66,
1; 6, 70, 4; 6, 75, 1; 7, 37, 2-3; 7, 42, 6; Diod., 13, 6, 4; 14, 62, 3; 16, 68, 1; 20,

29, 3; Polyaen., 1, 39, 2; 1, 40, 5; 6, 41, 1 (zona dell 'Olympieion; dati di
interesse topografico: vi sbarcano gli Ateniesi, accampandosi in un luo¬

go protetto da muretti, case, alberi, uno stagno e una scarpata; vi eleva¬
no un forte i Siracusani nel 415/ 4 a.C.; vi costruisce una palizzata Iceta);
Thuc., 7, 4, 6; Diod., 13, 7, 5; 14, 63, 3; 14, 72, 3 (Policna, cittadella
delY Olympieion); Diod., 11, 38, 4-5; 14, 63, 3 (tomba di Gelone nella resi¬

denza di campagna della moglie, in località "Nove Torri", nei pressi
del YOlympieion. Il monumento tombale fu distrutto da Imilcone, le torri
invece furono abbattute da Agatocle); Thuc., 6, 66, 2; Philist., FGrHist
556 F 24, ap. Steph. Byz. s.v. Adorna; Diod., 13, 13, 3; 14, 63, 3; 14, 72, 3; 14,

73, 2 (Dasco, baia. Cf. BTCGI s.v. Dasco); Thuc., 7, 4, 4-5; 7, 22, 1; 7, 23, 1;

7, 24, 1; 7, 24, 3; 7, 36, 6; Philist., FGrHist 556 F 24, ap. Steph. Byz. s.v.

ÀdoKojv; Diod., 14, 63, 3; Verg., Aen., 3, 693; Plut., Nie., 20, 3; Ptol., 3, 4, 4;

Serv., Aen., 3, 693; Steph. Byz. s.v. TTXrmjjvpiov (Plemmirio, promontorio
che chiude a sud il porto grande; Nicia vi costruisce tre forti, poi presi
da Gilippo; un'altra fortezza vi è costruita da Imilcone nel 396 a.C.);
Thuc, 7, 23, 4 (isoletta davanti al Plemmirio); Thuc., 6, 66, 3; 6, 70, 4; 7,

80, 5 (via Elorina); Thuc., 6, 97, 1; Liv., 24, 39, 13 (Leonte, approdo a sei o
sette stadi dalle Epipole); Thuc., 6, 99, 1; 7, 2, 4; Lrv., 25, 23, 10; Sil., 14,

259 (Trogilo, insenatura a nord delle Epipole); Thuc., 6, 100, 1 (acque
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dotti sotterranei che servivano S., distrutti dagli Ateniesi); Thuc., 7, 78, 5

(.Acraion Lepas, altura oltre sessanta stadi ad ovest di S., fortificata dai
Siracusani); Theopomp., FGrHist 115 F 189 ap. Steph. Byz. s.v. Mepofoiov
(sobborgo di S. a circa settanta stadi dalla città. Vi è una Artemide
MepócCTcra. Cf. BTCGI s.v. MERUSIO); Thuc., 6, 45; 7, 48, 5 (fortini nella
chora di S.); Cic., off., 3, 58-59 (villa nel territorio di S.); Plut., Dio, 37, 2

(ruapTa, vasta e ricca zona del Siracusano estesa dal mare verso
Tentroterra, di proprietà di Dionisio II); Plut, Nie., 27, 1 (aule di Polizelo)

Monumenti dei Siracusani in Grecia

Paus., 6, 19, 7 (Tesoro dei Siracusani ad Olimpia, detto "dei
Cartaginesi", certo a causa delle spoglie ivi consacrate da Gelone dopo
la vittoria di Imera: vi si trovavano tra Taltro un Giove e tre toraci di

lino offerti da Gelone ed i Siracusani. Cf. anche Cic., nat. deor., 3, 83;

Val. Max., 1, 1, ext., 3); Paus., 10, 11, 5 (Tesoro dei Siracusani a Delfi,
con le spoglie sottratte agli Ateniesi);

Vicende storiche : Strabo, 6, 1, 7 (i Siracusani aiutano i Locresi a

trasferirsi dal capo Zefirio nella loro sede definitiva); Hippys, FGrHist
554 F 4, ap. Athen., 1, 31 b; Arist., fr. 585 Rose3, ap. Poll., 6, 16; Xenagor.,
FGrHist 240 F 18 ap. Chron. Lind., C 31 <ma Pollide e S. sono
integrazioni>; Aelian., VH, 12, 31; Etym. Gen.; Etym. Magn., s.v. BipXivoç

olvoç (Pollide, forse argivo, sarebbe stato re o tiranno di S. in epoca
imprecisata, ma comunque molto arcaica); Thuc., 6, 5, 2; Steph. Byz.
s.v. "AKpa (fondazione siracusana di Acre, 70 anni dopo S.); Steph. byz.

s.v.’ Ewa (fondazione siracusana di Erma, contemporanea a quella di
Acre); Thuc., 6, 5, 1 (i Miletidi, esuli da S. dopo lotte intestine, parteci¬
pano alla fondazione di Imera); Thuc., 6, 5, 2 (fondazione di Casmene
20 anni circa dopo Acre); Diod., 8, 11 (costruzione del tempio di Atena
ed atto sacrilego del Y epistates Agatocle, folgorato insieme alla sua casa.
La sua proprietà è confiscata allo Stato dai Geomoroi, e dedicata al dio);
Thuc., 6, 5, 3; Ps. Scymn., 294; Strabo, 6, 2, 5 (ca 598 a.C.: i Siracusani
fondano Camarina, 135 anni dopo S.); Marm. Par., FGrHist 239, A, 36

(Saffo fugge a S., dove i Gamoroi detenevano il potere); Thuc., 6, 5, 3;

Philist., FGrHist 556 F 5, ap. Dionys. Hal., Pomp. 5, 5; Ps. Scymn., 295
296; schol. Pind., OL, 5, 16; schol. recc. Pino., 01, 5, 19 Th. (ca. 553 a.C.:

defezione di Camarina: nasce una guerra tra Siracusani e Camarinesi
e rispettivi alleati, vinta da S.); FIdt., 7, 154, 2 (Ippocrate assedia S., che
gli resiste. Durante l'assedio spicca per valore Gelone); Suda s.v. ©eôyviç

(elegia di Teognide per i Siracusani salvatisi in un assedio: forse quel¬
lo di Ippocrate?); FIdt., 7, 155, 2; Arist., fr. 586 Rose3, et Tim., FGrHist



SIRACUSA 14

566 F 8, ap. Phot .et Suda s.v. KctXXuojpioi; Dionys. hal., 6, 62, 1; Ps. Plut.,
Proverbia Alexandrinorum , 1, 10; Zenob., 4, 54; Hesych., s.v. KiXXudjpioi;

Etym. Gud., s.v. KaXXiKÙpLoi (demos e Kyllyrioi < killikyrioi, kallikyrioi >
di S. cacciano i Gamoroi ); Arist., Poi, 5, 4, 1303 b; Plut., Mor., 825 C

(stasis tra i kyrioi di S. e mutamento costituzionale: forse connesso alla
cacciata dei Gamoroi, forse molto più antico e risalente alla cacciata dei
Miletidi); Hdt., 7, 154, 3; Thuc., 6, 5, 3; Tim., FGrHist 566 F 18 e F 21, ap.

schol. Pind., Nem., 9, 95 a; Diod., 10, 28, 1-2; Paus., 6, 9, 5; schol. Pind.,
Ol., 5, 19 a-c; schol. Pind., Nem., 9, 95 b (ca. 492 a.C: i Siracusani sono
sconfitti da Ippocrate presso l'Eloro e cedono ai Geloi Camarina in
cambio dei concittadini prigionieri); Hdt., 7, 155, 2 (Gelone,
riconducendo da Casmene a S. i Gamoroi, si impadronisce della città,
perché il demos di S. si consegna a lui); Hdt., 7, 156; Thuc., 6, 4, 2; 6, 5,

3; 6, 94, 1; Philist., FGrHist 556 F 15, ap. schol. Pind., Oh, 5, 19 c; Tim.,
FGrHist 566 F 19 ap. schol. Pind., Ol, 5, 19 a-b; Strabo, 10, 1, 15; Polyaen.,
1, 27, 3 (ca. 483/2 a.C.: «sinecismo» geloniano: Gelone spopola
Camarina, Megara, Eubea e gran parte di Gela trasferendone a S. gli
abitanti; di Megara e Eubea trasferisce solo i ricchi, vendendone il demos
come schiavo); Hdt., 7, 145, 2; 7, 157 - 164; Polyb., 12, 26b, 1-2 (ai messi
dei Greci che chiedono aiuti contro Serse, Gelone promette ingenti
rinforzi solo se messo a capo della spedizione, o, almeno, delle truppe
di terra o di mare. Al rifiuto dei Greci, manda Cadmo di Scite ad os¬

servare l'esito della battaglia. Così fa Cadmo, che restituisce a Gelone
il denaro ricevuto perché lo recasse eventualmente al barbaro vincito¬
re); Pind., Pyth., 1, 79-80; Hdt., 7, 165 - 167; Ephor., FGrHist 70 F 186 ap.

schol. Pind., Pyth., 1, 146 b; Diod., 11, 20, 5 - 24, 1; 37, 1, 3; Polyaen, 1, 27,

2; Schol. Pind. Pyth., 1, 146 a (battaglia contro i Cartaginesi e vittoria di
Imera); Diod., 11, 25, 5 - 26,2 (Gelone torna a S., fa la pace con i
Cartaginesi, a prezzo di un indennizzo, e comanda di costruire due
templi per depositare gli accordi); Diod., 11, 26, 3 (coniazione del
damareteion); Diod., 11, 26, 4-6; Polyaen., 1, 27, 1; Aelian., VH, 6, 11; 13,

37 (Gelone non parte per la guerra con i Persiani e placa l'ira dei sol¬
dati parlando disarmato in assemblea: la folla lo acclama salvatore e

re); Diod., 11, 26, 7 (attività edilizia di Gelone); Diod., 11, 38, 1 (ca. 478

a.C.: pace nella Sicilia dominata da Gelone); Arist., Poi, 5, 12, 1315 b;
Marm. Par., FGrHist 239, A, 55; Diod., 11, 38, 3-5; 11, 38, 7; Paus., 8, 42,

8; Schol. Pind. Pyth., 1, metr. (478 a.C.: Gelone muore; gli succede il
fratello Ierone); Pind., Pyth., 2, 18-20 cum schol. ; Epich., fr. 98 Kaibel ap.

Schol. Pind. Pyth., 1, 99 a (ca. 477 a.C.: Ierone dissuade Anassila di Reggio
dall'assalire Locri); Theophr., fr. 126 Wimmer, ap. Plut., Them., 25, 1;

Aelian., VH, 9, 5 (476 a.C.: ai giochi di Olimpia ira di Temistocle con¬
tro Ierone, reo di non aver partecipato ai pericoli della guerra); Tim.,
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FGrHist 566 F 93 b ap. schol. Pind., Ol, 2, 29 d; Diod., 11, 48, 3-8; schol.
Pind., OL, 2, 29 b-d; 2, 173 d; 173 k (476 a.C.: intervento a fianco di
Sibari contro Crotone; contrasti tra Ierone e Polizelo; guerra tra S. e

Agrigento, con pacificazione propiziata da Simonide; Ierone non pe¬

rora la causa degli Imeresi); Tim., FGrHist 566 F 93 a-b, ap. schol. Pind.,
OL, 2, inscr. et schol. Find., OL, 2, 29 d; Diod., 11, 26, 3; schol. Pind., OL, 2,

29 a-d (consanguineità Dinomenidi - Emmenidi, tramite Damarete mo¬
glie di Gelone e poi, alla sua morte, di Polizelo); schol. Pind., Pyth., 1,

112 (Ierone imparentato anche con Anassila); Diod., 11, 49, 1-2; Strabo,
6, 2, 3; schol. Pind., Hypothesis Olympiorum, p. 7 Drachmann; schol. Pind.,
OL, 1, inscr. a; 1, 35 c; schol. Pind,. Pyth., 1, metr.; 1, inscr. b; schol. Pind.,
Nem., 1 inscr. a; 9, 1 a; Vita Aesch., 9 Murray = p. 332 Page (476/5 a.C.:
Ierone trasferisce forzosamente a Leontini gli abitanti di Naxos e

Catane; sul sito di cjuesLultima fonda Aitne); Pind., Pyth., 1, 72-75 cum
schol.; Tim., FGrHist 566 F 20 ap. Schol. Pind. Pyth., 2, 2; Diod., 11, 51

(474 a.C.: vittoria di Cuma contro gli Etruschi); Strabo, 5, 4, 9 (Ierone
invia uomini a costruire in Pitecussa una fortezza, che viene abbando¬

nata poco dopo); Diod., 11, 53, 4-5 (ca. 472 a.C.: conflitto tra Agrigentini
e Siracusani, che vincono in battaglia. Successiva pace); Stesimbr.,
FGrHist 107 F 3, ap. Plut., Them., 24, 7 (Ierone non concede sua figlia
in sposa a Temistocle); Diod., 11, 66, 1 (467 a.C.: Ierone spinge i figli di
Anassila a diventare signori di Zancle); Diod., 11, 66, 4; Aelian., VH, 6,

13 (467 a.C.: morte di Ierone, che lascia il regno al figlio Trasibulo);
Arist., Poi., 5, 10, 1312 b; 5, 12, 1315 b; Diod., 11, 67, 1 - 68, 7; Plut., Mor.,
403 C (466 a.C.: la tirannide di Trasibulo dura solo 10 mesi: odiato dai
concittadini, è deposto e poi sconfitto; è instaurata la democrazia);
Arist., Poi., 5, 3, 1303 a-b; Diod., 11, 72, 3 - 73; 11, 76, 1-2; POxy, 665 =
FGrHist 577 F 1 (staseis e lotte tra i vecchi cittadini e gli stranieri mer¬
cenari cui Gelone aveva concesso la cittadinanza; vittoria finale dei

primi); Diod., 11, 76, 3 (461 a.C.: i Siracusani, alleati con Ducezio, scon¬
figgono Catania/Aitne, cacciano gli abitanti e se ne spartiscono il ter¬
ritorio); Diod., 11, 86, 4-5 (454 a.C.: fallito tentativo di Tindaride di far¬
si tiranno: è sconfitto e ucciso insieme ai suoi sostenitori); Diod., 11, 86,

5-87 (introduzione del petalismo, e suo abbandono dopo non molto);
Diod., 11, 88, 4-5 (453 a.C.: spedizioni in Etruria di Faillo e Apelle);
Diod., 11, 91 - 92, 4 (lotte di S., alleata di Agrigento, contro Ducezio;
sconfitta di Motyon; vittoria di Nomai; Ducezio, fuggito supplice a S.,
è esiliato a Corinto); Diod., 12, 8, 3-4; Suda s.v. Siiion/LSri? (446 a.C.:
guerra tra S. e Agrigento con i rispettivi alleati, vittoria Siracusana
presso Limerà e pace); Diod., 12, 26, 3 (pace e egemonia di S. in Sicilia
intorno al 442 a.C.); Diod., 12, 29, 2-4 (440 a.C.: spedizione contro i
Siculi e presa di Trinakia); Diod., 12, 30, 1 (439 a.C.: i Siracusani raffor
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zano l'esercito e impongono maggiori tributi ai Siculi assoggettati);
Iust, 4, 3, 4-5; Oros, hist., 2, 14, 7 (spedizione dell'ateniese Lampone, in
aiuto dei Catanesi contro S.); Thuc., 3, 86, 2-3; Diod., 12, 53, 1; Olimpiod,
in Grg., prooem., 3 (427 a.C.: guerra tra S. e Leontini, con i rispettivi
alleati. I nemici di S. si rivolgono ad Atene); Thuc., 3, 88, 4; Diod., 12,
54, 4 (isole Eolie alleate di S.); Thuc., 3, 90, 2; PSI 1283 = FGrHist 577 F

2 (427/6 a.C.: scontri tra Siracusani ed Ateniesi, e rispettivi alleati, e

uccisione di Careade); Thuc., 3, 103, 1-2 (alcuni Siculi defezionano da
S.; Inessa, assalita da Atene ed alleati, resta in mani siracusane); Thuc,
3, 115, 3 (S., padrona già sulla terra, allestisce una flotta per dominare
anche sul mare); Thuc., 4, 1, 1-2 (425 a.C.: conquista di Messene); Thuc.,
4, 24, 1 (Messene base della flotta siracusana); Thuc., 4, 25, 1-6 (piccoli
scontri navali presso Messene tra Siracusani e Ateniesi); Thuc., 4, 25, 7

(Archia vuole consegnare a tradimento Camarina ai Siracusani); Thuc.,
4, 58; Tim., FGrHist 566 F 22 up. Polyb, 12, 25k, 3-7 (424 a.C.: Ermocrate
a Gela persuade i Sicelioti alla pace); Thuc., 4, 65, 1 (S. deve cedere
Morgantina ai Camarinesi in cambio di una somma); Thuc., 5, 4, 3-4;
Xen., Hell., 2, 3, 5; Diod, 12, 54, 7 (trasferimento a S. dei dynatoi di
Leontini ed episodi connessi); Thuc., 5, 4, 5 (422 a.C.: gli Ateniesi invi¬
ano Feace per vedere di organizzare una spedizione contro S. e per
Leontini); Diod, 12, 82, 7 (416 a.C.: Segesta in conflitto con Selinunte si
rivolge anche a S., senza ottenere aiuti); Thuc., 6, 6, 2 (S. alleata di
Selinunte); Thuc., 6, 20, 4 (415 a.C.: molti barbari recano il tributo a S.);

Thuc., 6, 32, 3 (S. viene a sapere della partenza della spedizione ateniese.
Dibattito nell'assemblea); Thuc., 6, 34 - 40 (proposte di Ermocrate, poco
ascoltate dal demos, e discorso del democratico Atenagora); Thuc., 6,

41 (S. si prepara alla guerra); Thuc., 6, 45 (i Siracusani vengono a sape¬

re che le navi ateniesi sono a Reggio, e si organizzano con più cura e

rapidità); Thuc., 6, 50, 3; 6, 51, 2; Diod., 13, 4, 5 (a Catane è presente una
fazione filosiracusana, che si dilegua all'entrata in città dell'esercito
ateniese); Diod., 13, 4, 2 (rassegna delle forze in campo); Thuc., 6, 50, 3
5; Plut., Nie., 14, 5 (10 navi ateniesi giungono al porto grande di S.,

osservano la città, proclamano di voler ristabilire in patria i Leontini e

tornano a Catane); Plut., Nie., 14, 6 (una nave Siracusana è catturata
dagli Ateniesi); Thuc., 6, 52 (Ateniesi costeggiano fino a S. e vedono
che questa non allestiva alcuna flotta, come invece sostenuto dai
Camarinesi; approdano in una località del territorio siracusano, fanno
bottino e si scontrano con la cavalleria di S.); Thuc., 6, 63; Plut., Nie.,
16, 1 (i Siracusani si preparano all'attacco; incoraggiatisi, cavalieri di
S. si recano fino al campo ateniese per provocare i nemici); Thuc., 6, 64
- 66, 2; Cic., Verr., 2, 5, 98; Diod., 13, 6, 2-5; Frontin., strut., 3, 6, 6; Plut.,
Nie., 16, 2-3; Polyaen., 1, 40, 5 (con uno stratagemma gli Ateniesi fanno
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allontanare l'esercito siracusano dalla città, sbarcano indisturbati presso
il porto grande e si accampano nella zona deìYOlympieion. I Siracusani
tornano di corsa in città); Thuc., 6, 66, 3 (i Siracusani non attaccano gli
Ateniesi e si accampano al di là della via Elorina); Thuc., 6, 67, 1-2; 6,

69 - 70, 3; Diod., 13, 6, 5; Plut., Nie., 16, 4-5 (battaglia tra Siracusani e

Ateniesi, con sconfitta e fuga dei Siracusani); Thuc., 6, 70, 4 (i Siracusani
si radunano sulla via Elorina, mandano un presidio a ÌYOlympieion e

tornano in città); Thuc., 6, 71 (tregua e restituzione dei caduti; gli
Ateniesi progettano di assalire S. in primavera); Thuc., 6, 72 - 73; Diod.,
13, 4, 1; 13, 7, 1; Plut., Nie., 16, 6 (assemblea a S.; è accolta la proposta
di Ermocrate di eleggere solo tre strateghi in luogo di quindici, e si
inviano ambasciatori a Corinto e Sparta); Thuc., 6, 74, 1; Plut., Ale., 22,
1 (fazione filosiracusana a Messene: avvertita da Alcibiade, sventa un
tentativo di consegnare la città agli Ateniesi); Thuc., 6, 75, 1 (i Siracusani
fortificano la città); Thuc., 6, 75, 2; Plut., Nie., 16, 8 (i Siracusani sac¬

cheggiano il territorio di Catane e il campo ateniese); Thuc., 6, 75, 3 -

80; 6, 88, 1-2 (ambasciata di S. a Camarina, per rafforzare l'alleanza,
ma i Camarinesi si dichiarano neutrali); Thuc., 6, 88, 3-5 (S. si prepara
alla guerra; perde per ribellione alcuni dei Siculi della pianura, ma
difende quelli che non volevano allearsi con gli Ateniesi); Thuc., 6, 88,
7 (414 a.C.: contatti tra ambasciatori Siracusani e città italiote); Thuc.,
6, 88, 8; 6, 88, 10; 6, 91, 2-5; 6, 93, 2; Diod., 13, 7, 1-2; Plut., Ale., 23, 2;

Polyaen., 1, 40, 6; Iust., 4, 4, 7; Oros., hist., 2, 14, 3 (Corinto e Sparta
accettano di inviare aiuti a S.); Thuc., 6, 94, 2 (scorrerie ateniesi, in cui
è raggiunto ma non preso un forte Siracusano presso Megara, e sono
uccisi alcuni Siracusani); Thuc., 6, 96 (i Siracusani si preparano a sor¬

vegliare le Epipole); Thuc., 6, 97; Diod., 13, 7, 3; Plut., Nie., 17, 1 (gli
Ateniesi partiti da Catane sbarcano di notte al Leonte e occupano di
nascosto le Epipole. I Siracusani accorsi in difesa sono sconfitti e

ricacciati in città); Thuc., 6, 97, 5; 6, 98, 2; 6, 99, 1; Diod., 13, 7, 4; Plut.,
Nie., 17, 2-3 (gli Ateniesi, accampati a Sice, costruiscono una fortezza
sul Labdalo, un muro circolare ed un muro nord-sud (periteichisma)
che blocchi S.); Thuc., 6, 98, 3-4 (i Siracusani già schierati rinunciano
alla battaglia; alcuni cavalieri siracusani sono uccisi dagli Ateniesi);
Thuc., 6, 99, 2-100 (costruzione del primo muro trasversale siracusano,
subito preso e distrutto dagli Ateniesi); Thuc., 6, 101; Diod., 13, 7, 5; 13,

8, 1; Plut., Nie., 18, 1-3 (gli Ateniesi proseguono il loro periteichisma
dalle Epipole al porto grande, inutilmente ostacolati dai Siracusani;
sconfitta siracusana in battaglia; morte di Lamaco); Thuc., 6, 102; Plut.,
Nie., 18, 4-6; Polyaen., 1, 39, 3 (nel proseguire della battaglia i Siracusani
tentano invano di prendere il muro circolare, ma devono ritirarsi, an¬

che a causa uno stratagemma di Nicia); Thuc., 6, 103, 1 (tregua e resti
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tuzione dei morti; gli Ateniesi bloccano i Siracusani con un doppio
muro che dalle Epipole giunge fino al mare); Thuc., 6, 103, 3-4; Andoc.,
3, 30; Plut., Nie., 18, 8; 18, 12; Polyaen., 1, 43, 1 (proposte di pace, pes¬
simismo e forse anche ribellioni tra i Siracusani ormai scoraggiati);
Thuc., 6, 104, 1; Plut., Nie., 18, 9-10; Iust.., 4, 4, 8; Oros., hist., 2, 14, 13 (a

Gilippo giungono gravi e false notizie su S.); Plut., Nie., 18, 11; 21, 5

(conversazioni segrete tra Nicia e i Siracusani contrari alla guerra) ;

Thuc., 7, 1, 1-5; Diod., 13, 7, 6-7; Plut., Nie., 18, 11 (Gilippo sbarca ad
Imera, raccoglie un grande esercito e si dirige a S.); Thuc., 7, 2, 1-2;
Plut., Nie., 19, 1 (Gongilo stratega di Corinto arriva a S. prima di Gilippo
e persuade i Siracusani a continuare la guerra); Thuc., 7, 2, 3-4; Plut.,
Nie., 18, 12; 19, 2 (Gilippo giunge a S. e sale insieme ai Siracusani
sulTEurialo, dove si vede il muro ateniese quasi finito); Thuc., 7, 3;

Plut., Nie., 19, 3-4 (Gilippo non si scontra con gli Ateniesi e si accampa
sul Temenite; poi conquista il forte di Labdalo e cattura una trireme
ateniese); Thuc., 7, 4, 1-6; 7, 5, 1; Plut., Nie., 19, 8 (i Siracusani costrui¬
scono il terzo contromuro: Nicia risponde innalzando il muro ateniese
e costruendo tre forti sul Plemmirio, dove depone i bagagli e ormeg¬
gia le navi; un terzo della cavalleria di S. occupa la cittadella
delYOlympieion, impedendo ai marinai ateniesi di sbarcare con tran¬
quillità); Thuc., 7, 5, 2-3; Plut., Nie., 19, 7 (combattimento tra i due
muri e sconfitta di S.); Thuc., 7, 6, 1-3; Plut., Nie., 19, 8 (Nuovo scontro

e vittoria siracusana); Diod., 13, 8, 2 (Gilippo coi rinforzi da Corinto
assedia le Epipole, sconfigge gli Ateniesi e butta giù il muro costrin¬
gendo gli Ateniesi a trasferirsi: diversa versione dei fatti narrati in
Thuc., 7, 1-6); Thuc., 7, 6, 4 - 7, 4; 7, 12, 4; Diod., 13, 8, 2-3; 13, 8, 5; Plut.,
Nie., 19, 8-9 (arrivano a S. i rinforzi di Corinzi e alleati; termina la co¬

struzione del terzo contromuro; Gilippo cerca senza sosta altri aiuti; i
Siracusani incoraggiatisi allestiscono la flotta e si esercitano); Thuc., 7,

21 (413 a.C.: Gilippo torna a S. con gli aiuti raccolti in Sicilia, e con
Ermocrate persuade i Siracusani della necessità di attaccare per mare);
Thuc., 7, 22 - 24; Diod., 13, 9, 3-6; Plut., Nie., 20, 3; Polyaen., 1, 42, 2

(battaglia navale alTimboccatura del porto grande; i Siracusani per¬
dono, ma riconquistano il Plemmirio); Thuc., 7, 25, 1-4 (spedizione di
S. in Italia: i Siracusani intercettano e distruggono gli aiuti agli Ateniesi,
imbarcano a Locri opliti tespiesi e perdono una nave sulla via del ri¬

torno); Thuc., 7, 25, 5-9 (scaramucce nel porto; i Siracusani mandano
ambasciatori per annunciare la presa del Plemmirio e chiedere altri
aiuti); Thuc., 7, 32 - 33; Diod., 13, 8, 4 (aiuti a S. da quasi tutta la Sicilia,
tranne gli Agrigentini neutrali; parte dei rinforzi in marcia verso S. è

uccisa in un agguato dai Siculi dell'interno; i Siracusani non assalgo¬
no subito gli Ateniesi); Thuc., 7, 36 (i Siracusani attrezzano le navi per
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combattere in spazi ristretti); Thuc., 7, 37 - 39 (due attacchi siracusani
per terra e per mare, senza risultati); Thuc., 7, 39, 2-41; Diod., 13, 10;
Plut., Me., 20, 8; Polyaen., 5, 13, 2; 5, 32, 1 (i Siracusani con uno strata¬

gemma sconfiggono infine gli Ateniesi in battaglia navale); Thuc., 7,

42, 1-2; Diod., 13, 11, 1-2; Plut., Nie., 21, 1-2 (l'arrivo dei rinforzi ateniesi
demoralizza i Siracusani); Thuc., 7, 42, 3-5; Diod., 13, 11, 3; Plut., Nie.,

21, 3-4 (Demostene si propone di attaccare subito); Thuc., 7, 42, 6 (gli
Ateniesi saccheggiano la zona dell'Anapo); Thuc,, 7, 43 - 45; Diod., 13,

11, 3-5; Plut., Nie., 21, 7-11; Schol. Aristid., Or., 3, 167, 18 (Demostene
assale le Epipole: battaglia notturna, iniziale successo ateniese e vitto¬
ria finale dei Siracusani); Thuc., 7, 46, 1; Diod., 13, 11, 6 (i Siracusani
chiedono aiuti ad Agrigento ed al resto della Sicilia); Thuc., 7, 47, 3 -
49; Diod., 13, 12, 1-3; Plut., Me., 22, 1-4; Iust., 4, 5, 3-4; Oros., hist., 2, 14,

19-20 (contrasti tra gli Ateniesi, che infine danno retta a Nicia e resta¬
no a S.); Thuc., 7, 48, 2 (presenza a S. di una fazione filoateniese); Thuc.,
7, 48, 5 (le spese per le truppe e per mantenere gli alleati creano diffi¬
coltà a S.); Thuc., 7, 50; Polyb., 9, 19, 1-4; Diod., 13, 12, 4-6; Plut., Me.,

22, 5; 23, 1; 23, 7; 23, 9 (giungono rinforzi ai Siracusani; gli Ateniesi
preparano la partenza, rimandata però a causa della superstizione di
Nicia); Thuc., 7, 51; Plut., Me., 24, 1 (i Siracusani con una sortita attac¬

cano il campo ateniese); Thuc., 7, 52 - 54; Diod., 13, 13; Plut., Nie., 24, 2
3; Iust., 4, 5, 6-8; Oros., hist., 2, 14, 21 (i Siracusani attaccano per terra e

per mare: perdono sulla terra ma vincono la cruenta battaglia navale;
muore Eurimedonte); Thuc., 7, 58; Diod., 13, 12, 4 (catalogo degli alleati
di S.); Thuc., 7, 56; 7, 59, 2-3; Diod., 13, 14, 1-2; Plut., Me., 24, 4 (i
Siracusani chiudono con barche e zattere il Porto Grande); Thuc., 7,

65, 1-2; Diod., 13, 14, 4 (i Siracusani si preparano alla battaglia decisi¬
va); Thuc., 7, 69, 4 - 72, 1; Cic., Verr., 2, 5, 98; Diod., 13, 15, 3 - 17, 5; Plut.,
Me., 25 (battaglia e vittoria navale di S.); Thuc., 7, 72, 2 - 75; Diod., 13,

18 - 19, 1; Frontin., strat., 2,9,7; Plut., Me., 26; Polyaen., 1, 43, 2 (ritira¬

ta ateniese per via di terra; la partenza è rimandata di un giorno gra¬

zie ad uno stratagemma di Ermocrate, che riesce così a bloccare passi,
strade e guadi; i Siracusani tirano in secco le triremi ateniesi abbando¬
nate); Thuc., 7, 77, 6 (discorso di Nicia: i Siculi sono nostri amici per¬
ché hanno terrore dei Siracusani); Thuc., 7, 78, 3; 7, 78, 5 - 79; Diod., 13,

19, 2 (blocchi e continui attacchi siracusani ostacolano la ritirata
ateniese); Thuc., 7, 80; Diod., 13, 19, 2 (gli Ateniesi cambiano nottetem¬
po direzione e si recano verso sud, forzano un blocco siracusano sul
Cacipari e procedono verso TErineo); Thuc., 7, 81 - 82; Plut., Me., 27,

1-2 (i Siracusani raggiungono e circondano le truppe di Demostene,
che si arrendono); Thuc., 7, 82, 3 -83; Plut., Me., 27, 3-4; Polyaen., 1, 39,

4 (le truppe di Nicia pongono condizioni per la resa, sono bersagliate
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dai Siracusani e tentano di fuggire nottetempo, riuscendovi solo in
trecento); Thuc., 7, 84; Diod., 13, 19, 2; Plut., Nie., 27, 5; Paus., 7, 16, 5

(disfatta ateniese presso l'Assinaro); Thuc., 7, 85; Diod., 13, 19, 2-3; Plut.,
Nie., 27, 5; 27, 7; 29, 1 (resa di Nicia e dei restanti Ateniesi; molti prigio¬
nieri vengono rubati dai soldati, molti fuggiaschi da privati); Thuc., 7,

86 - 87, 4; Philist., FGrHist 556 F 53, ap. Paus., 1, 29, 12; F 55, ap. Plut.,
Nie., 28, 5; Tim., FGrHist F 566 F 101 ap. Plut., Nie., 28, 5; Diod., 13, 19,
4 - 33, 1; Plut., Nie., 27, 8 - 28, 3; 28, 5; 29, 2-4; Lucian., Hist. Cotiser., 38;

Iust., 4, 5, 10-11; Oros., hist., 2, 14, 22; Lib., Deci, 18, 34 (ritorno dei
Siracusani in città; triste sorte dei prigionieri gettati nelle latomie; morte
di Nicia e Demostene); Arist., Poi, 5, 4, 1304 a; Diod., 13, 33, 2; 13, 34, 6

- 35, 1 (ca 412 a.C.: Diocle persuade i Siracusani ad un mutamento
costituzionale in senso democratico); Thuc., 8, 26, 1; 8, 28, 2; 8, 35, 1; 8,
61, 2; 8, 104, 3; 8, 105, 3; 8, 106, 3; Xen., Hell. , 1, 1, 18; 1, 1, 26; Diod., 13,

34, 4; 13, 39, 4; 13, 40, 5; 13, 45, 7; 13, 63, 1 (aiuti siracusani, comandati
da Ermocrate, ai Lacedemoni, presenza siracusana nella flotta spartana
e partecipazione a battaglie navali (tra cui quella sulTEllesponto) tra il
412 e il 410 a.C.); Thuc., 8, 29, 2; 8, 45, 3; 8, 78; 8, 84, 2-4; 8, 85, 2-4; Xen.,
Hell, 1, 1, 31 (Ermocrate e i marinai siracusani guidano la ribellione al
satrapo Tissaferne); Thuc., 8, 85, 3; Xen., Hell, 1, 1, 27-31; Diod., 13, 63,

1 (esilio di Ermocrate); Diod., 13, 43, 6-7 (410 a.C.: Annibaie rimette a

S. l'arbitrato sulla questione Selinunte-Segesta. I Siracusani decidono
di restare alleati di Selinunte e in pace con Cartagine); Diod., 13, 44, 4
5 (aiuti di S. ai Selinuntini sconfitti); Diod., 13, 54, 3; 13, 54, 5; 13, 55, 3;

13, 56, 1-2 (409 a.C.: dopo lo sbarco cartaginese S. cessa la guerra in
atto con le città calcidesi e si prepara a fornire nuovi aiuti a Selinunte);
Xen., Hell, 1, 2, 8-10; 1, 2, 12-14 (truppe di S. in difesa di Efeso; 4 navi
con gli equipaggi sono catturate dagli Ateniesi); Diod., 13, 59, 1-2 (dopo
la presa di Selinunte giungono ad Agrigento 3000 soldati di S., che
inviano ambasciatori ad Annibaie chiedendogli invano di liberare die¬
tro riscatto i prigionieri e lasciare i templi); Diod., 13, 59, 9; 13, 61 (aiuti
di S. ad Imera. Diocle fa evacuare metà degli abitanti, rispedisce le
triremi a S. e fa ritorno anche lui, con molti Imeresi); Diod., 13, 63; 13,

75, 2-9 (ritorno in Sicilia di Ermocrate; esilio di Diocle; Ermocrate ten¬

ta di farsi tiranno di S. ma è ucciso); Diod., 13, 79, 8 (407 a.C.: i Siracusani
mandano ambasciatori a Cartagine per chiedere una tregua); Diod.,
13, 80, 6 (406 a.C.: vittoria navale siracusana al largo di Erice); Diod.,
13, 81, 2; 13, 86, 4-5 (S. raccoglie alleati e reca aiuto ad Agrigento);
Diod., 13, 87, 1-2; Polyaen, 5, 7, 1 (vittoria di S. sui Cartaginesi presso
rimerà); Diod., 13, 87, 3; 13, 88, 1 (Dafneo tenta di assediare la posta¬
zione cartaginese ad Agrigento ed intercettarne le provviste); Diod.,
13, 88, 3-5 (il grano inviato via mare dai Siracusani ad Agrigento è
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intercettato dai Cartaginesi); Diod., 13, 89, 4; 13, 91, 1-2 (S. organizza a

Leontini un campo profughi per gli esuli agrigentini e sicelioti. Alcuni
di loro si stabiliscono a S.); Xen., Hell., 2, 2, 24; Plat., Ep., 8, 353 a-b; 8,
354 d-e; Arist., Poi, 3, 15, 1286 b; 5, 5, 1305 a; 5, 6, 1306 a; Tim., FGrHist

566 F 105 ap. Plut., Mor., 717 C; Marni. Par., FGrHist 239, A, 62; Diod.,
13, 91, 3 - 96; Dionys. Hal, 7, 1, 5; Pomp. Trog., hist., prol. 19; Plut., Dio,
3, 1; Ps. Plut., Mor., 175 D; 176 D; Polyaen., 5, 2, 2; Tzetz., On7., 6, 227

232 (irresistibile ascesa al potere di Dionisio, sino alla tirannide); Diod.,
13, 109 - 110 (405 a.C.: spedizione di Dionisio a Gela e sua sconfitta);
Xen., Hell., 2, 3, 5; Diod., 13, 111 (Dionisio fa evacuare Gela e Camarina);
Diod.., 13, 112 - 113, 3; Plut., Dio, 3, 2 (fallito tentativo di rivolta dei
cavalieri siracusani contro Dionisio); Xen., Hell., 2, 3, 5; Diod., 13, 113, 3

(i cavalieri, cacciati dalla città, si rifugiano a Etna); Diod., 13, 113, 4 (il
grosso dell'esercito torna a S. I Geloi e i Camarinesi, ostili a Dionisio,
vanno a Leontini); Xen., Hell., 2, 3, 5 (i Leontini abbandonano Dionigi
e rientrano nella loro città); Diod., 13, 114, (pace di Imilcone); Diod., 14,

7, 1-5 (404 a.C.: Dionisio fortifica Ortigia, distribuisce case e terre al
popolo - compresi gli schiavi liberati - e privilegia i suoi amici); Isoc.,
6, 44-45; Diod., 14, 7, 5 - 9, 8; 20, 78; Ps. Plut., Mor., 175 D; 783 D; Aelian.,

VH, 4, 8 (mentre Dionisio assedia Erbesso, è costretto da una ribellio¬
ne a tornare in città; assediato in Ortigia, assolda 1200 Campani e altri
300 mercenari e sconfigge i suoi nemici, molti dei quali vanno esuli a

Etna); Diod., 14, 10, 2-3 (missione dello spartano Aristo a S.); Diod., 14,
10, 4 (Dionisio disarma i Siracusani e rafforza militarmente la tiranni¬
de); Diod., 14, 14 - 15; Polyaen, 5, 2, 5 (403 a.C.: spedizione di Dionisio
contro Siculi dell'interno e città calcidesi; presa di Etna; ingerenza ne¬

gli affari di Erma; assedio di Erbita e pace; Catane e Naxos sono prese
a tradimento e spopolate; i Leontini sono costretti a trasferirsi a S.);
Diod., 14, 18 (402 a.C.: Dionisio fortifica le Epipole); Xen., Anab., 1, 2, 9;

Xen., Anab., 1, 10, 14 (401 a.C.: partecipazione siracusana alla spedi¬
zione di Ciro il Giovane ed alla battaglia di Cunassa); Diod., 14, 37, 5

(399 a.C.: Dionisio fonda Adrano); Strabo, 5, 4, 2 (Siracusani che fug¬
givano Dionisio fondano Ancona); Diod., 14, 40 (fallito tentativo di
attacco di Messeni, Reggini ed esuli siracusani contro Dionisio); Diod.,
14, 41-43, 4; 14, 44, 1-2 (Dionisio si prepara alla guerra contro i
Cartaginesi); Diod., 14, 44, 3-5; 14, 107, 3-5 (Dionisio ottiene il favore
dei Messeni; i Reggini invece rifiutano di concedergli una fanciulla in
sposa); Arist., Poi, 5, 7, 1307 a; Diod., 14, 44, 6-8; Plut., Dio, 3, 3-6;
Aelian., VH, 13, 10; Olimp., in Grg., 41, 7 (398 a.C.: Dionisio sposa Doride
di Locri ed Aristomache); Diod., 14, 45, 2 - 46, 1 (i Siracusani provoca¬
no la guerra con i Cartaginesi); Diod., 14, 46, 5; 14, 47, 1-2 (397 a.C.:
Dionisio intima ai Cartaginesi di liberare le città greche loro asservite);
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Diod., 14, 47, 4-48 (397/6 a.C.: spedizione di Dionisio nell'eparchia
cartaginese: vasti saccheggi e assedio di Mozia, Segesta e Entella); Diod.,
14, 49, 1-2 (i Cartaginesi a sorpresa entrano in S. e distruggono le navi
rimaste nel porto); Diod., 14, 49, 3 (Dionisio continua l'assedio di
Mozia); Diod., 14, 50; Polyaen., 5, 2, 6 (scontro tra Dionisio e Imilcone e

vittoria siracusana); Diod., 14, 51 - 53, 5 (Dionisio espugna Mozia, la¬

scia Leptine nell'eparchia cartaginese e torna a S.); Diod., 14, 54, 2-3
(396/5 a.C.: Dionisio toma nell'epicrazia punica; Alicie si allea con
lui; Segesta attacca a sorpresa gli assedianti); Diod., 14, 54, 4 (Leptine
controlla Mozia; Dionisio saccheggia l'epicrazia); Diod., 14, 55, 2-3
(Leptine intercetta e distrugge parte delle navi cartaginesi che stava¬
no sbarcando in Sicilia); Frontin, strat., 2, 5, 11; Polyaen., 5, 8, 1 (Leptine
tende un'imboscata ai Cartaginesi sbarcati in territorio soggetto a S.);
Diod., 14, 55, 4-7 (Dionisio perde Mozia, subisce varie defezioni e tor¬

na a S.); Diod., 14, 57, 6 (Imilcone presa Messene si prepara a marciare
contro S.); Diod., 14, 58, 1-2 (ribellioni sicule; Dionisio si prepara alla
guerra e si accampa sul Tauro); Diod., 14, 59, 5-60 (battaglia navale
presso Catane e vittoria cartaginese); Diod., 14, 61 (Dionisio toma a S.

contro il parere dei Sicelioti, che lo abbandonano. I Campani di Etna
restano controvoglia con lui); Diod., 14, 62, 1 (Dionisio manda Polisseno
a cercare aiuti tra tutti i Greci); Diod., 14, 62, 2 - 63, 3 (Imilcone entra
nel porto grande, si accampa presso V Olympieion, compie distruzioni
e scorrerie e costruisce tre fortezze); Diod., 14, 63, 4; Frontin., strat., 1,

4, 12; Polyaen., 2, 11, 1 (Polisseno arriva con gli aiuti spartani); Diod.,
14, 64 - 70, 3 (vittoria navale siracusana in assenza di Dionisio; accuse

dei Siracusani a quest'ultimo, che non sfociano in rivolta); Diod., 14,

70, 4-71; Iust., 19, 2, 7 (epidemia tra i Cartaginesi, accampati in zona
paludosa, dove già prima erano stati gli Ateniesi); Diod., 14, 72 - 75;

Pomp. Trog., hist., prol. 19 (Dionisio sconfigge i Cartaginesi per terra e

per mare); Diod., 14, 78, 1-3; Polyaen., 5, 2, 1 (Dionisio arresta il capo
dei mercenari, e concede loro di stabilirsi a Leontini. Arruola poi altri
mercenari, schiavi liberati); Diod., 14, 78, 5-6 (Dionisio ripopola Mes¬

sene e fonda Tindari); Diod., 14, 78, 7 (fruttuose spedizioni di Dionisio
nel territorio dei Siculi: prende molte città, con altre stipula trattati);
Diod., 14, 87, 1-3 (394 a.C.: Dionisio e i Messeni sconfiggono Reggini
ed esuli da S., e prendono Mile); Diod., 14, 87, 4-88 (Dionisio tenta di
prendere Tauromenio, ma è respinto, e perde l'alleanza di Acragantini
e Messeni); Lys., 19, 20 (393 a.C.: Dionisio è convinto da Atene a non
inviare triremi a Sparta); Diod., 14, 90, 3-7 (393/2 a.C.: Dionisio scon¬
figge Magone e marcia contro Reggio, senza riuscire a prenderla); Diod.,
14, 91, 1 (alleanza italiota contro Dionisio); Diod., 14, 95 - 96, 4 (392/1
a.C.: nuovo scontro tra Dionisio, alleato con Agiri, e i Cartaginesi; pace;
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Dionisio insedia suoi mercenari a Tauromenio); Diodv 14, 100 (390/89
a.C.; Dionisio attacca Reggio ed alleati, senza esito; si allea con i Lucani);
Diod., 14, 102, 2-3 (Leptine riconcilia Italioti e Lucani; Dionisio lo de¬

stituisce e nomina capo della flotta Tearide); Polyb., 1, 6, 2; Diod., 14,

103 - 106, 3 (spedizione contro gli Italioti e vittoria delTElleporo; Reggio
tratta la resa); Diod., 14, 106, 3; 14, 107, 2; Dionys. Hal., 20, 7, 3; Strabo,
6, 1, 10 (gli abitanti di Caulonia, Ipponio e Scillezio sono trasferiti a S.;

il territorio è dato ai Locresi); Liv., 24, 3, 8; Dionys. Hal., 20, 7, 3; Iust.,
20, 5, 1-2 (Dionisio conquista Crotone, e secondo Giustino anche Locri);
Cic., nat. deor., 3, 83; Val. Max., 1, 1, ext. 3 (Dionisio spoglia il tempio di
Proserpina a Locri); Aelian., VH, 12, 61 (Dionisio naviga contro Turi);
Plat., Ep., 7, 324 a; 7, 326 b - 327 b; Diod., 15, 7, 1; Nep., Dion, 2, 2-3;
Plut., Dio, 4, 3 - 5, 7; Diog. laert., 3, 18-21; Olimp., in Ale., 2; in Grg., 41,
7-8 (388 a.C.: primo soggiorno di Platone a S.); Xen., Hell., 5, 1, 26; 5, 1,

28 (387 a.C.: Dionisio fornisce 20 navi ad Antalcida); Polyb., 1, 6, 2;

Diod., 14, 108; 14, 111 - 112; Dionys. Hal., 20, 7, 2 - 3; Strabo, 6, 1, 6;

Frontin., strat., 3, 4, 3; Philostr., VA, 7, 2 (Dionisio conquista Reggio);
Frontin., strat., 3, 4, 4; Polyaen., 5, 2, 10 (Dionisio conquista Imera);
Iust., 20, 5, 4-6 (386 a.C.: alleanza tra Dionisio e i Galli); Diod., 15, 7, 3
4; Plut., Dio, 11, 5-6 (esilio di Filisto e Leptine); Diod., 15, 13, 1-4; 15, 14,

2; Ps. Scymn., 405; Etym. Magn., s.v.’ ’ASpiaç; Schol. Eycophr., 631 (politica
adriatica di Dionisio, mediante fondazioni di città e alleanze); Diod.,
15, 13, 5 (attività edilizia di Dionisio a S.); Ps. Arist., Oec., 2, 2, 1349 b -

1350 a; Diod., 5, 13, 3; 15, 14, 3-4; Strabo, 5, 2, 8; Ptol., 3, 2, 5; Polyaen.,

5, 2, 21; Aelian., VH, 1, 20 (384 a.C.: spedizione di Dionisio nel Tirre¬
no); Lys., 33; Dionys. Hal., Lys., 29; Diod., 14, 109, 1-6; Plut., Mor., 836
D (Dionisio alle Olimpiadi è attaccato da Lisia e ridicolizzato); Diod.,
15, 15 - 17; Polyaen., 5, 10, 5; 6, 16, 1; Aelian., VH, 13, 45 (382-374 a.C.:

nuova guerra con i Cartaginesi; battaglia di Kabala e morte di Magone;
battaglia del Kronion e morte di Leptine; pace e frontiera sull'Alico);
Xen., Hell., 6, 2, 4; 6, 2, 33; 6, 2, 35; Ephor., FGrHist 70 F 211 ap. Schol.

Aristid. Or., 1, 177, 20; Diod., 15, 47, 7; Aristid., Or., 1, 313 (ca 373 a.C.:

Dionisio invia in soccorso degli Spartani 10 triremi, che vengono cat¬

turate da Ificrate); Xen., Hell., 7, 1, 20-22; Diod., 15, 70, 1 (369/8 a.C.:
Dionisio invia aiuti ai Lacedemoni); Diod., 15, 73, 1-4; Polyaen., 5, 9, 1

(368 a.C.: nuova spedizione nell'epicrazia cartaginese e tregua); Xen.,
Hell., 7, 1, 28-29 (368/7 a.C.: nuovi rinforzi inviati da Dionisio nel
Peloponneso); Plut., Pel., 31, 6 (gli Spartani inviano aiuti militari a

Dionisio); Philist., FGrHist 556 F 40 b, ap. Plut., Pel., 34, 1; Tim., FGrHist
566 F 109 ap. Plut., Dio, 6, 3; Tim., FGrHist 566 F 110 = Ephor., FGrHist
70 F 218, ap. Polyb., 12, 4 a, 3; Tim., FGrHist 566 F 112 ap. Athen., 5, 206
e; Marm. Par., FGrHist 239, A, 74; Cic., nat. deor., 3, 84; Diod., 15, 73, 5 -
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74; Nep., Dion , 2, 4-5; reg., 2, 3; Plin., n.h., 7, 180; Plut., Pel., 34, 1; Iust.,
20, 5, 14 - 21, 1, 2; Olimp., in Grg., 41, 8 (367 a.C.: morte di Dionisio: gli
succede il figlio Dionisio II); Strabo, 6, 1, 6 (Dionisio II restaura Reggio);
Plat., Ep., 7, 338 c-d (legami di xenia e philia tra Dionisio II e Archita di
Taranto); Plat., Ep., 3, 316 c; 7, 327 c - 329 b; Nep., Dion, 3, 1; Plut., D/o,

11, 1-3; 13; Olimp., in Ale., 2; in Grg., 41, 8 (366 a.C.: secondo viaggio di
Platone a S.); Nep., Dion, 3, 2; Diod., 15, 7, 4; Plut., Dio, 11, 4 - 12, 1

(rientro di Filisto a S.); Xen., He//., 7, 4, 12; Plut., Dio, 17, 8 (365 a.C.:

Dionisio II alleato di Sparta nella guerra contro i Tebani); Iust., 21, 1, 4
5 (provvedimenti demagogici di Dionisio II, ad inizio regno); Plat.,
Ep., 3, 316 d; 7, 329 b-c; 7, 333 a; Tim., FGrHist 566 F 113 ap. Plut., Dio,
14, 4-7; Nep., Dion, 4, 1-2; Diod., 16, 6, 1-4; Plut., Dio, 12; 14 - 15; Stob.,

3, 40, 9; Suda s.v. Atwv (Dionisio II esilia Dione); Plat., Ep., 3, 316 e - 317

a; 7, 329 d - 330 b; Plut., Dio, 16 (fine del secondo soggiorno di Platone
a S.); Plat., Ep., 3, 317 a - 318 c; 7, 330 c; 7, 337 e - 341 b; 7, 345 c - 350 b;
Plut., Dio, 18 - 20; Diog. Laert., 3, 21-23; 8, 79; Olimp., in Ale., 2 (361-360

a.C.: terzo viaggio di Platone a S.); Diod., 16, 5, 2 (359/8 a.C.: pace con
i Cartaginesi); Diod., 16, 5, 2; Iust., 23, 1, 11-12 (guerra tra Dionisio II e

i Lucani); Diod., 16, 5, 3 (Dionisio II fonda due città in Apulia); Polyaen.,
5, 2, 4 (Dionisio II lascia la rocca ad Andron cui Ermocrate [= Timocrate
scil .] chiede di impadronirsene. Dionisio II torna dopo pochi giorni, fa
uccidere Andron e imprigiona Timocrate; poi lo libera e lo manda in
Peloponneso); Nep., Dion, 4, 3; 5, 1-2; Diod., 16, 6, 5; Plut., Nie., 23, 6;

Dio, 22 - 23 (358/7 a.C.: Dione prepara una spedizione per tornare e

liberare S.); Nep., Dion, 5, 3; Diod., 16, 9; Plut., Dio, 25; 26, 2-4 (357/6
a.C.: Dione sbarca a Minoa, raccoglie alleati e avanza verso S.); Plat.,
Leg., 1, 638 b (356 a.C.?: i Siracusani sconfiggono i Locresi); Nep., Dion,
5, 4; Plut., Dio, 26, 1; 26, 5 - 27, 1 (Dionisio II, assente da S. perché in
Italia, viene a sapere in ritardo dell'attacco); Plut., Dio, 27, 1-5
(Camarinesi e Siracusani del contado si uniscono a Dione; Leontini e

Campani che presidiavano le Epipole fuggono dalla città; Dione giun¬
ge presso S.); Diod., 16, 10, 1; Plut., Dio, 28, 1-2 (I Siracusani in città
vanno incontro a Dione e mettono in fuga Timocrate); Diod., 16, 10, 2
5; Plut., Dio, 28, 3 - 29, 5 (Dione entra trionfalmente in città); Plut., Dio,
29, 6 (Dione circonda la cittadella con un muro); Diod., 16, 11, 3 - 12;

Plut., Dio, 29, 7 - 30; Iust., 21, 2, 6-8; Polyaen., 5, 2, 7 (ritorno di Dionisio
II, che finge di voler trattare e tenta una sortita, respinta); Diod., 16, 13,

1-3 (colloqui senza esito tra Dione e Dionisio II, che è ancora padrone
del mare); Plut., Dio, 31, 2-6; Polyaen., 5, 2, 8 (Dionisio II scredita Dione
con una falsa lettera); Diod., 16, 16, 1-2 (Filisto arriva a S. con gli aiuti
per Dionisio II, occupa in parte Leontini ma ne è scacciato; giunge
Eraclide con gli aiuti per Dione); Diod., 16, 17, 3; Plut., Dio, 32 - 33
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(primi dissidi tra Dione e Eraclide, che lo scavalca in popolarità); Plut.,
Dio, 34 - 35, 1 (fallito tentativo di un certo Soside di accusare Dione);
Diod., 16, 17, 3; Plut., Dio, 35, 2 (contrasti tra Siracusani e mercenari di
Dione); Ephor., FGrHist 70 F 219, ap. Plut., Dio, 35, 4; Timonides, FGrHist
561 F 2 ap. Plut., Dio, 35, 4-5; Diod., 16, 16, 3-4; Plut., Dio, 35, 3-7 (vitto¬
ria navale di Dione e morte di Filisto); Diod., 16, 17, 1-2; Strabo, 6, 1, 8;

Plut., Dio, 37, 1-4; Aelian., NA, 10, 34 (Dionisio II fugge a Locri, la¬

sciando un presidio sull'acropoli); Plut., Dio, 37, 5-6 (Eraclide ed
Ippone, oppositori di Dione, chiedono e ottengono la ripartizione del¬

le terre); Plut., Dio, 38, 4-5 (i Siracusani eleggono 25 generali e cercano
invano di corrompere i mercenari di Dione); Theopomp., FGrHist 115 F

194 ap. Steph. Byz. s.v. Aüfiri (allusione ai contrasti tra Siracusani e mer¬
cenari); Diod., 16, 17, 4-5; Plut., Dio, 38, 6-40 (scontri tra Siracusani da
una parte e Dione e mercenari dall'altra; Dione si ritira a Leontini);
Diod., 16, 18 - 19; Plut., Dio, 41 (Nipsio sbarca in Ortigia con gli aiuti ai
mercenari di Dionisio II; i Siracusani li sconfiggono in battaglia nava¬
le, ma sono poi colti di sorpresa da una sortita); Diod., 16, 20; Plut.,
Dio, 42 - 46 (i Siracusani chiedono aiuto a Dione che sconfigge i merce¬
nari, i cui superstiti si rinchiudono nell'acropoli, e viene celebrato come
salvatore della patria); Plut., Dio, 47 - 48 (provvedimenti (tra cui l'abro¬
gazione dei decreti di ripartizione di terre e case) di Dione, che è eletto
stratego autocratore; ammiraglio resta Eraclide, che riprende a trama¬
re contro Dione fino a cercare accordi segreti con Dionisio II); Plut.,
Dio, 49, 1-2 (nell'Agrigentino l'esercito di Dione è sconfitto da Farace,
alleato di Dionisio II); Plut., Dio, 49, 3-5 (Eraclide con la flotta tenta
invano di tagliare fuori Dione da S.); Plut., Dio, 49, 5-7 (arriva, inviato
da Sparta, Gesilo, che riconcilia Dione ed Eraclide); Plut., Dio, 50
(Apollocrate abbandona a Dione la rocca in cambio di un salvacon¬
dotto per sé, madre e sorelle); Nep., Dion, 6, 3-5; Plut., Dio, 53 (assassi¬
nio di Eraclide); Plat., Ep., 7, 333 b-c; Nep., Dion, 7 (Dione perde il so¬

stegno dell'aristocrazia, poi dei soldati, infine del popolo); Plat., Ep.,

7, 334 a; 7, 335 c; 7, 335 e; Arist., Rhet., 1, 12, 1373 a; POxy, 12, 1 =
FGrHist 255, 1; Nep., Dion, 8 - 10; Diod., 16, 31, 7; Plut., Nie., 14, 7; Dio,
54 - 58, 7; Tim., 1, 1-2; Mon, 553 D; Athen., 11, 508 e-f; Suda s.v. KaWm-no?

(354/3 a.C: Dione è ucciso per ordine di Callippo, che gli succede
governando per 13 mesi, finché perde S. e viene ucciso anche lui, a

Reggio); Plut., Dio, 59, 8-9; Tim., 33, 4 (Iceta tradisce e uccide moglie
sorella e figlio di Dione); Diod., 16, 36, 5; Polyaen., 5, 4, 1 (353/2 a.C.:
Ipparino, figlio di Dionisio, sconfigge e scaccia Callippo, e resta al
potere per due anni); Plat., Ep., 8, 352 c-e; 8, 353 c-354 a (scontri intesti¬
ni in S. al tempo di Ipparino tra popolari e sostenitori della tirannide);
Diod., 16, 45, 9 (351/0 a.C.: i Siracusani Leptine e Callippo espugnano
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Reggio, presidiata da Dionisio II, di cui scacciano la guarnigione);
Theopomp., FGrHist 115 F 186 ap. Athen., 10, 436 a; F 188 ap. Athen..,
10, 435 e-f; F 187 ap. Athen., 10, 436 a-b (Ipparino è assassinato: Niseo
diviene tiranno di S.); Plut., Tim., 1, 4-6; Iust., 21, 3, 9-10 (346 a.C:
Dionisio II torna a S., caccia Niseo e ridiviene tiranno; Iceta, tiranno di

Leontini, diviene il capo della resistenza a Dionisio); Nep., Tim., 2; Diod.,
16, 65 - 67, 1; Plut., Tim., 2-3 ; 7, 3-7 (345/4 a.C.: i Siracusani, in piena
guerra civile e minacciati dai Cartaginesi, alleati di Iceta, chiedono
aiuto a Corinto, che nel 344 invia Timoleonte); Diod., 16, 68, 1-3; Plut.,
Tim., 9, 3; Iust., 21, 5, 1 (Iceta assedia e vince Dionisio II e occupa S.

tranne Ortigia); Ps. Arist., Rh. Al, 8, 1429 b = Anaximenes Lampsac., 8,

8; Nep., Tim., 2, 2-3; 3, 3; Diod., 16, 68, 8-11; 16, 69, 3-6; 16, 70, 1-4; Plut.,
Tim., 11, 4-5; 13, 3 - 15; 16, 5 - 19, 5; 20, 1-2; 20, 10 - 22, 3; Iust., 21, 5, 2;

Aelian., VH, 4, 8; Ampel., 32, 6; POxy, 12, 4 = FGrHist 255, 4 (Timoleonte
fa base a Tauromenio, sconfigge Iceta presso Adrano, trova altri alleati
in Sicilia e riceve Ortigia da Dionisio II, che va in esilio a Corinto;
ottenuti rinforzi da Corinto e ritiratisi Iceta e i Cartaginesi, Timoleonte
conquista S. e distrugge l'acropoli e il palazzo del tiranno); Nep., Tim.,
3, 2; Diod., 16, 70, 5-6 (343 a.C.: legislazione e attività riformatrice di
Timoleonte); Nep., Tim., 3, 1-2; Plut., Tim., 22, 4-23 (Timoleonte pro¬
muove l'arrivo di nuovi coloni greci in Sicilia); Diod., 16, 72, 2-5; Plut.,
Tim., 24, 1-2 (342 a.C.: Timoleonte attacca Iceta, che reagisce, e depone
Leptine); Diod., 16, 73, 1-2; Plut., Tim., 24, 3-4 (Timoleonte saccheggia
l'epicrazia cartaginese. Prende Entella, e quasi tutte le città di Sicilia si
alleano con lui); Nep., Tim., 2, 4; Diod., 16, 77, 5 - 80; Plut., Tim., 25 - 29

(339 a.C.: Timoleonte si accorda con Iceta, affronta i Cartaginesi e li
sconfigge presso il Crimiso); Diod., 16, 81, 2-4 (i Cartaginesi terroriz¬
zati cercano a tutti i costi la pace con S.); Diod., 16, 82, 1; Plut., Tim., 30,

1-3 (Timoleonte tornato a S. scaccia i mercenari che gli si erano ribellati);
Diod., 16, 82, 3 (Timoleonte condanna a morte un pirata etrusco); Diod.,
16, 82, 3; Plut., Tim., 34, 2 (pace con i Cartaginesi e frontiera sull'Alico);
Nep., Tim., 2, 4; Diod., 16, 82, 4; Plut., Dio, 58, 10; Tim., 30, 4 - 34, 1; 34, 3
7; Polyaen., 5, 12, 2 (una coalizione antitimoleontea di tiranni e città

campane è sconfitta dopo vari scontri; Iceta e famiglia, Mamerco e

Ippone sono messi a morte); Diod., 16, 82, 5-7; Plut., Tim., 35
(Timoleonte promuove l'arrivo di nuovi coloni in Sicilia, trasferisce i
Leontini a S. e riforma la legislazione siracusana); Athanis, FGrHist
562 F 3 ap. Plut., Tim., 37, 10; Nep., Tim., 3, 4-6; Plut., Tim., 36, 7-38
(337/6 a.C.: Timoleonte resta a S. da privato cittadino, onorato da tut¬
ti); Diod., 16, 90, 1; Nep., Tim., 5, 4; Plut., Tim., 39 (334 a.C.: morte ed
esequie di Timoleonte); Polyb., 12, 15, 5-8; 15, 35, 2-5; Diod., 19, 1, 6-7;
19, 2, 1 - 3, 2; Ps. Plut., Mor., 176 E; Plut., Mor., 544 B-C; Iust., 22, 1, 1-2;
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22, 1, 8-13; Suda s.v. ’A•ya0oK:\r|s• (umili origini, trasferimento a S. e

rapida carriera militare di Agatocle); Diod., 19, 3, 3-4 (spedizione mili¬
tare di S. in aiuto dei Crotoniati assediati dai Bruzi, cui partecipa an¬
che Agatocle); Diod., 19, 3, 4; Iust., 22, 1, 16; Polyaen, 5, 37, 1 (tirannide
di Sosistrato e primo esilio di Agatocle); Diod., 19, 4; Pomp. Trog., hist.,
prol. 21 (caduta la tirannide Agatocle toma a S. e, nella guerra dei de¬
mocratici contro gli esuli filooligarchici alleati con i Cartaginesi, si di¬
stingue in più occasioni); Iust., 22, 1, 14-15 (Agatocle accusato di
pirateria contro la stessa S.); Diod., 19, 5, 1-3; Iust., 22, 1, 16 (secondo
esilio di Agatocle); Iust., 22, 2, 1-4 (Agatocle da Morgantina conquista
Lentini e assedia S., che è difesa dal cartaginese Amilcare); Diod., 19,

5, 4-5; Iust., 22, 2, 5-8; Marm. Par., FGrHist 239, B, 12 (318 a.C.?: pace tra
Siracusani, esuli di Sosistrato, Cartaginesi ed Agatocle, che, riaccolto
in patria, diviene leader del partito democratico ed è eletto stratego);
Diod., 19, 6-9; Iust., 22, 2, 9-12; Polyaen., 5, 3, 7-8; Marm. Par., FGrHist

239, B, 14 (316 a.C.: dopo un sanguinoso colpo di stato Agatocle divie¬
ne capo assoluto di S.); Diod., 19, 65, 1-6 (315 a.C.: Agatocle tenta
ripetutamente e invano di prendere Messana; prende invece Mile; è

poi costretto dai Cartaginesi alla pace con Messana; ad Abaceno fa
giustiziare i suoi nemici); Diod., 19, 70 (314/3 a.C.: spedizione contro
Agatocle di esuli Siracusani, Agrigento, Gela e Messana, con aiuti da
Sparta e Taranto); Diod., 19, 71, 4-7 (uccisione di Sosistrato e pace del
313 tra Sicelioti, S. e Cartagine. S. ha Tegemonia sulla Sicilia centro¬
orientale); Diod., 19, 72, 1-2; 19, 102, 1-7; Polyaen., 5, 15, 1 (Agatocle,
forte di un grosso esercito, occupa città e piazzeforti di Sicilia; nel 312

Messana, rifugio degli esuli siracusani, si consegna a lui, che mette a

morte i suoi oppositori); Diod., 19, 102, 8 - 104; Iust., 22, 3, 8-9 (312/1
a.C.: Agatocle tenta di sottomettere Agrigento, poi si reca nell'epicrazia
cartaginese dove fa saccheggi e occupa piazzeforti; sconfigge gli esuli
siracusani, doma le ribellioni di Centuripe e Galeria, e mette in fuga i
Cartaginesi); Diod., 19, 106 - 107 (311/0 a.C.: Agatocle, preoccupato
dai preparativi dei Cartaginesi, si impadronisce di Gela con uno stra¬

tagemma e fa strage di Geloi); Diod., 19, 108 - 109; Iust, 22, 3, 10;

Polyaen., 6, 41, 1 (310 a.C.: Agatocle è sconfitto dai Cartaginesi presso
il capo Ecnomo); Diod., 19, 110; 20, 3, 1-2; Iust., 22, 4, 1 (Agatocle si
rifugia a Gela, per permettere ai Siracusani di raccogliere le messi;
mentre molte città di Sicilia passano con i Cartaginesi, si ritira a S.,
ormai isolata, con l'intenzione di sbarcare in Libia); Marm. Par., FGrHist
239, B, 19; Diod., 20, 3, 3 - 6; Liv., 28, 43, 21; Val. Max., 7, 4, ext. 1;

Frontin., strat., 1, 12, 9; Iust., 22, 4, 2 - 6, 3; Oros., hist., 4, 6, 24; Eus., PE,

14, 6, 13 (310 a.C.: Agatocle porta la guerra in Africa: lascia S. al fratel¬
lo Antandro, salpa sfuggendo al blocco dei Cartaginesi, non si fa inti
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morire da un'eclisse e approda in Libia); Diod., 20, 7, 4 - 8, 1; Iust., 22,

6, 4; Polyaen., 5, 3, 5; Oros., hist., 4, 6, 25 (Agatocle ordina di incendiare
le navi); Diod., 20, 8, 2-7; 20, 11 - 13, 3; Iust., 22, 6, 5-8; Oros., hist., 4, 6,

25-26 (i Siracusani saccheggiano e conquistano città e villaggi; Annone
è sconfitto e muore, e i Cartaginesi fuggono in città); Diod., 20, 13, 3-4;
Iust., 22, 6, 9; Oros., hist., 4, 6, 27 (Agatocle si accampa nei pressi di
Cartagine); Diod., 20, 15 (Amilcare riferisce a S. la falsa notizia che
l'esercito siracusano era stato sterminato, e nascono discordie civili in

cui sono esiliate 8000 persone, molte delle quali si rifugiano presso
Amilcare); Diod., 20, 15, 6-16 (S. resiste all'assedio; giungono due navi
di Agatocle ad annunciare la vittoria; Amilcare ritira l'esercito da S.);

Diod., 20, 17 - 18 (vittoriose campagne di Agatocle in Africa); Agathocl,
FGrHist 472 F 7, ap. Cic., div., 1, 50; Diod., 20, 29, 2 - 30; Val. Max., 1, 7,

ext. 8; Iust., 22, 7, 2; Oros., hist., 4, 6, 28 (309 a.C.: i Cartaginesi assalgo¬
no S. ed occupano l'Olimpieion, ma sono respinti presso l'Eurialo:
Amilcare è catturato e ucciso); Diod., 20, 31, 3 (S. è oppressa dalla care¬

stia: ne approfitta Agrigento, che vuole l'egemonia sulla Sicilia); Diod.,
20, 32, 1-2 (i soldati di S. si impadroniscono di Echetla e saccheggiano
Leontini e Camarina, ma queste città sono subito riprese dagli
Agrigentini); Diod., 20, 32, 3-5 (navi siracusane di scorta a navi
frumentarie dirette verso S. si scontrano con navi cartaginesi ed han¬
no la peggio); Diod., 20, 33-34 (in Libia Agatocle doma una rivolta del¬

le truppe e attacca a sorpresa i Cartaginesi, sconfiggendoli); Diod., 20,
38-39 (308 a.C.: nuova vittoria di Agatocle, ma l'accampamento
siracusano è saccheggiato; i Greci che militavano nell'esercito
cartaginese, imprigionati, sono trucidati); Diod., 20, 40 - 42; Iust, 22, 7,

4-6; Polyaen., 5, 3, 4; Oros., 4, 6, 29-30 (Agatocle si allea
ingannevolmente con Ofelia e si impadronisce del suo esercito; Ofelia
è ucciso); Iust., 22, 7, 7; Oros., hist., 4, 6, 32 (ammutinamento nell'eser¬
cito di Agatocle); Diod., 20, 44, 7 (Agatocle invia a S. il bottino procura¬
to); Diod., 20, 54, 1 (307 a.C.: Agatocle si proclama Re); Diod., 20, 54, 2
55, 3 (Agatocle espugna Utica, Ippoacra e altre città); Diod., 20, 55, 5;

Iust., 22, 8, 1 (Agatocle lascia Agatarco in Africa e fa vela per S.); Diod.,
20, 56, 2 (i Siracusani sconfiggono gli Agrigentini in battaglia); Diod.,
20, 56, 3-4 (Agatocle sbarca in Sicilia e conquista o si allea con diverse
città); Diod., 20, 57, 1-3 (Dinocrate diviene il capo delle forze nemiche
di Agatocle); Diod., 20, 57, 4 - 61, 4 (campagne di Arcagato in Libia,
dapprima vittoriose, poi sempre più sfortunate); Diod., 20, 61, 5 - 62, 1

(Agatocle sconfigge la flotta punica e libera S. dal blocco navale); Diod.,
20, 62, 2-5 (i Siracusani saccheggiano il territorio di Agrigento e scon¬
figgono gli Agrigentini in battaglia); Iust., 22, 8, 3 (Agatocle è padrone
di tutta la Sicilia); Diod., 20, 63, 6-7; Polyaen., 5, 3, 3 (Agatocle fa ucci
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dere 500 suoi oppositori, poi parte per la Libia); Diod., 20, 64-69, 5;

Iust., 22, 8, 4-14 (sventurata spedizione di Agatocle in Libia: placa un
ammutinamento di soldati, ma è sconfitto; dopo un primo tentativo
fallito riesce a fuggire di nascosto, abbandonando i figli, messi a mor¬
te dai suoi soldati; i pochi soldati fedeli ad Agatocle sono sconfitti);
Diod., 20, 71 (Agatocle fa strage dei Segestani, che gli si erano ribellati,
e cambia nome e popolazione a Segesta); Diod., 20, 72 (Agatocle fa
uccidere a S. tutti i parenti dei soldati che avevano combattuto in Li¬

bia); Diod., 20, 77, 1 (306 a.C.: Agatocle rafforza con guarnigioni le
città a lui sottomesse); Diod., 20, 77, 2-3; 20, 79, 1-4 (Pasifilo si ribella e

passa con Dinocrate: Agatocle è pronto a lasciare il potere purché gli
lascino Terme e Cefaledio, ma Dinocrate rifiuta); Diod., 20, 79, 5; Iust.,
22, 8, 15 (Agatocle conclude la pace con i Cartaginesi); Diod., 20, 89 -

90, 2; Iust., 23, 1, 1; Polyaen., 5, 3, 2 (Agatocle sconfigge e uccide gli
esuli di Dinocrate, ma risparmia Dinocrate stesso, che diviene un suo
valido generale; le città siciliane ribelli sono sottomesse); Diod., 20,
101, 1-2 (304 a.C.: Agatocle estorce denaro ai Lipariti ma le navi che
trasportano il tesoro affondano); Iust., 23, 2, 6 (Agatocle sposa Teossena,
figliastra di Tolomeo); Diod., 21, 2; Plut., Pyrrh., 9, 2; Plut., Mor., 557 B

(298 a.C.: Agatocle conquista Corcira, che era assediata da Cassandro);
Ps. Plut., Mor., 176 F; Plut., Mot., 557 B-C (marinai di Agatocle sbarca¬
no a Itaca); Diod., 21, 3 (al ritorno da Corcira Agatocle doma una ribel¬
lione di mercenari e assedia una città dei Bruzì, poi toma a S.); Polyaen.,
5, 3, 6 (Agatocle usa l'esercito per distruggere fortezze intorno a

Tauromenio); Diod., 21, 4 (295 a.C.: Agatocle conquista Crotone e si
allea con barbari vicini, Iapigi e Peucezi. Lascia un presidio a Crotone
e toma a S.); Diod., 21, 4; Plut., Pyrrh., 9, 2; Iust., 23, 3, 3; App., Sam., 11,

1 (Agatocle dà in sposa a Pirro la figlia Lanassa, che reca in dote
Corcira); Diod., 21, 8; Strabo, 6, 1, 5; Iust., 23, 1, 2-3; 23, 1, 17; 23, 2, 1-3

(294/3 a.C.: Agatocle porta la guerra nel Bruzio e conquista Ipponio,
ma quando toma a S. i Bruzi si ribellano); Diod., 21, 15; Plut., Pyrrh.,
10, 7 (alleanza tra Agatocle e Demetrio Poliorcete); Diod., 21, 16, 1

(Agatocle progetta un'altra spedizione in Libia); Iust., 23, 2, 5-11 (lotta,
con Agatocle malato ma ancora vivo, tra figlio e nipote; il secondo
uccide il primo e si insedia sul trono; Agatocle fa fuggire moglie e due
figlioletti in Egitto, per salvarli dal nipote); Diod., 21, 16, 4 (Agatocle in
punto di morte ristabilisce la democrazia [= repubblica] a S.); Callias,
FGrHist 564 F 6, Antandros, FGrHist 565 T 5, Tim., FGrHist 566 F 123

a, omnes ap. Diod., 21, 16, 5; Tim., FGrHist 566 F 123 b et Democh.,
FGrHist 75 F 5 ap. Lucian., Macr., 10; Diod., 20, 101, 3-4; 21, 16, 2-5;
Iust., 23, 2, 12 (289 a.C.: morte di Agatocle); Diod., 21, 16, 6 (i Siracusani
confiscano i beni e abbattono le statue di Agatocle. Menone, l'omicida
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del Re, uccide Arcagato, si rende padrone dell'esercito accampato a

Etna e muove guerra a S.); Diod., 21, 18 (289-287 a.C.: lotte tra i
Siracusani e Menone, che aiutato dai Cartaginesi si fa riammettere in
città. I mercenari, esclusi dalle elezioni dei magistrati, provocano tu¬

multi, lasciano S. e si impadroniscono di Messana (Mamertini)); Diod.,
22, 2, 1 (280 a.C. ca: Iceta tiranno di S. sconfigge Finzia presso il fiume
Ibleo, ed è sconfitto dai Cartaginesi presso il fiume Teria); Diod., 22, 7,

2-3; 22, 7, 6 - 8, 5; Dionys. Hal., 20, 8, 1; 20, 8, 3-4; Plut., Pyrrh., 22, 2; 23,
5; Paus., 1, 12, 5; Iust., 23, 3, 2; Oros., hist., 4, 1, 23; Zon., 8, 5 (278 a.C.:

Iceta, dopo nove anni di potere, è scacciato da Tenone di Mameo;
Tenone e Sosistrato, l'uno signore di Ortigia l'altro del resto di S., lot¬

tano fra loro; assediati dai Cartaginesi chiamano Pirro in Sicilia e gli
consegnano la città, dove è accolto trionfalmente); Dionys. Hal., 20, 8,

1; Zon., 8, 5 (Pirro priva dei beni e caccia molti Siracusani a lui sospet¬

ti; questi sono accolti dai Cartaginesi, che costringeranno Pirro ad ab¬
bandonare non solo S. ma l'intera Sicilia); Polyb., 1, 8, 3-4; Paus., 6, 12,

2; Iust., 23, 4, 1; Zon., 8, 6 (275 a.C. ca.: l'esercito di S. elegge capi
Artemidoro e Ierone; quest'ultimo entra in città, debella gli avversari
e governa con mitezza, orientandosi a favore dei Romani); Polyb., 1, 9,

1-3 (Ierone II si imparenta con Leptine); Polyb., 1, 9, 3-6 (campagna
contro i Mamertini; Ierone II fa sterminare i suoi infidi mercenari presso
il Ciamosoro e si ritira a S.); Zon., 8, 6 (270 a.C.: Ierone II con grano e

soldati aiuta i Romani a prendere Reggio); Polyb., 1, 8, 1-2; 1, 9, 7-8;
Diod., 22, 13, 1-8 (nuove campagne di Ierone II contro i Mamertini e

battaglia vittoriosa del Longano; non prende Messana, aiutata da
Cartagine, e toma a S.); Polyb., 1, 9, 8; Iust., 23, 4, 2 (Ierone II è procla¬
mato re da tutti gli alleati); Cic., Verr., 2, 3, 14-15, 18-20, 24, 38, 44, 117,

121, 123, 147, 150; 2, 5, 53 (promulgazione della lex Hieronica ); Polyb.,
1, 11, 7-8; 1, 15, 1; Diod., 22, 13, 9; 23, 1; Liv., Perioch., 16; Paus., 6, 12, 3;

Vir. Ili, 37, 2; Zon., 8, 9 (264 a.C.: Ierone II è alleato dei Cartaginesi e

insieme assediano Messana); Philin., FGrHist 174 F 2 ap. Polyb., 1, 15,
2; Polyb., 1, 11, 12-15; 1, 15, 2-3; Diod., 23, 3; Liv., Perioch., 16; Flor.,

epit., 1, 18, 6; Vir. Ili, 37, 5; Eutr., 2, 18, 2; Oros., hist., 4, 7, 1-2; Georgius
Syncellus, Ecloga chronographica, 523-524; Zon., 8, 9 (scontro tra Roma¬
ni e Siracusani; Ierone II fugge a S.); Zon., 8, 9 (Appio Claudio assale
S.; battaglia dall'esito non risolutivo e ipotesi di tregua); Polyb., 1, 12,
4; 1, 15, 5; 1, 15, 10; 1, 16, 4-10; Diod., 23, 4, 1; Liv., Perioch., 16;Paus., 6,

12, 3; Vir. Ili, 37, 5; Eutr., 2, 19, 2; Oros., hist., 4, 7, 3; Zon., 8, 9; Georgius

Syncellus, Ecloga chronographica, 524 (263 a.C.: Appio Claudio assedia
S.; Ierone II stipula allora con i Romani una pace di 15 anni, paga una
somma, rilascia i prigionieri e mantiene il regno); Polyb., 1, 16, 10; 1,
18, 11; 1, 52, 6-8; 1, 54, 1; Diod., 23, 9, 5; 23, 18, 1; 24, 1, 4; 24, 1, 7; 24, 1,
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9; Zon., 8, 10; 8, 14 (Ierone II fornisce in varie occasioni aiuto e appog¬
gio logistico ai Romani nel corso della prima guerra punica); Zon., 8,

16 (248 a.C.: la pace tra Ierone II e i Romani diviene perpetua); Polyb.,
1, 62, 8; App., Sic., 2, 4; 2, 6; Zon., 8, 17 (trattato di pace romano¬
cartaginese del 241 a.C.: i Cartaginesi non muoveranno guerra a Ierone
II, ai Siracusani e ai loro alleati; Ierone è dichiarato amico e alleato dei

Romani); Polyb., 1, 83, 2-4 (dopo il 238 a.C. Ierone II si adopera in favo¬
re dei Cartaginesi); Polyb., 7, 4, 5; Liv., 24, 6, 8; Paus., 6, 12, 3; Iust., 28, 3,

5 (232 a.C.: Ierone II si allea con Pirro II, e suo figlio Gelone sposa
Nereide figlia di Pirro); Diod., 25, 14 (225 a.C.?: Ierone II manda rifor¬
nimenti di grano ai Romani nella guerra contro i Celti); Liv., 24, 21, 9;

Plut., Marc., 8, 11 (i Romani donano a Ierone II spoglie dei Galli, prese
nella vittoria di Casteggio, 222 a.C., e degli Illiri); Polyb., 5, 88, 5-8;
Diod., 26, 8 (219 a.C.?: S. fornisce aiuti a Rodi colpita dal terremoto);
Liv., 21, 49, 3; 21, 50, 8 - 51, 1 (218 a.C.: Ierone II con una flotta da
guerra attende a Messana l'arrivo del console romano Ti. Sempronio
Longo, cattura tre navi cartaginesi, riferisce sulla situazione in Sicilia,
promette appoggio, grano e vestiario e scorta il console a Lilibeo);
Polyb., 3, 75, 7 (217 a.C.: dopo la battaglia del Trebbia Ierone II invia
aiuti ai Romani); Liv., 22, 37; Val. Max., 4, 8, ext. 1; Zon., 8, 26 (Ierone
II, avuta notizia della sconfitta al Trasimeno, invia ai Romani riforni¬

menti, aiuti e doni, promette nuove sovvenzioni e consiglia di portare
la guerra in Africa); Liv., 22, 56, 7-8 (216 a.C.: una flotta punica devasta
il regno di Ierone II; Otacilio, governatore di Sicilia, non può aiutarlo
per non lasciare sguarnita Lilibeo); Liv., 23, 21, 5 (Otacilio ottiene da
Ierone denaro per le paghe dei soldati e frumento per sei mesi); Liv.,
23, 30, 10-12 (sentimenti antiromani a S.: Gelone, figlio di Ierone II,
passa con i Cartaginesi, istiga il popolo e gli alleati, e muore in circo¬
stanze sospette, tali da far nascere accuse verso lo stesso padre); Liv.,
23, 38, 12-13 (215 a.C.: Ierone II non riceve indietro il denaro da lui
dato ad Otacilio, e anzi invia altro frumento e orzo ai Romani); Polyb.,

7, 3, 5-6 (poco prima della morte di Ierone II i Romani giungono fino
al capo Pachino, poi, venuti a sapere che il re era ancora vivo, tornano
a Lilibeo); Polyb., 7, 8, 4; Diod., 26, 15, 1; Liv., 24, 4, 1-8; Val. Max., 8, 13,

ext. 2; Lucian., Macr., 10 (215 a.C.: morte di Ierone II; gli succede, sotto
la tutela di 15 tutori, il giovanissimo nipote Ieronimo, violento e di¬
spotico); Liv., 24, 4, 9 (Adranodoro, allontanando gli altri tutori, con¬
centra di fatto il potere nelle sue mani); Liv., 24, 5, 1-8 (Ieronimo, altez¬
zoso e feroce, dà credito solo ai filocartaginesi Zoippo e Adranodoro e

al filoromano Trasone; alcuni tutori fuggono o si uccidono); Liv., 24,

26, 1 (Zoippo, ambasciatore di Ieronimo presso Tolomeo, resta in Egit¬
to in esilio volontario); Bato Sinop., ap. Athen., 6, 251 f; Polyb., 7, 2, 1;
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Liv., 24, 5, 9-14; Val. Max., 3, 3, ext. 5 (congiura contro Ieronimo, sven¬

tata; Trasone e altri uomini del tiranno, ingiustamente accusati, sono
giustiziati); Polyb., 7, 2-5; Liv., 24, 6; Sil., 14, 96-98 (Ieronimo si allea
con Annibaie (che manda presso di lui gli oriundi siracusani Ippocrate
ed Epicide) e risponde in modo sprezzante alle ambascerie romane;
dapprima si accorda con i Cartaginesi per dividersi la Sicilia, con con¬
fine aU'Imera, poi pretende l'intera isola); Liv., 24, 7, 1-2 (214 a.C.:
Ieronimo manda Ippocrate ed Epicide contro città occupate da guar¬
nigioni romane, e si reca a Leontini col resto dell'esercito); Polyb., 7, 7,
3; Diod., 26, 15, 2; Liv., 24, 7, 3-9; Sil., 14, 99-109; Plut., Marc., 13, 2;

Paus., 6, 12, 4 (dopo 13 mesi di regno Ieronimo è ucciso a Leontini;
l'attentatore, la guardia del corpo Dinomene, pur ferito, riesce a fug¬
gire; parte dei congiurati torna a S., che precipita nella confusione e

nelle discordie civili; Appio Claudio fa convergere tutte le sue guarni¬
gioni sul confine del regno di S.); Liv., 24, 21 (i Siracusani restano
filocartaginesi; i soldati dapprima protestano per la morte del re, poi
mutano atteggiamento; Teodoto e Soside entrano di corsa in S. e chia¬
mano il popolo alle armi, ma trovano Adranodoro già arroccato in
Ortigia); Liv., 24, 22 (si raduna il popolo e si mandano messi ad
Adranodoro perché apra le porte dell'Isola; torna a riunirsi il senato;
Adranodoro apre le porte, si rimette al popolo e pronuncia un discor¬
so mite e favorevole ai tirannicidi); Lrv., 24, 23 (si eleggono gli strateghi,
tra cui molti congiurati ma anche Adranodoro; il tesoro regio è conse¬
gnato alla città, il muro difensivo dell'Isola abbattuto; Ippocrate ed
Epicide rientrano a S., in attesa di tornare scortati a Locri presso Anni¬
baie; giovani filocartaginesi accusano gli ottimati di tramare a favore
dei Romani); Liv., 24, 24 (Adranodoro e Ternis to tramano per prendere
il potere, ma sono scoperti ed uccisi appena entrati in senato); Diod.,
26, 15, 2; Liv., 24, 25 - 26, 15; Val. Max., 3, 2, ext. 9; Sil., 14, 99-106

(l'intera famiglia reale è sterminata); Liv., 24, 26, 15 - 27 (turbati da
tanta strage, i Siracusani eleggono strateghi Ippocrate ed Epicide, i
quali, mentre Marcello invia ambasciatori a S. e Appio ormeggia le
navi all'entrata del porto, accusano soldati e disertori di voler conse¬
gnare la città ai Romani); Liv., 24, 28 (dopo lunghe discussioni i
Siracusani decidono di allearsi con i Romani); Liv., 24, 29; Plut., Marc.,
14, 1-2; App., Sic., 3, 1-2 (213 a.C.: Ippocrate ed Epicide da Leontini
fanno incursioni contro i Romani e ottengono che la città si ribelli a S.;
quest'ultima autorizza i Romani ad attaccare Leontini); Liv., 24, 30 -

31, 5 (presa Leontini dai Romani Ippocrate ed Epicide si rifugiano ad
Erbesso; attaccati dall'esercito siracusano, si consegnano supplici ai
soldati, che si mostrano in gran parte filocartaginesi e li accolgono
festosamente); Polyb., 7, 14 b; Liv., 24, 31, 6-9; Zon., 9, 4 (Ippocrate con
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una falsa lettera scredita gli strateghi di S.); Polyb., 8, 3, 1; Liv., 24, 31,

10 - 32; Plut., Marc., 14, 3 (l'esercito si ribella; il popolo di S. apre le
porte ad Ippocrate ed Epicide; gli strateghi e pochi giovani si rifugia¬
no in Acradina, subito presa con grande strage; Ippocrate ed Epicide,
eletti strateghi, sono i padroni di S.); Paus., 6, 12, 4 (Dinomene tenta di
uccidere Ippocrate); Liv., 24, 33, 1-8 (i Romani si accampano vicino a S.

e i loro ambasciatori sono respinti da Epicide); Polyb., 8, 3 - 7; Diod., ,

26, 18; Liv., 24, 33, 9 - 34; Sil., 14, 178-188; 14, 300-400; Plut., Marc., 14,

3-6; 15, 1 - 16, 3; 17, 4; Zon., 9, 4 (Marcello assedia S. da terra e da mare,
ma gli assalti falliscono grazie alle macchine difensive di Archimede;
Marcello allora spera di prendere S. per fame); Liv., 24, 35, 6-36, 1;

Plut., Marc., 18, 2 (i Siracusani, rinfrancati dallo sbarco di Imilcone ad
Eraclea, dividono l'esercito: Epicide resta in città, Ippocrate aiuta
Imilcone contro i Romani; scontro presso Acrille tra Marcello e

Ippocrate, che ha la peggio); Liv., 24, 36, 2-3; 24, 36, 7-9; Zon., 9, 4
(Marcello torna a S., e Imilcone ed Ippocrate si accampano insieme
presso l'Anapo, mentre navi cartaginesi si schierano di fronte al porto
grande; ma non c'è occasione di battaglia, e dopo un po' i Cartaginesi
si allontanano da S.); Liv., 24, 39, 10-11; 24, 39, 13; 24, 44, 4; 25, 3, 6;

Zon., 9, 5 (dopo la strage di Enna Ippocrate si rifugia a Morganzia;
Marcello, confermato nell'incarico, continua ad assediare S., e sverna

al Leonte); Liv., 25, 23, 1-7 (212 a.C.: è sventato un complotto filoromano
a S.); Polyb., 8, 37; Liv., 25, 23, 8 - 24, 10; Frontin., strat., 3, 3, 2; Plut..,
Marc., 18, 3-6; Polyaen., 8, 11, 1; Zon., 9, 5 (Marcello, approfittando
dell'ubriachezza dei Siracusani per le feste di Artemide, con una irru¬
zione notturna dalla torre Galeagra scavalca le mura e occupa tutta S.

tranne l'Eurialo, Acradina e l'Isola); Liv., 25, 24, 11 - 25, 1 (Marcello,
per non distruggere S., instaura trattative per la resa, che falliscono);
Liv., 25, 25, 2-9; Plut., Marc., 19, 2-7; Polyaen., 8, 11, 1; Zon., 9, 5 (Marcello
fa saccheggiare i quartieri conquistati); Liv., 25, 25, 10 (Filodemo, sen¬

za via di scampo, consegna a Marcello l'Eurialo); Liv., 25, 25, 11 - 26;

Sil., 14, 580-617 (aiuti cartaginesi per S.; una manovra congiunta di
Siracusani e Cartaginesi ha scarso successo; scoppia una pestilenza);
Liv., 25, 27 (211 a.C.: i soldati siciliani di Ippocrate si concentrano a

poca distanza da S.; gli aiuti di Cartagine non riescono a doppiare il
capo Pachino, dove si reca Epicide; al momento dello scontro navale
con i Romani Bomilcare fugge ed Epicide ripara ad Agrigento); Liv.,
25, 28 - 29 (soldati di Ippocrate e popolazione assediata, uccisi i luogo
tenenti di Epicide, decidono di consegnare S. a Marcello, ma disertori
e mercenari si oppongono con grande strage, decisi a resistere); Liv.,
25, 30 - 31, 11; Plut., Marc., 19, 7; Zon., 9, 5 (Marcello espugna, grazie al
tradimento di Merico, Acradina e l'Isola, e le fa saccheggiare); Cic.,
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Verr., 2, 4, 131; Diod., 26, 18; Liv., 25, 31, 9-10; Val. Max., 8, 7, ext. 7;

Plin., n.h., 7, 125; Sil., 14, 676-678; Plut., Marc., 19, 8-12; Firm., math., 5,

30, 26; Const. Porphyr., De thematibus, 2, 10; Zon., 9, 5 (morte di
Archimede e rammarico di Marcello); Polyb., 9, 10, 2; 9, 10, 14; Cic.,
Verr., 2, 1, 55; 2, 2, 4; 2, 2, 50; 2, 4, 120-124; 2, 4, 130; 2, 5, 84; 2, 5, 98; rep.,
1, 21; Diod., 26, 20; Liv., 25, 40, 1; 26, 21, 8; 34, 4, 4; 39, 4, 12; Plut., Marc.,

21, 1; 21, 4; 30, 6; Sil., 14, 665-688 (Marcello risparmia i sopravvissuti,
affamati e in condizioni disperate, ma spoglia S. di tutti i suoi oggetti
preziosi e tesori d'arte, che fa trasportare a Roma); Liv., 25, 31, 14-15 (il
grano saccheggiato ad Utica da T. Otacilio è mandato a S. affamata);
Liv., 25, 41, 7 (Marcello, vinti i Cartaginesi presso limerà, torna a S.);
Liv., 26, 21, 9-11 (i Romani premiano Merico e Soside, quest'ultimo con
500 iugeri di terra e una casa in S., presi tra le proprietà confiscate al re
e ai nemici di Roma); Liv., 26, 29 - 32; 38, 43, 9; Val. Max. 4, 1, 7; Plut.,
Marc., 23; Dio Cass.,15, 57, 46 a; Zon., 9, 6 (i Siracusani accusano in
senato di ingiustizie Marcello, che viene assolto); Liv., 29, 1, 15-18; 29,
6, 8; 29, 9, 8; 29, 19, 11-13; 29, 22, 1-4; 29, 24, 1; 38, 51, 1; Polyaen., 8, 16,

7 (205-204 a.C.: Scipione, prima di sbarcare in Africa, fa base a S.; qui,
tra l'altro, restituisce a dei Siracusani le loro proprietà e deve discol¬
parsi dall'accusa di costumi e mollezze greche); Diod., 36, 3, 2-3 (104

a.C.: un decreto del senato di Roma fa accorrere in massa a S. gli schia¬
vi siciliani, speranzosi di libertà. Quando il decreto è sospeso gli schiavi
si ribellano e si allontanano da S.); Cic., Verr., 2, 2, 44 (Marco Postumio
questore a S. nel 73 a.C.); Cic., Verr., 2, 2, 133; 2, 4, 118; 2, 5, 26; 2, 5, 29
31; 2, 5, 80 (73-71 a.C.: Verre risiede stabilmente, estate e inverno, a S.);
Cic., Verr., 2, 2, 35-50; 2, 2, 126-127; 2, 2, 145; 2, 2, 171; 2, 2, 176; 2, 2, 182

185; 2, 4, 115-132 passim ; 2, 4, 136-151 passim ; 2, 5, 184 (ruberie,
spoliazioni e soprusi di Verre contro S. (spogliata dei suoi oggetti d'ar¬
te, soprattutto sacri) e i Siracusani; vittima illustre il ricco Eraclio); Cic.,
Verr., 2, 4, 61-71; 2, 5, 184 (il principe Antioco XIII di Siria, giunto a S.,

è da Verre derubato dei preziosi ed espulso dalla provincia); Cic., Verr.,
2, 1, 14; 2, 2, 69; 2, 2, 73; 2, 3, 136; 2, 4, 55; 2, 4, 70; 2, 4, 137; 2, 4, 146; 2, 5,

65; 2, 5, 69; 2, 5, 71-75; 2, 5, 77; 2, 5, 86; 2, 5, 94; 2, 5, 100; 2, 5, 113; 2, 5,

143; 2, 5, 147-149; 2, 5, 155-157; 2, 5, 160; 2, 5, 164; off., 3, 58-59 (presenza
a S., all'epoca di Cicerone, di un conventus di cittadini romani (neppu¬
re loro risparmiati da Verre), tra cui molti cavalieri); Diod., 37, 8, 2;

Val. Max., 1, 7, 8 (presenza di cavalieri romani a S. intorno al I see. a.C.
circa); Cic., Verr., 2, 2, 15; 2, 2, 45-46; 2, 4, 136-146; 2, 4, 148; 2, 4, 151; 2,

5, 30 (presenza a S. di una fazione favorevole a Verre, la cui entità è

minimizzata da Cicerone); Cic., Verr., 2, 5, 64-79, 136, 156-157 (Verre fa
approdare a S. una nave di pirati catturata, ma lascia incolume il capo
e al posto di molti pirati fa giustiziare dei cittadini romani); Cic.,Verr.,
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2, 3, 186; 2, 4, 116; 2, 4, 144; 2, 5, 93-138 (sotto Verre il territorio siracusano

è devastato dai pirati, che bruciano una flotta e giungono fin dentro il
porto di S.; Verre condanna a morte i navarchi superstiti); Cic., Verr., 2, 1,

113; 2, 2, 160 (71 a.C: Verre parte dalla Sicilia fuggendo di nascosto da S.;
le sue statue in città sono abbattute); Cic., Verr., 2, 2, 62-63; 2, 2, 140 (70

a.C.: Lucio Metello successore di Verre giunge a S. e annulla la sentenza
contro Eraclio); Oros., hist, 6, 3, 5 (Metello sconfigge l'arcipirata Pirganione,
che si era impadronito del porto di S.); Cic., Verr., 2, 4, 138 (la delegazione
siracusana non è presente a Roma tra i Sicelioti che chiedono aiuto a Cice¬

rone); Cic., Verr., 2, 2, 65 (Cicerone giunge a S. per la sua inchiesta); Cic.,
Verr., 2, 4, 140-144 (il senato di S. è costretto ad elogiare Verre); Cic., Verr.,

2, 4, 145 (i Siracusani nominano Lucio, cugino di Cicerone, ospite ufficiale
della città); Cic., Verr., 2, 4, 145-149 (il senato di S. abroga l'elogio di Verre;
l'abrogazione è respinta dal governatore in seguito ad un ricorso, ma Ci¬

cerone riesce ugualmente a portare a Roma il decreto per usarlo come
prova); Cic., Att., 10, 16, 3; Plut., Cat. Mi, 53, 2; 53, 4 (49 a.C.: S. è sede del
governatore Catone Uticense, che la abbandona il 23 aprile consigliando
ai Siracusani di unirsi al più forte per salvarsi); Cic., Phil., 1, 7 (44/43 a.C.:
Cicerone, in viaggio verso la Grecia, si ferma a S.); Dio Cass., 48, 17, 6 (42

a. C: Sesto Pompeo sottomette S. e alcune altre città, e raccoglie un buon
numero di soldati); App., BC, 5, 70 (39 a.C.: Murco si ritira a S. dopo screzi
con Sesto Pompeo, e viene ucciso da quest'ultimo); Strabo, 6, 2, 4; Dio
Cass., 54, 7, 1 (21 a.C.: S. diventa colonia romana sotto Augusto); Suet.,
Cai, 20; 21 ; 24, 2 (38 d.C.: presenza di Caligola a S., dove ricostruisce mura
e templi degli dei, crollati sotto il peso degli anni); NT, Act. Ap., 28, 12 =
Vulg., act, 28, 12 (l'apostolo Paolo, in viaggio per Roma, sbarca a S. e si
ferma tre giorni); Zos., 1, 71, 2; Paneg., 8, 18, 3 (278-280: S. attaccata dai
Franchi al tempo di Probo); Procop., Goth., 3, 14, 3-5; 3, 14, 7; 3, 14, 11-13

(533: su incarico di Belisario, Procopio va a S. per acquistare provviste e
informarsi su come sbarcare in Libia); Procop., Goth., 4, 14, 4; 4, 14, 41; 5, 5,

12; 5, 5, 18-19; 5, 8, 1 (Belisario conquista per resa S. e vi entra trionfalmen¬
te il 31/12/535. Vi svema, viene raggiunto da Solomone e Procopio fug¬
giti da Cartagine, e se ne allontana, lasciando un presidio, nel maggio
536); Procop., Goth., 7, 7, 1-3 (542: Massimino si ferma a S. con la flotta, e

non prosegue per paura della guerra); Procop., Goth., 7, 40, 12-13; Iord.,
Get., 308 (550: Liberio si dirige con la flotta verso S. assediata dai Goti,
forza le linee avversarie ed entra in città dal mare; i Goti si arrendono).

Cw/ù:Bacchyl., 4, 1-2; Cic., Verr., 2, 4, 119; 2, 4, 127-128; Suet., Tib.,
74; Plut., Mor., 379 C; Aelian., VH, 1, 20; Hesych, s.v. Activi ttì?; Schol.

Pind. Pyth., 3, 122 (Apollo. Epiclesi: Temenite, Peana, Dafnite. Anche
la statua di Apollo in Cic., nat. deor., 3, 83 è da riferire a S.); Bacchyl, 3,
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17-21; Theopomp., FGrHist 115 F 193 ap. Athen., 6, 232 a-b; Dositheus,
FGrHist 290 F 7 ap. Ps. Plut., Mor., 310 B-C; Diod., 11, 26, 7; 12, 29, 4; 16,
57, 2-3; Plut., Mor., 397 E; Paus., 10, 11, 5; Athen., 6, 231 f; Schol. Pind.

Pyth., 1, 152 b (Apollo Delfico, in genere onorato con dediche (tripodi
e vittorie auree, ma anche una colonna in bronzo) in primo luogo dai
Dinomenidi, ma anche da S. repubblicana dopo la vittoria su Trinacia
del 440 a.C. (è inviato il bottino) e quella sugli Ateniesi del 413 a.C.
(sono inviate le spoglie), e da Dionisio, con statue in oro e avorio);
Pind, Pyht., 2, 7 cum schol. ; Nem., 1, 3 cum schol; Polyb., 8, 37, 2; Cic.,
Verr., 2, 4, 118; Diod., 5, 3, 5-6; 26, 18; 35, 9; Liv., 25, 23, 14; Prob., Verg.

Ecl. praef., p. 325 Hagen; Plut., Marc., 18, 4; Poll., 4, 103; Polyaen., 8, 11,

1; Athen., 14, 629 e; Diom., gramm., 1, p. 486-487 Keil; Hesych., s.v.
’’AyyeXo u; Zon., 9, 5; Schol. Horn. 11, 21, 471 b; Schol. Pind. Nem., 1, inscr.

b (Artemide. Epiclesi: Alfea, Potamia, Facelite, Lyaea, Ionia, Chitonea,
Angelos, Agrotera); Theocr., 16, 102; Verg., eel, 10, 1; georg., 4, 344; 4,

351; Ov., fast., 4, 423; met., 5, 487-508; 5, 572-642; Pont., 2, 10, 27-28;
Paus., 5, 7, 2; 7, 24, 3; Lucian., DMar., 3, 1-2; ¥HG.,fab., praef., 8; 157, 1;

Him., Or., 12, 22; Serv., eel, 10, 4; georg., 4, 353; Aen., 3, 697; Nonn., 6,
346; 6, 350; 6, 354-355; 37, 171-173; 42, 104-107; Anth. Pal, 9, 362 (ninfa
Aretusa, sacra ad Artemide, mutata in fonte per sfuggire ad Alfeo.
Cfr. Toponomastica, topografia e monumenti ); Polem., fr. 75 Preller, ap.
Athen., 11, 462 c; Cic., Verr., 2, 4, 118; 2, 4, 122-124; 2, 4, 140; 2, 5, 184;

Diod., 8, 11 (Atena); Xenagor., FGrHist 240 F 18 ap. Chron. Lind., C 31;
Chron. Lind., FGrHist 532, C 41 (Atena Lindia, onorata con doni da
Pollide tiranno di S. e figlio [ma il passo è ampiamente integrato e non
è certo neppure il riferimento a S.], e da Ierone II); Oc., Verr., 2, 2, 126
127; 2, 4, 119; 2, 4, 128-130; 2, 4, 137; 2, 4, 140; 2, 5, 184; nat. deor., 3, 83;

Diod., 10, 28, 1-2; 13, 7, 5; 16, 70, 6; 16, 83, 2; LIV, 24, 21, 9-10; 24, 33, 3;

Val. Max.., 1, 1, ext. 3; Plut., Nie., 14, 6; 16, 7; Paus., 10, 28, 6; Clem.

Alex., Protr., 4, 52, 2; Aelian., VH, 1, 20 (Zeus Olimpio); Diod., 16, 57,
2-3; Paus., 6, 12, 1-2; 6, 12, 4; 6, 15, 6; 6, 19, 7; 8, 42, 8-9 (offerte e dediche
ad Olimpia, da parte di Gelone (uno Zeus e tre toraci di lino), di
Dinomene figlio di Ierone (il carro di Ierone) e, con varie statue, di
Dionisio, dei Siracusani in onore di Ierone II, dei figli di quest'ultimo);
Diod., 11, 72, 2; Hesych., s.v. ’EXeuGépios Zevç; Schol. Plat., Erx., 392 a;

Schol. Paus., 1, 3, 2 (Zeus Eleuterio); Pind., Ol, 6, 94-96 cum schol. (Ierone
onora Zeus Aitnaios, Demetra Phoinikopeza e Kore Leukippos); Ps. Arist.,
Oec., 2, 2, 1349 a; Theocr., 16, 83-84 cum schol; Tim., FGrHist 566 F 102

b ap. Plut., Nie., 1, 3; Polem., fr. 39 Preller, ap. Athen., 10, 416 b-c; fr. 74
Preller, ap. Athen., 3, 109 a; Cic., Verr., 2, 4, 107; 2, 4, 119; 2, 4, 128; Diod.,
4, 23, 4; 5, 4, 1-2; 11, 26, 7; 14, 63, 1; 14, 70, 4; 19, 5, 4; 20, 7, 1-4; Nep.,
Dion, 8, 5; Plut., Dio, 56, 5-6; Poll., 1, 37; Aelian., VH, 1, 27; Athen., 14, 647
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a; Firm., err., 7, 4-5; Hesych., s.v. EpiauVri; s.v. ’LmXuaa|iéi/ri; s.v. Kópaa; Eustath.,

ad Hom., II, 2, 497; Schol. Pind. Nem., 1, 3; Schol. Theocr., 15, 14 (Demetra e

Kore. Epiclesi di Demetra: Sito, Himalis, Epilysamene. Di entrambe: Ermione.
Varie feste ad esse dedicate, con diversi nomi); Dositheus, FGrHist 290 F 7

ap. Ps. Plut., Mor., 310 B-C; Diod., 4, 23, 4; 5,4, 1-2; 14, 72, 1; Ov., met, 5, 409
437; 5, 465-470; Aelian., VH, 2, 33; Claud., rapt. Pros., 2, 61; 3, 190; 3, 245
253; Nonn., 6, 128-129 (ninfa Ciane, sacra a Kore); Aelian., VH, 6, 11 (Hera);
Cerc., fr. 14 Powell = 65 Lomiento, ap. Athen., 12, 554 d; Nic., FGrHist
271-272 F 5 ap. Clem. Alex., Protr., 2, 39, 2; Clem. Alex., Protr., 2, 39, 2;

Athen., 5, 207, e; 12, 554, c-e; Hesych., s.v. Bcawns-; s.v. Eùòojctw (Afrodite.

Epiclesi: Kallipygos, Kalligloutos, Baiotis, Eudoso); Tim., FGrHist 566 F 158;

Diog. Laekt., 4, 8; Schol. recc. Plat, Ly., 206 d (Hermes); Athen., 11, 462 b
(Ghe? [corr. Kaibel; i mss. recano ttc] Olimpia); Thuc., 7, 73, 2; Tim., FGrHist
566 F 102 b ap. Plut., Nie., 1, 3; Diod., 4, 23, 4; 5, 4, 1-2; Plut., Nie., 24, 6; 26,

1 (Eracle); Plin., n.h., 34, 59 (culto di Filottete?); Cic., Verr., 2, 4, 127-128;
nat. deor., 3, 83; Val. Max., 1, 1 ext. 3; Polyaen., 5, 2, 19; Aelian., VH., 1, 20;

Athen., 15, 693 e; Eust., ad Od., 5, 92 (Asclepio); Cic., Verr., 2, 2, 160

(Serapide); Pind., Pyth., 2, 1-2 (S. è detta santuario di Ares, ma per le virtù
guerriere degli abitanti); Theocr., Ep., 18, 3; Dositheus, FGrHist 290 F 7 ap.

Ps. Plut., Mor., 310 B-C; Cic., Verr., 2, 4, 128; 2, 4, 139-140; Suet., Cai, 20

(Dioniso = Libero/Bacco, e culti, riti e giochi connessi: culto di Aristeo;
ludi astici); Tim., FGrHist 566 F 158; Diog. Laert., 4, 8 (festa dei boccali

(ichoes ) a S.); Cic., Verr., 2, 4, 119; Diod., 11, 92, 3 (Tyche/Fortuna); Nep., Timol,
4, 4; Plut., Tim., 36, 6; Mor., 542 E; 816 D (Timoleonte consacra la propria
casa alYAgatodaimon, e vi fa erigere un sacello ad Automatia); Liv., 24, 22, 1;

24, 22, 13 (Concordia); Hermipp. Hbt., FHG 3, 52, fr. 73 b ap. vit. Eurip., 2, p.
8-9 Dindorf (Mouseion a S.?); Aelian., VH, 2, 33 (fiume Anapo); Plut.,
Nie., 28, 1-2 (festa Asinaria); Diod., 16, 90, 1; Plut., Tim., 39, 5 (Timoleonte
onorato alla sua morte con giochi musicali, equestri e ginnici); Plut., Marc.,
23, 11 (onori eccezionali a Marcello (e discendenti)); Cic., Verr., 2, 2, 51-52;

2, 2, 114; 2, 2, 154; 2, 4, 24; 2, 4, 151 (Verre abolisce le feste in onore di
Marcello, e istituisce al loro posto le Verria. I Siracusani, partito Verre, le
aboliscono); Liv., 24, 26, 2 (sacrario degli dei Penati in casa di Eraclea); Liv.,
41, 13, 2-3 (a S. un toro monta una vacca dibronzo: il prodigio è propiziato
dagli aruspici, che indicano a quali dei bisogna rivolgere pubbliche pre¬

ghiere); Plat., Ep., 7, 349 c-d (riti sacri privati della durata di dieci giorni);
Bacchyl., 3, 15; Plat., Ep., 8, 356 b; Cic., Verr., 2, 4, 118-119; 2, 4, 131; Diod.,
11, 25, 1; 11, 26, 2; 13, 19, 4; 16, 11, 1; 16, 80, 6; 19, 2, 9; 19, 104, 4; 20, 63, 1; 37,

8, 2; Liv., 24, 23, 1; Plut., Nie., 28, 6; Polyaen., 1, 27, 2 (menzioni generiche
di templi e sacrifici).
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Istituzioni: Thucv 6, 32, 3; 6, 41, 4; 6, 72, 1; 7, 2, 2; Ps. Arist., Oec., 2, 2,

1349 a; Tim., FGrHist 566 F 101 flp. Plut., Me., 28, 5; Diod., 11, 26, 5-6; 11, 72,

2; 11, 92, 2; 13, 19, 4; 13, 91, 3-4; 13, 92, 4; 13, 94, 4-5; 13, 95, 2; 14, 45, 2; 14, 46,

1; 14, 64, 5; 14, 70, 3; 15, 74, 5; 16, 10, 3-4; 16, 20, 6; 19, 9, 1-2; 20, 4, 6; 20, 63,

2; Nep., Tim., 4, 2; 5, 3; Liv., 24, 4, 6; 24, 22, 6; 24, 23, 1; 24, 25, 7; 24, 27, 2; 24,

28, 1; 25, 28, 6; 26, 30, 7; 31, 29, 8-9; Plut., Me., 18, 12; 28, 1; Dio, 33, 1; 34, 2;

34, 5; 38, 1; 48, 3; 53, 1; Tim., 33, 1; 34, 6-7; 37, 3; 38, 5-7; Iust., 22, 1, 9; 22, 2,

10; Polyaen., 1, 27, 1; 5, 2, 8; 5, 3, 7; 5, 12, 2; Aelian., VT/, 13, 37 (assemblea
popolare: €kkXt]oìo (£vXXoyoç in Thuc., 6, 41, 4), concilium, concio, contio.

Attestata a partire dal 479 a.C., mai formalmente abolita, neppure sotto i
tiranni, come mostrano le testimonianze relative ai due Dionisii e Agatocle,
sopravvisse anche sotto la dominazione romana, seppur svuotata di ogni
valore. Particolarmente importanti Diod., 13, 91, 3-4 e Liv., 31, 29, 8-9);
Cic., Verr., 2, 2, 47-48; 2, 2, 50; 2, 2, 63; 2, 4, 137-138; 2, 4, 142-147; Liv., 24, 21,

12; 24, 22, 6; 24, 22, 12; 24, 23, 6; 24, 23, 10; 24, 24, 8; 24, 24, 10; 24, 28, 8; 24,

32, 1; 26, 30, 7; Plut., Dio, 53, 1; Mor., 825 C; Iust., 22, 2, 10; Eutr., 2, 19, 2;

Hesych., s.v. ëaKXrjTos (Consiglio: boule, synedrion, eskletos, senatus (nobilitas

in Eutr., 2, 19, 2, tradotto da Paean, con synkletos); attestato da Plutarco
per l'età arcaica e l'età di Dione, da Giustino per l'epoca di Agatocle;
attestazioni più ampie per le epoche successive, fino al tempo di Cicero¬
ne; particolarmente importanti Cic., Verr., 2, 4, 142-143 e Liv., 24, 22, 6);

Diod., 19, 4, 3; 19, 5, 6; 19, 6, 3-6; 19, 9, 1 (consiglio dei Seicento: designato
con i termini oligarchia, synedrion, hetaireia; è forse la denominazione del
Consiglio tra Timoleonte e Agatocle); Diod., 13, 111, 1 (Consiglio dei philoi
di Dionisio); Diod., 19, 5, 6 (eterìe); Nep., Dion, 6, 3; 7, 2; Plut., Dio, 44, 3; 48,

5; 53, 3-4 (nobili e aristocrazia al tempo di Dione); Oiimp., in Ale., 2; Georgius
Syncellus, Ecloga chronographica, 493 (Platone a S. per mutare la tirannide
in àpiCTTOKpaTLcx); Plut., Tim., 1, 6 (aristocrazia di S. al tempo delle lotte fra
Iceta e Dionisio II); Liv., 26, 30, 2-3 (nobiltà siracusana nella seconda guer¬
ra punica); Thuc., 6, 35, 2 (Atenagora, prostates del demos di S.); Nep., Dion,

7, 3; Plut., Dio, 48, 5 (vulgus , nautikos ochlos e banausos al tempo di Dione);
Hyppis, FGrHist 554 F 4 ap. Athen., 1, 31 b; Arist., fr. 585 Rose3 ap. Poll., 6,

16; Aelian., VH, 12, 31 (monarchia, in riferimento a Pollide, presunto «re»
di S. in epoca alto-arcaica. Cfr. anche Vicende storiche ); Pind., Ol, 1, 23; 1,

114; Pyth., 3, 70; Diod., 11, 26, 6; Schol. Aristoph. Ach., 61 a; Schol. Pind. Pyth.,

1, 94; 3, inscr. b (monarchia, in riferimento ai Dinomenidi, soprattutto a

Ierone); Plut., Mor., 52 D; Athen., 11, 508 e-f (riferimenti a potere assoluto
e regalità al tempo di Dionisio II); Polyb., 12, 15, 7; Diod., 20, 54, 1; Ps.
Plut., Mor., 176 E; Plut., Mor., 823 D; Iust., 22, 1, 1; Suda, s.v.’AyaOoKXf)?

(assunzione e detenzione del titolo di basileus da parte di Agatocle); Iust.,
23, 3, 2 (a S. Pirro è acclamato 're di Sicilia'); Polyb., 1, 8, 4; 1, 9, 8; 7, 8, 4;

LIV., 24, 4, 1-2; 24, 7, 7; 24, 21, 4; 24, 22, 5; 24, 23, 1; 24, 23, 3; 24, 25, 4; 24, 26,
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8; 24, 44, 4; 25, 3, 6; 25, 24, 13; 25, 28, 3; 25, 29, 3; 25, 30, 12; 25, 31, 8; 26, 21,

11; Plut., Marc., 19, 7; Iust., 23, 4, 2; Eumachus Neap., FGrHist 178 F 1, ap.

Athen., 13, 577 a (basileia di Ierone II e Ieronimo); Diod., 11, 92, 2; 13, 91, 4;

21, 18, 1 (arconti); Arist., Poi, 5, 3, 1302 b; 5, 12, 1315 b; 5, 12, 1316 a; Diod.,
11, 67, 1 - 68, 7 (a S. la democrazia cadde in rovina davanti alla tirannide di
Gelone e dei Dinomenidi, che si protrasse in tutto per 18 anni, sino a

quando, nel 466 a.C., si tornò nuovamente alla democrazia, che durò quasi
60 anni); Thuc., 6, 38, 2 - 40, 2 (conflitto democratici - oligarchici al tempo
della spedizione ateniese, nel discorso di Atenagora); Thuc., 7, 55, 2 (nel
413 a.C. S. è retta da una democrazia, come Atene); Arist., Poi, 5, 4, 1304 a

(a S. il popolo, dopo la vittoria sugli Ateniesi, mutò la politeia in democra¬
zia); Demosth., 20, 161; Arist., Poi, 5, 5, 1305 a; Ps. Plut., Mor., 176 D (pas¬

saggio dalla democrazia alla tirannide con la presa del potere da parte di
Dionisio); Plut., Dio, 28, 4 (con l'ingresso in città di Dione la democrazia
toma a S. dopo 48 anni); Diod., 21, 16, 4 (Agatocle in punto di morte rende
la democrazia ai Siracusani); Lrv., 24, 4, 2 (Ierone II prima di morire voleva
rendere la libertà a S.); Arist., Poi, 5, 10, 1310 b; Plut., Dio, 44, 2; 47, 1; 47,

3 (demagoghi e demagogia); Arist., Poi, 5, 10, 1312 b (i Siracusani distrus¬
sero moltissime tirannidi quando avevano un 'buon governo7: cttoXitcuoi/to

Ka\à>ç); Bacchyl., 4, 3 (Ierone è detto aaTuGeplç); Thuc., 6, 5, 1; 6, 38, 3; Plat.,
Ep., 7, 336 d - 337 b; 8, 352 c-e; 8, 353 c - 354 a; Arist., Poi, 5, 3-4, 1303 a-b;
Polyb., 1, 9, 1; Diod., 11, 72, 3 - 73; 11, 87, 5; 20, 15; 22, 8, 4; Plut., Mor., 403 C;

825 C; Zon., 8, 5; Tzetz., Olii, 10, 824 (staseis a S., in varie epoche storiche);
Hdt., 7, 155, 2; Arist., fr. 586 Rose3 ap. Phot. s.v. KaXXucùpioi; Tevl, FGrHist
566 F 8 ap. Phot, et Suda s.v. KaXXudpioi; Marm. Par., FGrHist 239, A, 36;
Diod., 8, 11, 2; Dionys. Hal., 6, 62, 1; Zenob., 4, 54; Hesych., s.v. KiXXiKupioi;

Etym. Gud. s.v. KaAXixijpioi; Suda s.v. KaXXuajpioi (Gamoroi /Geomoroi : ap¬
partenenti all'aristocrazia terriera che deteneva il potere a S. in età arcai¬

ca); Hdt., 7, 155, 2; Arist., fr. 586 Rose3 ap. Phot, et Suda s.v. KaXXucupioi;

Tim., FGrHist 566 F 8 ap. Phot, et Suda s.v. KaXXuajpioi; Dionys. Hal, 6, 62, 1;

PS. Plut., De Proverbiis Alexandrinorum, 1, 10; Zenob., 4, 54; Nonn., 13, 311;

ITesych., s.v. KiXXudjpioi; Etym. Gud. s.v. KaÀXucupioi; Suda s.v. KaXXuajpioi;

Suda s.v. KXapÓTai; Eustath., ad Hom., Il, 2, 584 (Kyllyrioi <anche Killikyrioi
o Kallikyrioi> : il termine indica probabilmente la massa degli indigeni
asserviti ai Gamoroi ; le fonti li definiscono douloi o pelatai dei Geomoroi, e

ne sottolineano la condizione simile a quella degli Iloti spartani, dei Penesti
tessali, dei Claroti cretesi); Thuc., 6, 100, 1 (phyle di Siracusani, inteso come
distaccamento militare, composto forse da membri di una sola tribù); Plut.,
Nie., 14, 6-7 (tavolette con incisi i nomi dei Siracusani divisi per tribù,
conservate nel tempio di Zeus Olimpio. Servivano all'arruolamento per
il servizio militare); Cic., Verr., 2, 2, 127 (a S. la cittadinanza è divisa in tre
classi); Zenob., 4, 42; Suda s.v. 'I ttttdpxou mva£ (a S. gli ipparchi prendeva
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no nota su pinakes dei nomi di chi viveva indisciplinatamente); Pind., Oh,
6, 93-94; Pyth., 3 , 71; Bacchyl., 5, 6; Arist., Poi, 5, 11, 1313 b; Diod., 11, 67, 2
6; 13, 22, 4; 14, 66, 1-3; 15, 88, 2; Plut., Dio, 5, 10; Tim., 23, 7-8; Mon, 175 A
B; 542 D; 551 F - 552 A; Dio Chrys., 37, 20-21; Aelian., VH, 4, 15; 9, 1; 13, 37

(giudizi su Gelone, Ierone e Trasibulo); Isoc., 5, 65; Tim., FGrHist 566 F 105

ap. Plut., Mon, 717 C; Cic., Verr., 2, 5, 145; rep., 1, 28; Tusc., 5, 57-66; not.

dcon, 3, 83-84; off., 2, 25; Diod., 13, 92, 2; 13, 94 - 95; 13, 96, 2; 13, 96, 4; 14, 2,
2; 14, 65-69; 14, 109, 2-6; 14, 112; 15, 6; 15, 7, 2-4; 15, 74, 1-4; 20, 63, 3; Val.
Max., 1, 1, exf. 3; 1, 7, cxf. 6; 6, 2, cxf. 2; 9, 13, ext. 4; Plut., Dio, 5, 10; 9, 3-8;
Mon, 68 A-B; 176 B; 338 B-C; 379 C; 523 A; 833 B-C; 1051 D; 1090 E; Polyaen.,

5, 2, 3; 5, 2, 13; 5, 2, 14; 5, 2, 15-16; Clem. Alex., Protr., 4, 52, 2; Aelian., VH,
2, 41; 12, 44; 13, 34; 13, 45; Philostr., VA, 7, 2; Athe., 15, 693 e; Arnob., nat.,

6, 21; Lact., inst., 2, 4, 16-20; 2, 4, 25-26; epzf., 20, 8; Ambr., m’rg., 2, 5, 36-37;
Them., On, 19, 232 c; Suda s.v. Aiovujioç; Eustath., ad Hom., Od., 5, 92 (giu¬
dizi e aneddoti negativi sulla tirannide di Dionisio); Philist., FGrHist. 556

F 57 a, ap. Cic., div., 1, 39; Isoc., Ep., 1, 7; Polyb., 15, 35, 2-4; Cic., Tusc., 5, 57
58; 5, 63; Diod., 14, 18, 6-7; 14, 42, 1; 14, 45, 1; 14, 105, 3; Nep., reg., 2, 2; Val.
Max., 1, 7, cxf. 7; Sen., c/cra., 1, 12, 1; Plut., Dio, 21, 6-9; Ps. Plut. Mon, 175 E;

176 A; Dìo Chrys., 37, 20-21; Polyaen., 5, 2, 21 (giudizi e aneddoti positivi
sul tiranno Dionisio); Plat., Ep., 1; 2, 314 d; 7, 331 e-332 a; 7, 332 c-332 e; 7,

338 d; 7, 339 e; Arist., Poi, 5, 10, 1312 a; fr. 588 Rose3 ap. Athen., 10, 435 e;

Eubul., fr. 25 Kock, ap. Athen., 6, 260 c-d; Theopomp., FGrHist 115 F 134 ap.

Athen., 6, 261 a-b; F 283 a ap. Athen., 10, 435 d; F 283 b ap. Aelian., VH, 6,

12; Neanth., FGrHist 84 F 31 b, ap. Iambl., V. Pyth., 189-194; Diod., 16, 5, 1;

16, 5, 4; 16, 70, 2; Sen., dial., 6, 17, 5; Plin., n.h., 7, 110; Plut., Dio, 7, 4-7; 9, 1
2; Tim., 1, 5; 13, 8 - 15; Mon, 56 D; 67 E; 508 F; 523 A; Lucian., Nec., 13;

Aristid., On, 3, 411; Aelian., VH, 4, 18; 6, 12; Iust., 21, 2, 1-3; 21, 5, 3-11

(giudizi ed aneddoti, in gran parte negativi, su Dionisio II tiranno); Plat.,
Ep., 7, 351; Diod., 16, 6, 3; 16, 9, 3; 16, 11, 2; 16, 20, 2; Nep., Dion, 1, 2; 4, 1;

Val. Max., 4, 1, cxf. 3; Plut., Dio, 4, 1; 4, 3; 6, 4; 7, 1; 8; 17, 6-8; 47; 51, 5; 52;

Aelian., VH, 3, 4 (giudizi, pressoché tutti positivi, su Dione); Theopomp.,

FGrHist 115 F 187 ap. Athen., 10, 436 a-b; F 188 ap. Athen., 10, 435 e-f
(giudizi negativi sul tiranno Niseo); Plut., Tim., 1, 6 (Iceta non migliore di
altri tiranni); Tim., FGrHist 566 T 13, ap. Marcellin., Vit. Thuc., 27; Tim.,
FGrHist 566 F 119; Polyb., 12, 23, 4-7; Diod., 16, 65, 9; 16, 90, 1; Nep., Timol,

1, 1; Plut., Tim., 33, 2; 36, 1-4; 37, 4-6 (giudizi su Timoleonte); Tim., FGrHist
566 F 124; Polyb., 9, 23, 2; 12, 15, 1-3; 12, 15, 5-8; 15, 35, 2-5; Diod., 19, 1, 6-8;

19, 9, 6-7; 20, 63, 1-6; 21, 16, 5; 21, 17; Polyaen., 5, 3, 1-3; 5, 3, 6-7; Aelian.,
VH, 11, 4; Iust., 22, 1, 3-16; 22, 8, 12; Alex. Aet., fr. 5 Powell, ap. Athen., 15,

699 b-c; Iul., Caes., 332 c; Suda s.v. ’Aya0oK\f]ç (giudizi su Agatocle); Polyb.,
1, 8, 3-4; 1, 16, 10-11; 7, 8, 1-8; Liv., 25, 24, 13; 25, 29, 7; Sil., 14, 79-84; IUST.,

23, 4, 14-15 (giudizi, tutti positivi, su Ierone II); Polyb., 7, 8, 9 (Gelone figlio
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di Ierone II visse più di 50 anni obbedendo sempre al padre); Polyb., 7, 7;

Diod., 26, 15; Liv., 24, 4, 2; 25, 29, 7; Sil., 14, 85-95; 14, 102-103 (giudizi su
Ieronimo, in massima parte (escluso Polibio) negativi); Diod., 11, 91, 2

(stratego Bolkon nel 451 a.C.); Thuc., 6, 40, 2; 6, 41, 1-4; 6, 72, 4; 6, 73, 1; 6,

103, 4; 7, 65, 3; 7, 69, 1; 8, 85, 3; Xeni., Hell, 1, 1, 27-29; 1, 2, 8; Diod., 13, 4, 1;

13, 9, 4; 13, 11, 6; 13, 13, 2; 13, 86, 4; 13, 91, 3 - 92, 2; 13, 94, 4; Plut., Me., 16,

6; Ps. Plut., Mor., 175 D; Polyaen., 1, 42, 1; 1, 43, 1; 5, 2, 2; Procl., in TL, 1, 71;

schol. Plat., Ti., 20 a (strateghi nel decennio 415-406 a.C.; dal 415 a.C. in poi
il loro numero è ridotto da 15 a 3; interessante Diod., 13, 91, 3 sulla proce¬
dura di «impeachment»); Plut., Dio, 29, 4; 37, 6; 38, 1; 38, 4; 40, 3; 41, 3; 41, 6;

44, 3 (strateghi intorno al 356/5 a.C.; il loro numero passa da 22 a 25);
Marm. Par., FGrHist 239, B, 12; Polyb., 1, 8, 4; Diod., 13, 94, 5 - 95, 1; 16, 10,

3; 16, 17, 3; 16, 20, 6; 19, 5, 5; 19, 6, 1; 19, 9, 2-4; Plut., Dio, 3, 3; 48, 4; Iust., 22,

2, 7; Polyaen., 1, 27, 1 (carica di stratego autokrator); Liv., 24, 23, 1-2; 24, 23,
6; 24, 23, 9; 24, 24, 3-5; 24, 24, 7; 24, 25, 5; 24, 25, 10-11; 24, 26, 16; 24, 27, 1; 24,
27, 3; 24, 27, 6; 24, 28, 8; 24, 29, 2; 24, 30, 9; 24, 31, 2-5; 24, 31, 7; 24, 31, 9-11;

24, 32, 2; 24, 32, 5; 24, 32, 7-9; 25, 29, 1; 25, 29, 9; Plut., Marc., 14, 1; App., Sic.,

3, 1 (strateghi <praetores> a S. e comitia per la loro elezione, nel periodo
compreso tra l'uccisione di Ieronimo e la conquista romana della città);
Thuc., 6, 5, 1; Plut., Mor., 825 C (esilio in età arcaica); Diod., 11, 86, 5-87
(petalismo); Diod., 13, 27, 3-4 (Nicia prosseno dei Siracusani ad Atene);
Lrv, 25, 29, 6; 26, 32, 8 (Marcello e la sua gens divengono patroni di S.);

Cic., Verr., 2, 4, 145 (il senato di S. nomina Lucio, cugino di Cicerone, ospi¬
te ufficiale della città); Diod., 12, 19, 2; 13, 33, 2-3; 13, 35; 16, 82, 6 (antica
legislazione di Diocle, particolarmente severa contro i crimini, ma con
pene ben precise e giuste a seconda del reato. Diocle stesso si sarebbe

ucciso per aver infranto una sua legge che vietava di entrare armati in
agora. Il dettato delle leggi era compendioso e di difficile interpretazione
già al tempo di Timoleonte. È molto probabile che Diodoro abbia confuso
questo mitico personaggio con il Diocle promotore intorno al 412 a.C.

circa di una riforma istituzionale in senso democratico, su cui vedi infra);
Plut., Mor., 522 A (buone leggi di Ierone); Thuc., 6, 38, 5 (leggi di S., che
impongono un limite minimo di età per ricoprire cariche di governo);
Plut., Sol., 20, 7; Ps. Plut, Mor., 175 F (leggi di S., violate da Dionisio); per
le leggi suntuarie in S. cfr. infra in Economia e società; Arist., Poi, 5, 4, 1304
a; Diod., 13, 34, 6 (riforma istituzionale a carattere democratico del 412

a.C. circa, promossa da Diocle, che introduce il sorteggio delle magistra¬
ture e nomina dei nomoteti per riformare la costituzione e stabilire nuove
leggi); Plat., Ep., 3, 316 a (leggi di Dionisio II e collaborazione di Platone);
Apul., Plat., 1, 4, p. 189 (Platone fa il secondo viaggio a S. per studiare le
municipales leges di S.); Diod., 16, 82, 6-7; Plut., Tim., 24, 3; 39, 7 (riforma
legislativa e costituzionale di Timoleonte, con la collaborazione dei legi
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slatori corinzi Cefalo e Dionisio); Cic., Verr., 2, 3, 14-15, 18-20, 24, 38, 44,

117, 121, 123, 147, 150; 2, 5, 53 (Ierone II promulga la cd. lex Hieronica, dai
Romani mantenuta ed estesa a tutta la Sicilia, e da Verre disattesa); Athen.,

5, 209 a (per i crimini commessi nella nave di Ierone II un'apposita corte,
formata da skipper, pilota e ufficiale di prua, giudicava secondo le leggi
di S.); Liv., 24, 4, 2; 25, 23, 4; Plut., Marc., 23, 10 (giuste leggi di S. al tempo
di Ierone II, la validità delle quali è confermata nel 210 a.C. dal senato
romano); Diod., 16, 70, 6 (amphipolia di Zeus Olimpio, istituita da
Timoleonte); Cic., Verr., 2, 2, 126-127; 2, 4, 137 (sacerdozio di Giove, massi¬

ma carica sacerdotale a S., identificabile con la precedente); Hesych., s.v.

dyiTTÓxoL (carica a S.); Hesych., s.v. Aiovixjio4>ópoi (carica a S.); Philarchus,

FGrHist 81 F 45, ap. Athen., 12, 521 c (gineconomo, supervisore delle
donne a S.); Plat., Ep., 7, 329 e (ufficiali preposti alle frontiere); Liv., 24, 23,

3 (amministratori del pubblico erario); Cic., Verr., 2, 4, 138 (proagoro a S.);
Cic., Verr., 2, 4, 118; 2, 5, 30; 2, 5, 80; LIV., 29, 19, 12-13; 35, 16, 4; 38, 51, 1;

Plut.„ Cat. Mi., 53, 2 (S. sede del governatore della provincia romana di
Sicilia); Cic., Verr., 2, 2, 38; 2, 2, 70; 2, 3, 32; 2, 3, 132; 2, 3, 136-137; 2, 3, 139 (S.

sede di una delle circoscrizioni giudiziarie della Sicilia); Cassiod., Var., 1,

39, 1; 4, 6, 1; 6, 22; 9, 10 - 11; 9, 14 (S. sede del comes goto e della sua corte).

Economia e società :

Agricoltura, allevamento, artigianato:
Strabo, 6, 2, 4 (fertilità della ckora di S.); Colum., 1, 1, 8; Plin., n.h., 18,

22; Ps. Plut., Mor., 175 A; Plut., Mor., 552 A (interesse a promuovere Pagri
coltura da parte dei Dinomenidi; in particolare, Ierone avrebbe dato pre¬

cetti agricoli); Plut., Dio, 37, 2 (proprietà terriere di Dionisio II); Theophr.,
CP, 3, 20, 5; Plin., n.h., 17, 30; Plut., Tim., 36, 7; 38, 2 (poderi e fattorie al
tempo di Timoleonte: una fattoria di buona reputazione fu rovinata dal
nuovo proprietario, un Corinzio, a causa di un'inopportuna spietratura
dei campi; un ameno e bellissimo podere fu donato dai Siracusani a

Timoleonte); Diod., 21, 16, 6 (proprietà di Agatocle, confiscate alla sua
morte); Liv., 25, 28, 3; 26, 21, 11; Diod., 21, 18, 1 (287 a.C. ca.: proprietà dei
mercenari, futuri Mamertini, da essi vendute prima di lasciare S.); Plut.,
Marc., 19, 7 (proprietà regie, confiscate dai Romani nel 212 a.C.); Liv., 26,

21, 11; 26, 30, 10 (terreni al tempo della conquista romana di S.: molti
proprietari subirono espropri; 500 iugeri di terra presi dal territorio confi¬
scato di S. furono dati a Soside come ricompensa); Thuc., 7, 87, 2; Pmlet.,
fr. 201 Kaibel, ap. Athen., 11, 483 a; Diod., 13, 19, 4; Liv., 22, 37, 6; 23, 38, 13;

Val. Max., 4, 8, ext. 1; Plut., Nie., 29, 1 (orzo); Hdt., 7, 158, 4; Themistocles,
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Ep., 7; Thuc., 6, 20, 4; Dem., 32, 18; Theopomp., FGrHist 115 F 193 ap. Athen.,
6, 232 b; Theophr., CP, 3, 20, 5; Philet., fr. 201 Kaibel, ap. Athen., 11, 483 a;

Polyb., 7, 5, 7; Diod., 14, 58, 1; 16, 13, 3; 16, 18, 2; 19, 110, 2; 19, 110, 5; 20, 31,

3; 20, 32, 3; 24, 1, 4; 25, 14; LIV., 21, 50, 10; 22, 37, 6; LIV., 23, 21, 5; 23, 38, 13;

24, 21, 11-12; 26, 32, 3; Val. Max., 4, 8, ext. 1; Plin., n.h., 17, 30; Aelian, VH,
6, 12; Athen., 5, 209 b; Eutr., 3, 1, 2; Them., Or., 23, 293 c; Zon., 8, 6; 8, 10; 8,

26 (grano); Thuc., 7, 81, 4; Diog. Laert., 6, 25; Hesych., s.v. <V4>aa|ia (olio,
olive ed oliveti); Epich., fr. 174 Kaibel, ap. Etym. Magn., s.v. Bîf3Xivoç olvoç;

Hyppb, FGrHist 554 F 4 ap. Athen., 1, 31 b; Arist., fr. 585 Rose3 ap. Poll., 6,

16; Aelian., VH, 12, 31; Hesych., s.v. TTôXXioç otvoç; Etym. Magn., s.v. Bi(3Xipoç

oivoç (vino detto Pollio, dolce, bianco, assimilabile al Biblino, così detto
dalla vite biblia o biblina, introdotta a S. da Pollide); Thuc., 7, 73, 2;

Archestratus, fr. 62 Ribbeck, ap. Athen., 3, 101 d; Arist., HA, 6, 2, 559 b;
Antig., Mir., 97 b; Polyb., 8, 37, 2; Bato Sinop, FGrHist 268 F 4, ap. Athen.,
6, 251 e; Nep., Dion, 4, 4; LIV, 25, 23, 14; 25, 23, 16; 25, 24, 2; 25, 24, 6; Plin.,
n./z., 10, 153; Frontin., strat., 2, 9, 7; 3, 3, 2; Plut., Dio, 30, 5; 41, 2-3; Nic., 26,

1; PoLYAEN., 1, 43, 2; 5, 3, 3; Clem. Alex., Paed., 2, 2, 30, 2; Athen., 5, 207 d;
Hesych., s.v. dacfia; Zon., 9, 5 (altre menzioni di viti, vino ed ubriachi in
S.); Theopomp., FGrHist 115 F 283 a ap. Athen., 10, 435 d; F 283 b ap. Aeuan.,
VH, 6, 12; Arist., Poi, 5, 10, 1312 a; fr. 588 Rose3 ap. Athen., 10, 435 e; Diod.,
15, 74, 2; Plut., Dio, 7, 7; Aelian., VH, 2, 41 (propensione ad ubriacarsi di
Dionisio e figli); Polem., fr. 75 Preller, ap. Athen., 11, 462 c (fiori, favi di
miele e incenso non sminuzzato usati per libagioni); Athen., 14, 647 a

(sesamo e miele usati per dolci); Athen., 5, 209, a (enormi quantità di
grano, pesci salati, lana, caricati nella nave di Ierone II); Archestratus, fr.

19 Ribbeck = 11 Brandt, ap. Athen., 7, 300 e; fr. 53 Ribbeck = 45 Brandt, ap.

Athen., 7, 311 b; Phan. Hist. FHG 2, 297, fr. 13, ap. Athen., 1, 6 e-f; Macho
9, 67 Gow, ap. Athen., 8, 341 b; Cic., Verr., 2, 4, 118; off., 3, 58-59; Lrv., 25, 23,

6; Plut., Nic., 24, 1; Tim., 20, 3; Athen. ,5, 208 a; Suda s.v. <kXó£evos (pesci,
pesca e pescatori); Hermipp., fr. 63 Kock, ap. Athen., 1, 27 f (a S. rinomata
produzione di maiali e formaggi); Ps. Arist., Oec., 2, 2, 1349 b (bestiame);
Pind., Pyth., 2, 2; 2, 5; Bacchyl., 3, 69; 5, 1-2; Thuc., 6, 20, 4; 6, 64, 1; Plat.,
Erx., 392 d; Theopomp., FGrHist 115 F 187 ap. Athen., 10, 436 a; Diod., 14,

109, 1-2; Strabo, 5, 1, 4; Aelian., VH, 4, 18; Athen., 5, 207 f - 208 a (cavalli e

carri); Polyb., 8, 3, 2; Lucil., 446 Marx, ap. Nonn., p. 151, 13; Socr. Ep., 13, 1;

Alex. Aet., fr. 5 Powell, ap. Athen., 15, 699 c (lavorazione del cuoio, calzo¬

lai, ciabattini); Athen., 11, 500 b (skyphoi siracusani, celebrati dai poeti);
Plin., n.h., 34, 13 (bronzo di S., di cui è fatto il tempio di Vesta a Roma e i
capitelli sulle colonne del Pantheon).

Opulenza della città:

Thuc., 6, 20, 4; Demon, FGrHist 327 F 14 ap. App. Prov., 4, 88; Strabo,
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6, 2, 4; Phleg., FGrHist 257 F 36, 3, 10; Lib., Ep., 810, 2; Steph. Byz. s.v.

ZupdKouaai; App. Prov., 3, 14; Suda s.v. ’Apxiaç; s.v. AeKomr|v écmàaai; s.v.

'H SvpaKouCTcov òeKcxTTi; s.v. ZupaKouaLa rpaneCa; Eustath., ad Dionys. Pet.,

369; schol. Ar., Eq., 1091 (grandissima ricchezza dei Siracusani; la ric¬
chezza della città e della sua decima divenne proverbiale); Plat., Erx.,
392 d - 393 a; Ps. Phalar., Ep., 78, 1 (personaggio-stereotipo del ricco
siracusano); Hdt., 7, 156, 2 (S. fiorente sotto Gelone); Pind., Oh, 6, 97 (S.

prospera sotto Ierone); Polyb., 15, 35, 3; Cic., Tusc., 5, 57; nat. deor., 3, 81

(S. opulentissima e prosperosa ai tempi di Dionisio e Agatocle); Liv.,
25, 25, 9; 25, 31, 11; PLUT., Marc., 19, 6 (lunga, grande e splendida
prosperità di S. fino al 212 a. C); Pind., Pyth., 2, 57; 2, 59; Bacchyl., 3, 13

(ricchezza e opulenza di Ierone); Plat., Ep., 7, 346 c; 7, 347 b; Satyr.,
FHG III, 169, fr. 16, ap. Diog. Laert., 3, 9; Plut., Arist., 1, 4; Dio, 15, 3-5;
18, 1; 19, 8; 23, 4; Gell., 3, 17, 2; Diog. Laert., 8, 84; Iambl., V. Pyth., 199;
Tzetz., Chil., 10, 783-806; 10, 992 - 11, 3; 11, 30-34 (ricchezze di Dione).

Lusso:

Diod., 11, 38, 2-3 (legge suntuaria dei Siracusani per i funerali, rispet¬
tata anche da Gelone); Philarchus, FGrHist 81 F 45 ap. Athen., 12, 521 b;
Eustath., ad Hom., Il, 19, 282 (legge suntuaria che proibiva alle donne
siracusane ornamenti d'oro, abiti sgargianti, vesti bordate di porpora, a

meno che non fossero prostitute. Altra legge simile per gli uomini, identi¬
ficati altrimenti come adulteri o pathici. Le donne libere che uscivano dopo
il tramonto erano assimilate alle adultere); Diod., 8, 11, 1 (lusso della casa

costruita dall 'epistates Agatocle con i blocchi destinati al tempio di Atena);
Diod., 16, 13, 1 (Dionisio II seppellisce solennemente e con lusso i suoi
morti); Theodoret., Graec. aff. cur., 2, 25; 11, 3 (lusso siracusano); Aristoph.,
fr. 216 Kock ap. Athen., 12, 527 c; Plat., Resp., 3, 404 d; Ep., 7, 326 b; Cic.,
fin., 2, 92; Tusc., 5, 100; Lucian., Dem. Enc., 18; Zenob., 5, 94; Them., Or., 24,
301 b; Hesych., S.v. riaAiKoi; s.v. ZupaKoaia jpàm(a; Phot., s.v. Zupaicoaia t póne (a;

Suda s.v. ZupaKouaia TpómeCa (mense siracusane, sontuose per eccellenza).

Oggetti preziosi ed opere d’arte

Diod., 16, 57, 2-3 (statue in oro e avorio, inviate da Dionisio a

Olimpia e Delfi, intercettate e rubate da Ificrate); Polyb., 5, 88, 5; Diod.,
26, 8 (lebeti d'argento, che Ierone II manda a Rodi); Diod., 10, 28, 1-2;
Plut., Nie., 16, 7 (ori e argenti neìYOlympieion di S.); Plut., Nie., 28, 6

(scudo d'oro e di porpora che si dice appartenuto a Nicia in un tempio
di S.); Ps. Arist., Oec., 2, 2, 1353 b; Cic., nat. deor., 3, 84; Val. Max., 1, 1,

ext. 3; Plut., Mor., 379 C; Polyaen., 5, 2, 19; Clem. Alex., Protr., 4, 52, 2;

Aelian., VH, 1, 20; Athen., 15, 693 e; Eustath., ad Od., 5, 92 (preziosi
nei templi - con tutta probabilità templi di S. - spogliati da Dionisio:
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oggetti d'oro e d'argento, tra cui tavole, statue, coppe, corone, etc.);
Plut., Dio , 29, 2 (tavole per sacrifici e crateri dei Siracusani); Tim.,
FGrHist 566 F 158; Diod., 13, 112, 4; 14, 109, 1-2; Ps. Plut., Mor., 175 E;

Diog. Laert., 4, 8 (oro, argento e preziosi - vasi d'oro e d'argento, tende
intessute d'oro, costosi drappi, una corona d'oro - appartenenti ai
due Dionisii); Caecil., FGrHist 183 F 2 ap. Athen., 11, 466 a; Ps. Plut.,
Mor., 176 E; Plut., Mor., 544 B-C; Auson., 8, 1-6 p. 311 Peiper = Epigr.
liber, 8, 1-6 (coppe d'oro e vassoi tempestati di pietre preziose, insieme
a vasi d'argilla e di Samo, alla mensa di Agatocle); Liv., 24, 23, 1; 24, 23,

3; 25, 25, 13; 25, 30, 12; 25, 31, 8 (tesoro regio: requisito dai Siracusani
dopo l'uccisione di Ieronimo, è in seguito preso dai Romani); Polyb.,
9, 10, 2-14; Liv., 25, 40, 1; 26, 21, 8; Sil., 14, 649-665 (ricchezze e preziosi
che Marcello porta via da S.: sculture, quadri, vesti, suppellettili, bronzi,
tessuti, vasellame, ecc.); Cic., Verr., 2, 4, 29; 2, 4, 54-55; 2, 4, 60; 2, 4, 62

(preziosi nel palazzo di Verre a S.: falere appartenute a Ierone II, vasi
d'argento, letti tricliniari intarsiati di bronzo e candelabri bronzei alle¬
stiti appositamente per lui; all'interno del palazzo si trovava perfino
una officina di cesellatori di vasi aurei); Cic., Verr., 2, 2, 35; 2, 2, 46-47
(argenteria cesellata, tra cui idrie e tazze, vasi di Corinto e drappi pre¬
ziosi che Verre sottrae al ricco Eraclio); Athen., 5, 207 c-e; 5, 208 b (ope¬
re d'arte nella nave di Ierone II: mosaici, decorazioni artistiche, statue,

dipinti e coppe per bere); Cic., Verr., 2, 1, 55; 2, 2, 50; 2, 4, 115; 2, 4, 131

(S. ricchissima di opere d'arte, soprattutto nei templi, oggetto della
bramosia di Verre: statue, immagini sacre, quadri, avori, tavole delfiche
in marmo, crateri in bronzo, vasi di Corinto); Cic., Verr., 2, 4, 122-125

(opere d'arte e di artigianato artistico nel tempio di Atena: quadri con
battaglia equestre del re Agatocle, 27 quadri di re e tiranni della Sici¬
lia, battenti del tempio con fregi d'oro e avorio, aste in bambù); Plin.,
n.h., 8, 56 (quadro a S. raffigurante Mentore che toglie la spina al leo¬

ne); Tim., FGrHist 566 F 158; Theocr., Ep., 18, 3-6; Cic., Verr., 2, 2, 36; 2, 2,
48; 2, 2, 50; 2, 2, 145; 2, 2, 154; 2, 2, 160; 2, 4, 119; 2, 4, 125-129; 2, 4, 138-139;

2, 4, 143; 2, 5, 184; Diod., 10, 28, 1; 19, 2, 9; 21, 16, 6; 37, 8, 2; Liv., 25, 40, 1; 26,

21, 8; 26, 30, 9; 34, 4, 4; 41, 13, 2; Val. Max., 1, 1 ext. 3; Plin., n.h., 34, 59; Dio
Chrys., 37, 20-21; Plut., Tim., 23, 7-8; Marc., 21, 1; 30, 6; Suet., Tib., 74; Aeuan.,

VH, 1, 20; 6, 11; 13, 37; Diog. Laert., 4, 8; schol. Pind., Pyth., 2, 12 b (statue in
S.); Athen., 5, 207, e (statue nel tempio della nave di Ierone II); Polyb., 5,
88, 8 (statua di S. che incorona Rodi, inviata a Rodi dai Siracusani al tem¬

po di Ierone II); Liv., 22, 37, 5; Val. Max., 4, 8, ext. 1; Zon., 8, 26 (Nike d'oro
di 220 libbre offerta da Ierone II ai Romani nel 217 a.C.); Theopomp., FGrHist

115 F 193 ap. Athen., 6, 232 a-b; Cic., nat. deor., 3, 83; Diod., 16, 57, 2-3; Val.
Max., 1, 1, ext., 3; Plut., Mor., 397 E; Paus., 6, 12, 2; 6, 12, 4; 6, 15, 6; 6, 19, 7;

Athen., 6, 231 f (statue offerte a Olimpia e Delfi).
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Crisi:

Thuc., 7, 48, 5; Diod., 20, 31, 3; 20, 32, 3; Liv., 25, 28, 6; 25, 31, 15;

Plut., Dio , 48, 8 (crisi economica, aporia, carestia a S. in vari momenti
storici: nel 413 a.C; intorno al 356 a.C; nel 309 a.C, durante la spedi¬
zione in Libia di Agatocle; nel 211 a.C., al momento della presa della
città da parte dei Romani).

Demografia:

Plut., Tim., 1, 2; 22, 4 (S. quasi eremos tra il 354 a.C. e barrivo diTimoleonte);
Cic., Verr., 2, 4, 119 (Tyche è il quartiere più densamente popolato di S.).

Bellezza e nobiltà:

Pine»., Oh, 6, 6; Nem., 1, 2; Bacchyl., 5, 12; Epich., fr. 185 Kaibel, ap. Etym.
Magri, s.v. ZupaKoìc; Theocr., 28, 18; Ep., 18, 5; Cic., Verr., 2, 2, 43; 2, 4, 117; 2, 5,

95; rep., 3, 43; Liv., 25, 24, 11; 25, 29, 5; 26, 32, 3; Eutr., 3, 14, 3 (S. città bellissi¬
ma, illustre e nobilissima, la più bella e nobile tra le città greche).

Potenza politica e militare:

Thuc., 7, 28, 3 (S. città di per sé non inferiore ad Atene); Vell., 2, 7, 7

(S. divenne più potente della madrepatria); Diod., 16, 5, 4; 20, 78, 3 (alla
morte di Dionisio S. era il più potente impero d'Europa); Thuc., 6, 20, 4;
Diod., 12, 26, 3; 19, 72, 1; Strabo, 6, 2, 4 (egemonia dei Siracusani su gran
parte della Sicilia in varie fasi del V e IV see. a.C., e ricche entrate conse¬

guenti); Thuc., 7, 56, 2-4; 8, 96, 5; Diod., 2, 5, 6; Liv., 25, 31, 11 (potenza
militare di S. in varie epoche: nel 415-413 a.C., quando fu il più pericoloso
nemico per Atene; al tempo di Dionisio; intorno al 212 a.C., quando ga¬

reggiava in potenza militare con Cartagine).

Importanza di S. romana:

Cic., Verr., 2, 3, 149 (S. sede dell'appalto delle decime); Sol., 5, 8; Gui¬

do, 58; Isid., orig., 14, 6, 33 (S. principale città della Sicilia).

Tattiche e spese militari:

Xenagor., FGrHist 240 F 30 ap. Plin., n.h., 7, 208; Diod., 14, 41, 3; 14,

42, 1-3 (invenzioni belliche offensive: catapulta, quinqueremi, nave a sei
ordini); Zenob., 5, 89 (massiccio utilizzo di mercenari da parte di Ierone);
Thuc., 7, 48, 15 (spese militari di S. nel conflitto con Atene).

Moneta, commerci, tributi:
Arist., fr. 589 Rose3 ap. Poll., 9, 87; Ps. Arist., Oec., 2, 2, 1349 a-b; Tim.,

FGrHist 566 F 143 ap. schol. Horn., Il, 23, 269; Diod., 11, 26, 3; Poll., 9,79;
Fest., s.v. Talentorum-, Hesych., s.v. òrniapéTeioy; s.v. é£àç; schol. Pind., Oh, 2
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inset :; 2, 29 d (monetazione e riforme monetarie a S.); Demosth., 32, 4; Ps.

Plut., Mot., 1 75 A (denaro offerto in prestito dai Siracusani); Thuc., 7, 39, 2

- 40, 1 (mercato, momentaneamente trasferito in spiaggia); Aret., Poi, 1,

11, 1259a (commerciante di ferro a S.); Ps. Arist., Mir., 96, 838 a; Athen.,
12, 541 b; Tzetz., Chil., 1, 821-823 (Dionisio compra uno splendido man¬
tello da un Sibarita e lo rivende ai Cartaginesi); Procop., Goth., 3, 14, 7

(esercizio del commercio marittimo a S. nel 533); Arist., Poi, 5, 11, 1313 b;
Ps. Arist., Oec., 2, 2, 1349 a-b; Ps. Plut., Mor., 1 75 E; 176 C; Polyaen., 5, 2, 19

(Dionisio impone tributi ai Siracusani).

Schiavi:

Arist., Pol, 1, 7, 1255 b; Plut., Marc., 19, 4; Polyaen., 1, 43, 1; Zon., 8, 6

(schiavi); Plat., Erx., 392 d - 393 a; Cic., Vorr., 2, 2, 35; 2, 2, 46-47 (possesso
di numerosi schiavi = indice di ricchezza); Diod., 14, 7, 4; 14, 58, 1; 14, 78,

3; 14, 96, 3; 20, 4, 7; Lrv., 24, 32, 9; Iust., 22, 4, 5 (liberazioni di schiavi,
operate da Dionisio, Agatocle, Ippocrate ed Epicide).

Lingua:

Theocr., 15, 88-93; Ep., 18, 1-2; Diod., 26, 18; Schol. Theocr., Anec. Est.,

7, et al. (dialetto dorico a S.).

Vita di corte:

Pind., 01, 1, 103, e in generale Ol, 1; 6 passim ; Pyth., 1-3; fr. 124 d-126
Maehler; Bacchyl., 5, 11, e in generale 3 - 5; 20 C; Arist., Rhet., 2, 16, 1391 a;

Tim., FGrHist 566 F 133 op. Clem. Alex., Strom., 1, 64, 2; Marm. Par.,
FGrHist 239, A, 55; Artemon., FGrHist 569 F 3 ap. Schol. Pind. Pyth., 1,

inscr. a; Chamaeleon, fr. 14 Koepke, ap. Athen., 14, 656 c-e; Cic., nat.

deor., 1, 60; Plut, Mor., 68 A; 175 C; 1095 D; Iambl., V. Pyth., 266; Paus.,
1, 2, 3; Aelian., VH, 4, 15; 9, 1; 12, 25; Athen., 1, 28 a; FIippol., Haer., 1,

14, 5; schol. Ar, Ra., 1028; Vita Aeschyli, 8-10, 18 Murray = p. 332-333
Page; schol. Pind., Vita Ambrosiana, p. 3 Drachmann; schol. Pind., Pyth.,

1 a; Synes., £p., 49; Eustath., de vita et scriptis Pindari, 26, p. 19-20 Abel
(poeti, filosofi e letterati alla corte di Ierone); Lys., 6, 6-7; Plat., Ep., 1; 2;

3; 7; 13; Soci*. Ep., 8 - 9; 23; Diog., Ep., 32; Arist., Rhet., 2, 6, 1385 a; Phan.,
FHG II, 297, fr.13, ap. Athen., 1, 6 e - 7 a; Tim., FGrHist 566 F 158;
Macho 9, 67 Gow, ap. Athen., 8, 341 b; Polykritos, FGrHist 559 F 1 ap.

Diog. Laert., 2, 63; Hegesandr., FHG IV, 417, fr. 18, ap. Athen., 12, 544
b-d; Diod., 5, 5, 1; 15, 6, 2-5; 15, 7, 1; Nep., Dion, 2, 2-3; 3, 1; 3, 3; Val.
Max., 4, 3, oxf. 4; Plin., iz./z., 7, 110; Plut., Dio, 4, 3 - 5, 7; 11, 1-3; 16; 18 -
20; 22, 2-3; Mor., 67 C-E; 68 A; 176 C-D; 334 C; 471 E; 779 B-C; 833 B-C;
1051 C; Paus., 1, 2, 3; Lucian., Nec., 13; Ind., 15; Par., 32-33; Aristid., Or.,
2, 280-298; 3, 368-393 cwm schol.; 3, 411 ; 3, 440; Gal., 1, 8 Kuhn = Adhortatio



SIRACUSA 48

ad artes addiscendas , 5; Diogeni an., 8, 54; Philostr., VS, 212; Aelian.,
VH, 7, 17; 12, 44; Athen., 7, 279 e-f; 10, 427 f - 428 a; 11, 507 b-c; 12, 546

d; Diog. Laert., 2, 61; 2, 66-69; 2, 73; 2, 77-82; 3, 18-21; 3, 36; 4, 6; 4, 8; 4,

11; Sol., 1, 123; Them., On, 8, 105 a; 17, 215 c; 23, 293 c; Olimp., in Ale., 2;

in Grg., 41, 7-8; Phot., Bibi, 259, 486 a-b; Harpocr. s.v. KapKÎvoç; Suda,
S.v. ’'AîTayé fie àç tù? XaToplaç; s.v. ’Ap'icttittttoç; s.v. Aiovûctloç; s.v. KapKivoç;

s.v. «hXôÇepoç; s.v. <t>iXo£évou 'ypap.p.dTiov; schol. Ar., Plut., 290; 13; schol.

Aristid., Or., 3, 200, 10; vit. Antiph., 2, 10; App. Prov., 2, 26; 5, 16; Tzetz.,
Chil., 5, 138-201; 10, 807-820, 832-855, 878, 985-987; Ep., 75; Georgius
Syncellus, Ecloga chronographica, 492-494 (poeti, filosofi, letterati, scien¬
ziati alla corte dei due Dionisii; su Aristippo e Dionisio II si veda an¬

che Socratis et Socraticorum Reliquiae, I, p. 14-22 Giannantoni); Cic., Rab.
Post., 23; Ps. Plut., Mor., 8 B; Plut., Mon, 52 D-F; Ps. Plut., Mor., 176 D;

Plut., Mon, 467 E; Lucian., Par., 34; Apul., Plat., 1, 4, p. 189; Gell., 17,
21, 29; Aelian., VH, 3, 17; 4, 18; Diog. Laert., 3, 9; 3, 34; 4, 6; 4, 11; 6, 25
26; 6, 58; 8, 84-85; Them., On, 2, 37 d; 6, 72 d; 34, 15; Theodoret., Graec.

aff. cur., 2, 25; 12, 71; Olimp., in Grg., 41, 3 (generici accenni alla presen¬
za di Platone a S.); Tim., FGrHist 566 F 32 op. Athen., 6, 250 a-d; Bato
Sinop., FHG IV, 349, fr. 3, op. Athen., 6, 251 e-f; Athen., 6, 249 e - 250 e

(parassiti alla corte dei tiranni).

Mestieri particolari:

Diod., 14, 18, 4-5 (60.000 contadini, 6000 coppie di buoi, muratori,
ingegneri e altri artigiani lavoravano alle mura di Dionisio nel 402
a.C.); Plut., Dio, 4, 2; Diog. Laert., 2, 75 (tesorieri di Dionisio I e II);
Plat., Ep., 7, 347 a (portiere del palazzo di Dionisio II); Theopomp.,
FGrHist 115 F 283 b ap. Aelian., VH, 6, 12; Plut., Dio, 9, 3; Mon, 508 F
(barbieri); Cic., Verr., 2, 4, 132 (guide turistiche: mistagoghi); Cic., Verr.,
2, 4, 140 (custodi dei templi). Sui palestriti cf. Toponomastica, topografia

e monumenti, relativamente ai ginnasi. Polyaen., 5, 2, 13 (cantanti ed
etere); Xen., Hell, 5, 4, 58; Plut., Ages., 27, 2; Plut., Dio, 34, 6; Athen., 7,
289 a - 290 a; Suda s.v. MeveKpdTr]?; Eustath., ad Hom., Il, 9, 563; 11, 515

(medici siracusani, tra cui il famoso Menecrate).

Letteratura e poesia:

Hippostratus, FGrHist 568 F 5 ap. schol. Pind., Nem., 2, 1 c (Cineto
di Chio per primo introdusse la poesia rapsodica a S., intorno al 504/
1 a.C.); Athen., 5, 181 c (i Siracusani stimavano particolarmente i poeti
satirici); schol. Theocr., proleg. B et Anec. Est. 1-2 (origine siracusana
della poesia bucolica); Isid., orig., 14, 6, 33 (origine siracusana della
commedia; cfr. Arist., Poet., 5, 1449 b e Theocr., Ep., 18, 1-2).
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Scienza e tecnica

Plut., Marc., 19, 11 (strumenti matematici in possesso di
Archimede); Cic., rep., 1, 21-22; 1, 28; Tusc., 1, 63; nat. deor., 2, 88; Ov.,
fast., 6, 277-278; Lact., inst., 2, 5, 18; Firm., math., 1, prooem., 5; Claud.,
carm. min., 51; Cassiod., Var., 1, 45, 7 (a S. due planetari, tra cui il famo¬
so planisfero di Archimede); Moschion, FGrHist 575 F 1 ap. Athen., 5,
206 d-209 e; Plut., Marc., 14, 13; Procl., in Eue., 63; Eustath., ad Hom.,

Od., 14, 350 (Syracosia , la gigantesca nave costruita da Ierone II con
l'aiuto di Archimede e donata al re Tolomeo in Alessandria; al suo

interno aveva anche, tra le altre cose, giardini pensili, un tempio di
Afrodite, una biblioteca e un bagno).

Giochi, agoni, spettacoli:

Pino., 01, 13, 111-112 curn schol. (giochi siracusani nel 464 a.C.? Gli
scoli affermano l'esistenza a S. di giochi istmici, come a Corinto); schol.

recc. Plat., Ly., 206 d ('Epfiaia, nome degli agoni dei fanciulli a S.); Val.
Max., 1, 7, 8; Tac., ann., 13, 49; Suet., Cai, 20; Exposit. mundi, 66 (spettacoli
circensi a S. in età imperiale); Cic., Tusc., 5, 60 (gioco della palla).

Cucina:

Philet., fr. 201 Kaibel, ap. Athen., 11, 483 a; Hesych., s.v. ap4>aapa; s.v.

SéSopKa (focacce); Demetr. Com., fr. 1 Kock, ap. Athen., 9, 405 f (zuppa di
lenticchie 'tirannica' alla mensa di Agatocle); Epich., fr. 95 Kaibel, ap. Athen.,
14, 645 e-f; Athen., 14, 647 a (dolci).

Personaggi
:

Personaggi di interesse storico:

(esclusi i tiranni e capi della città più noti, cioè i Dinomenidi,
Ermocrate, Dionisio, Dionisio II, Dione, Callippo, Ipparino, Niseo,
Timoleonte, Agatocle, Iceta, Tenone e Sosistrato, Ierone II, Gelone fi¬

glio del precedente, Ieronimo, Ippocrate ed Epicide).
Agatocle. epistates alla costruzione del tempio di Atena, autore di

un atto di empietà <Diod., 8, 11 >; Diocle, forse antico legislatore dei
Siracusani, più tardi confuso con l'omonimo personaggio autore della
riforma costituzionale 'democratica' <Diod., 12, 19, 2; 13, 33, 2-3; 13,

35; 16, 82, 6>; Pinomene, figlio di Ierone e della figlia di Nicocle
siracusano <Pind., Pyth., 1, 58; Philist., FGrHist 556 F 50 et Tim., FGrHist
566 F 97, ap. schol. Pind., Pyth., 1, 112; Paus., 6, 12, 1; 8, 42, 8-9; schol.

Pind., Pyth., 1, 134>; Tindaride. che tentò di farsi tiranno <Diod., 11, 86,

4-5>; Faillo. capo della prima spedizione in Tirrenia nel 453 a.C. <Diod.,
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11, 88, 4>; Apelle, capo della seconda spedizione in Tirrenia <Diod.,
11, 88, 5>; Bolcone. stratego condannato a morte nel 451 a.C. <Diod.,
11, 91, 2>; Atenagora. prostates del demos di S. nel 415 a.C. <Thuc., 6,

35, 2; 6, 41, 1>; Eraclide di Lisimaco, stratego nel 415 a.C. <Thuc., 6, 73,

1; Diod., 13, 4, 1>; Ecfanto, ipparco di S. nel 415 a.C. <Polyaen., 1, 39,

2>; Sicano di Esecesto, stratego e poi comandante della flotta siracusana
al tempo della grande spedizione ateniese <Thuc., 6, 73, 1; 7, 46, 1; 7,

50, 1; 7, 70, 1; Diod., 13, 4, 1; 13, 11, 6; 13, 13, 2>; Daimaco ipparco
siracusano e Sosistrato capo di una rivolta contro Ermocrate nel 414

a.C. <Polyaen., 1, 43, 1>; Agatarço, comandante di una flotta siracusana
nel 413 a.C. <Thuc., 7, 25, 1; 7, 70, 1; Diod., 13, 13, 2>; Eraclide di

Aristogene, Eucle di Ippone e Tellia. strateghi nel 414 a.C., e i primi
due anche nel 409 a.C. <Thuc., 6, 103, 4; Xen., Hell., 1, 2, 8>; Diocle.

rappresentante del demos, legislatore nel 413 a.C., comandante dei
Siracusani ad Imera nel 409 a.C., poi esiliato <Diod., 13, 19, 4; 13, 34, 6;
13, 59, 9; 13, 61, 3-6; 13, 75, 4-5>; Potamida di Gnosia, Miscone di

Menecrate e Demarco di Epicide, nuovi strateghi nel 411 a.C. dopo
l'esilio di Ermocrate; Demarco è poi condannato a morte da Dionisio
<Thuc., 8, 85, 2; Xen., Hell., 1, 1, 29; Diod., 13, 96, 3>; Dafneo, stratego
nel 406 a.C., condannato a morte da Dionisio <Arist., Poi, 5, 5, 1305 a;

Diod., 13, 86, 4; 13, 87, 3; 13, 88, 1; 13, 96, 3; Polyaen., 5, 7>; Dorico.
comandante dei soldati ucciso nella ribellione del 404 a.C. <Diod., 14,

7, 6-7>; Soside. a capo di 300 opliti siracusani in Asia <Xen., Anab., 1, 2,

9>; Biton, capo della guarnigione lasciata da Dionisio a Mozia nel 396
a.C. <Diod., 14, 53, 5>; su Filisto cfr. infra, tra gli storici; Polisseno.
parente di Ermocrate e Dionisio <Xen., Hell, 5, 1, 26; Diod., 13, 96, 3;

14, 8, 4; 14, 62, 1; 14, 63, 4; Plut., Dio, 21, 6-8>; Eloride. philos o per altri
padre adottivo di Dionisio, in seguito esule a Reggio <Diod., 14, 8, 5;
14, 87, 1-2; 14, 90, 5; 14, 103, 5-104, 3; 20, 78, 2; Aelian., VH, 4, 8>;

Ipparino. notabile di S. e padre di Aristomache e Dione <Plat., Ep., 8,
353 b; Arist., Poi, 5, 6, 1306 a; Nep., Dion, 1, 1; Diod., 16, 6, 2; Plut., Dio,

3, 3; Them., Or., 2, 37 d; 13, 175 d; schol. Plat., Ep., 320 a>; Aristomache.
figlia di Ipparino e moglie di Dionisio nel 398 a.C. <Cic., Tusc., 5, 59;
Diod., 14, 44, 8; 16, 6, 2; Nep., Dion, 1, 1; 2, 4; 8, 4-5; Val. Max., 9, 13, ext.

4; Plut., Dio, 3, 3 - 4, 1; 6, 1; 14, 1; 51; 56, 2; 56, 4-5; 57, 5; 58, 8-9; Tim., 33,

4; Aelian., VH, 12, 47; 13, 10; Olimp., in Grg., 41, 7-8; Suda s.v. Alcou;

schol. Plat., Ep., 320 a>: Leptine, fratello di Dionisio; esiliato, si riconci¬
lia con il tiranno e toma a S. dove sposa una figlia di Dionisio; muore
in battaglia <Diod., 14, 48, 4; 14, 53, 5; 14, 54, 4; 14, 55, 2; 14, 59, 7; 14, 60,
2-4; 14, 64, 1; 14, 72, 1; 14, 102, 2-3; 15, 7, 3-4; 15, 17, 1-2; Dio Chrys., 73,

2; Plut., Dio, 9, 5; 11, 6; Mor., 338 C; Polyaen., 6, 16, 1; Aelian., VH, 13,

45; Olimp., in Grg., 41, 7; schol Plat., Ep., 320 a>; Tearide. altro fratello
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di Dionisio e suo generale <Diod., 14, 102, 3; 14, 103, 2-3; 14, 109, 2;

Plut., Dio, 6, 1; schol. Plat., Ep., 320 a>; Thestè. sorella di Dionisio <Plut.,
Dio, 21, 6-9>; Crinippo, a capo di aiuti ai Lacedemoni nel 374/3 a.C.

<Diod., 15, 47, 7>; Cisside. a capo di aiuti ai Lacedemoni nel 374/3 e

nel 367 a.C. <Xen., Hell., 7, 1, 29; Diod., 15, 47, 7>; Megacle. fratello di
Dione <Diod., 16, 6, 4; 16, 10, 3-5; 20, 78, 3; Plut., Dio, 28, 3; 29, 1; 29, 4;

Polyaen., 5, 2, 8>; Eurimene. fratello di Dione <Neanth., FGrHist 84 F

31 b ap. Iambl., V. Pyth., 189-192>; Sophrosyne. Aretè e Dikaiosyne.
figlie di Dionisio; Aretè fu moglie di Dione e poi di Timocrate <Tim.,
FGrHist 566 F 114 ap. Plut., Dio, 31, 3; Nep., Dion, 1, 1; 4, 3; 8, 4-5; Plut.,
Dio, 6, 1; 21, 6; 51; 56, 2; 56, 4-5; 57, 5; 58, 8-9; Tim., 33, 4; Mor., 338 C;
Aelian., VH, 12, 47>; Leone, amante di Dionisio da lui messo a morte

<Cic., Fuse., 5, 60; Aelian., VH, 13, 34>; Ipparino - Areteo secondo
Timeo, Ipparione in Polieno -, figlio di Dione <Timonides, FGrHist 561

F 1 ap. Plut., Dio, 31, 2-3; Tim., FGrHist 566 F 114 ap. Plut., Dio, 31, 3;

Polyaen., 5, 2, 8>: Apollocrate. figlio di Dionisio II <Theopomp., FGrHist
115 F 185 ap. Athen., 10, 436 a; F 188 ap. Athen., 10, 435, e-f; Nep., Dion,
5, 6; Strabo, 6, 1, 8; Plut., Dio, 37, 4; 50, 2; 51, 1; 56, 1; Mor., 559 E;

Aelian., VH, 2, 41>; Timocrate, marito di Aretè e generale di Dionisio
II <Xen., Hell., 7, 4, 12; Plut., Dio, 21, 6; 26, 5-7; 27, 2; 28, 2; Aelian., VH,

12, 47; Polyaen., 5, 2, 4>: Androne, luogotenente di Dionisio II <Polyaen.,
5, 2, 4>; Soside. falso accusatore di Dione <Plut., Dio, 34 - 35, 1>;

Eraclide. a capo dei soldati di S. nel 358/7 a.C. e poi esiliato; toma in
città nel 356/5 a.C. in aiuto di Dione; capo indiscusso della fazione
democratica radicale in S., entra presto in contrasto con Dione, che lo
fa assassinare <Plat., Ep., 3, 318 c; 3, 319 a; 4, 320 e; 4, 321 b; 7, 348 b -

349 c; 7, 349 e; Theopomp., FGrHist 115 F 194 ap. Steph. Byz. s.v. aù|jti;
Nep., Dion, 5, 1; 6, 3; 6, 5; Diod., 16, 6, 4-5; 16, 16, 2; 16, 17, 3; Val. Max.,

3, 8, ext. 5; Plut., Dio, 12, 1; 32, 2-5; 33, 1-4; 37, 4-6; 45, 3; 47, 1-3; 47, 6; 47,

8; 48, 4 - 49, 1; 49, 3; 49, 5-7; 53, 1-2; 53, 5-6; 56, 3>; Teodote, zio di

Eraclide ed insieme a questi alleato di Dione nella lotta contro Dionisio
II <Plat., Ep., 3, 318 c; 4, 320 e; 4, 321 b; Plut., Dio, 12, 1; 45, 3; 47, 1-3;

Diog. Laert., 3, 21>; Ippone. capo dei radicali a S. insieme ad Eraclide
<Plut., Dio, 37, 5-6>; Licone. tra gli esecutori delTuccisione di Dione
<Nep., Dion, 9, 6; Plut., Dio, 57, 4>; Poliperconte. uccisore di Callippo
insieme a Leptine, su cui cfr. infra, tra i filosofi <Plut., Dio, 58, 6>;
Callimene di Alcada, primo amphipolos di Zeus Olimpio <Diod., 16,

70, 6>; Lafistio e Demeneto. avversari politici di Timoleonte <Nep.,
Firn., 5, 2-3; Plut., Firn., 37, l-3>; Damas, personaggio autorevole e

stratego di S. <Diod., 19, 3, 1-2; Iust., 22, 1, 12>; Eraclide e Sosistrato
comandanti nel 317 a.C.; Sosistrato diviene tiranno di S. ed è poi esi¬
liato e ucciso <Diod., 19, 3, 3-4; 19, 4, 2-4; 19, 10, 3; 19, 71, 4; Polyaen., 5,
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37, 1>; su Antandro, fratello di Agatocle, generale nel 317 a.C. e capo
della guarnigione di S. nel 310 a.C., cfr. infra, tra gli storici; Pisarco.
Antropino e Diocle. oligarchici di S. nemici di Agatocle <Diod., 19, 6,

4; Polyaen., 5, 3, 8>; Dinocrate. amico di Agatocle, poi capo degli esuli
siracusani; sconfitto, è risparmiato da Agatocle e diviene un suo vali¬
do generale <Diod., 19, 8, 6; 19, 103, 1; 19, 104, 1-2; 20, 29, 5; 20, 31, 2-3;
20, 57, 1-2; 20, 61, 5; 20, 63, 7; 20, 77, 2-3; 20, 79; 20, 89, 1-3; 20, 90, 1-2;

Polyaen., 5, 3, 2>; Filonide. altro comandante degli esuli siracusani
<Diod., 19, 104, 2>; Ninf odoro, esule amico di Dinocrate <Diod., 19,

103, 2-3>; Pasifilo e Demofilo generali di Agatocle; il primo si ribella
ed è ucciso <Diod., 19, 102, 2; 19, 104, 2; 20, 56, 2; 20, 77, 2; 20, 90, 2>;

Arcagato - o Agatarco -, figlio di Agatocle <Polyb., 7, 2, 4; Diod., 20,

11, 1; 20, 33, 4-7; 20, 38, 1; 20, 55, 5; 20, 57, 4 - 61, 5 passim ; 20, 68, 3-4; 20,
69, 3; 20, 70; Iust., 22, 5, 1; 22, 8, 1; 22, 8, 8; 22, 8, 10; 22, 8, 14>; Eraclide.
giovane figlio di Agatocle <Diod., 20, 68, 3; 20, 69, 3; 20, 70; Iust., 22, 5,

1; 22, 7, 5; Polyaen., 5, 3, 4>; Nearco. amico di Agatocle <Diod., 20, 16,

3>; Or tone, ambasciatore presso Ofelia <Diod., 20, 40, l-2>; Leptine.
generale <Diod., 20, 56, 2-3; 20, 61, 5; 20, 62, 2-5>; Eumaco. generale;
non è certo che sia siracusano <Diod., 20, 57, 4 - 58; 20, 60, 4-8>: Escrione.

generale <Diod., 20, 60, 1; 20, 60, 3>; Agatarco. altro figlio di Agatocle
<Diod., 21, 3>; Lanassa. figlia di Agatocle e moglie di Pirro <Diod., 21,

4; 22, 8, 2; Plut., Pyrrh., 9, 2-3; App., Samn., 11, 1>; Agatocle. figlio di
Agatocle <Diod., 21, 15; 21, 16, 3; Iust., 23, 2, 5>; Arcagato. nipote e

omicida di Agatocle <Diod., 21, 16, 2-7; Iust., 23, 2, 5>; Ierocle. padre di
Ierone II <Iust., 23, 4, 4>; Leptine, uomo illustre di S. e suocero di Ierone
II <Polyb., 1, 9, 2-3>; Filistide. moglie di Ierone II <Polyb., 1, 9, 3>;
Polidoro, interpretatore /riformatore, sotto Ierone II, delle leggi di
Diocle <Diod., 13, 35, 3>; Zoippo. genero di Ierone II <Polyb., 7, 2, 1;
Liv., 24, 4, 3; 24, 5, 7-8; 24, 26, 1; 24, 26, 4; 24, 26, 6-7; 24, 26, 9>;

Adranodoro. genero di Ierone II <Polyb., 7, 2, 1; 7, 5, 4-5; Liv., 24, 4, 3;
24, 4, 9; 24, 5, 7-8; 24, 5, 10; 24, 7, 7; 24, 21, 6; 24, 21, 11; 24, 22, 4-17; 24,

23, 1-2; 24, 24, 1-2; 24, 24, 4; 24, 24, 8-9; 24, 25, 1; 24, 25, 3-6; 24, 25, 11>;

Agatarco. Onesigene e Ippostene. uomini di Ieronimo <Polyb., 7, 4, 1;

7, 4, 7>; Callone. rivela a Ieronimo una congiura ai suoi danni <Liv.,
24, 5, 9>; Trasone. consigliere di Ieronimo, da lui messo a morte <Bato
Sinop., ap. Athen, 6, 251 f; Polyb., 7, 2, 1; Liv., 24, 5, 7-8; 24, 5, 12-13; 24,

6, 1; Val. Max., 3, 3, ext. 5>; Teodoto. congiurato implicato nell'ucci¬
sione di Ieronimo <Liv., 24, 5, 10-14; 24, 21, 4; 24, 21, 7; 24, 22, 6; Val.

Max., 3, 3, ext. 5>; Soside. implicato nell'uccisione di Ieronimo, poi
comandante siracusano di orientamento filoromano <Liv., 24, 21, 4;
24, 21, 7; 24, 22, 6; 24, 30, 5; 25, 25, 3; 26, 21, 9-11; 26, 30, 6; 26, 31, 4-5>;

Pinomene, uccisore materiale di Ieronimo; in seguito stratego dei
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Siracusani <Liv., 24, 7, 4-6; 24, 23, 2-3; 24, 30, 5; Paus., 6, 12, 4>; Damarata,

figlia di Ierone II e moglie di Adranodoro <Liv., 24, 22, 8-10; 24, 25, 6;

24, 25, 11; 24, 26, 4-5>; Sopatro, uno degli autori dell'uccisione di
Ieronimo; in seguito stratego di S. <Liv., 24, 23, 2-3; 24, 24, 10 - 25, 6>;
Armonia, figlia di Gelone <Liv., 24, 25, 6; 24, 25, 11; Val. Max., 3, 2, ext.
9>; Temisto. marito di Armonia <Liv., 24, 24, 2; 24, 24, 4; 24, 24, 6; 24,

24, 8-9; 24, 25, 1; 24, 25, 11 >; Eraclea, moglie di Zoippo <Liv., 24, 26, 1
12>; Apollonide, importante esponente della fazione filoromana di S.

<Liv., 24, 28, 1>; Policleto. Filistione e Epicide 'Sindone', prefetti di
Epicide a S. <Liv., 25, 28, 5>; Eraclio, ricco siracusano derubato da Verre
<Cic., Verr ., 2, 2, 15; 2, 2, 35-50; 2, 2, 53-55; 2, 2, 59; 2, 2, 62-63; 2, 2, 65; 2,

2, 140; 2, 4, 136; 2, 4, 139; 2, 4, 151>; Cleomene ed Escrione - le cui

rispettive mogli, Nice e Pipa, sono amanti di Verre - nonché Teomnasto
e Dionisodoro. siracusani complici di Verre. Cleomene, nominato da
Verre capo della flotta, fugge di fronte ai pirati ma è graziato dal go¬
vernatore <Cic., Verr., 2, 2, 36-37; 2, 2, 50; 2, 2, 127; 2, 3, 77-78; 2, 3, 101;

2, 4, 59; 2, 5, 31; 2, 5, 81-84; 2, 5, 86-92; 2, 5, 94; 2, 5, 104-105; 2, 5, 107; 2,

5, 110; 2, 5, 112; 2, 5, 116; 2, 5, 122; 2, 5, 125; 2, 5, 131; 2, 5, 133-135; 2, 5,

137; non è certo che il Teomnasto menzionato in Cic., Verr., 2, 4, 148

149 sia identificabile con l'omonimo personaggio di cui sopra>; Eraclio.
proagoro in S. <Cic., Verr., 2, 4, 137>; Diodoro figlio di Timarchide,
autorevole membro del senato di S. <Cic., Verr., 2, 4, 138>.

Storici:

Antioco <FGrHist 555>; Filisto <FGrHist 556>; Atanide <FGrHist
562>; Callia <FGrHist 564>; Antandro <Diod.. 19, 3, 3; 20, 4, 1; 20, 16,

1; 20, 72, 1-2; 21, 16, 5; Iust., 22, 7, 2; Oros., hist., 4, 6, 28; cfr. FGrHist 565>;

Ninfodoro. storico-periegeta di età ellenistica <FGrHist 572>; storico
era forse anche Archetimo, che scrisse sui Sette Sapienti <Diog. Laert.,
1, 40>; è invece probabilmente un personaggio fittizio Flavio Vopisco
siracusano, indicato come autore di alcune vite dell'Flistoria Augusta
<Hist. Aug., Aurelian., t., 1; Tac., t., l;Prob., t., 1; quatt. tyr., t, 1; Car., t., 1>.

Drammaturghi (siracusani per nascita o per adozione):
Comici : Epicarmo <CGF. p. 88-147; Vorsokr.6, 23>; Formide <Arist.

Poet., 5, 1449 b; Athen., 14, 652 a; Them., Or., TJ , 337 b; Suda s.v. dóppio?,

probabilmente identificabile con l'omonimo personaggio di origine
arcade menzionato in Paus., 5, 27, 1-2; 5, 27, 7; cfr. GGF, p. 148>; siracusano
o agrigentino è detto Deinoloco. figlio o discepolo di Epicarmo <Aelian.,
NA, 6, 51; Suda s.v. AeiuóXoxos1; cfr. CGF p.l49-151>.

Mimografi : Sofrone <CGF p. 152-181>: Senarco <Arist.. Poet. . 1, 1447
b; Plut., Nie., 1, 2; Suda, s.v. 'Priylvouç; s.v. ZcoTaSri?; cfr. CGF p. 182>.
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Tragici: ben nota è l'attività di tragediografo del tiranno Dionisio
<Tim., FGrHist 566 F 32 ap. Athen., 6, 250 c; Cic., Tusc., 5, 63; Diod., 14,
109, 2-6; 15, 6; 15, 7, 2; 15, 74, 1-4; Pun., nA, 7, 180; Plut., Mon, 334 C; 338
C; Ps. Plut., Mor., 833 C; Lucian., 7nd., 15; Philostr., VS, 212; Aeuan., VH,

13, 18; Athen., 3, 98 d; 9, 401 f; Ephipp., fr. 16, 1 Kock, ap. Athen., 11, 482 d;
Them., Or., 9, 126 c; Suda s.v. Aiovamo?; s.v. <k\o£évou ypaiipidTiop; Tzetz.,

Cilit, 5, 138-201; 10, 835-850; Ep., 1; cfr. TGF, nr. 76, p. 240-246 Snell>;
altri autori siracusani di tragedie sono Acheo <Suda s.v. ’Axaiós-; cfr. nr.
79 Snell> e Sosifane, figlio di Sosicle, tragico siracusano del tempo di
Filippo II o Alessandro Magno <Marm. Par., FGrHist 239, B, 15, 22; Athen.,
10, 453 a; Suda s.v. 2axji<f>àuris‘; cfr. TGF, nr. 92, p. 261-263 Snell>; è invece
dubbio che fosse di S. Sositeo <Suda s.v. XojcrL0eoç; cfr. TGF, nr. 99 Snell>.

Altri comici: Filemone. figlio di Damone, commediografo della com¬
media nuova <Diod., 23, 6; Suda s.v. 3>iXrpwp; cfr. p. 221-317 Austin>;
Rintone. autore di ilarotragedie fliaciche <Nossis, ap. Anth. Pai, 7, 414;
ma in Steph. Byz., s.v. Tdpaç; Suda, s.v. 'P[y0ajv è detto tarantino; cfr. p.
183-189 Austin>; Beoto. autore di parodie <Polem., fr. 76 Preller, ap.
Athen., 15, 698 b; Alex. Aet., fr. 5 Powell, ap. Athen., 15, 699 c>.

Poeti bucolici:

Teocrito, figlio di Prassagora e Filinna cTheocr., 28, 16; Ep., 25, 2
3 Gallavotti = 27, 2-3 Gow; Mosch., 3, 93; Verg., ecl, 6, 1; catal, 15, 1;

Sil., 14, 30; Athen., 1, 5 a; 2, 49 f; 3, 82 d; 7, 284 a; 11, 475 e; Serv., ecl, pr.

1; 4, 1; 6, 1; Diom., gramm., 1, p. 487, 9 Keil; Suda s.v. 0e<kpLToç; s.v.

Móctxos-; Anth. Pai, 9, 338, p 1; schol. Theocr., proleg. A; proleg. G b; Anec.
Est. 3; 11, 7 b; Syrinx, arg. b; schol Ov., Ih., 549; schol. Tzetz., Chil, 3,
68>; Mosco <Anth. Pai, 9, 440 p 1; Suda s.v. Móctxo?; Eustath., ad Hom.,
Il, 5, 801; cfr. anche Gow, p. 132-152>.

Altri poeh:

Maraco. poeta siracusano <Arist., Pr., 30, 1, 954 a>; incerta è l'esi¬
stenza di un poeta di nome Teodoro <schol. Ov., Ih., 549>, forse
identificabile con il ditirambografo siracusano Teodorida <Hegesandr..
FHG IV, 420, fr. 38, ap. Athen., 6, 229 a-b; Athen., 15, 699 f; Eustath., ad
Hom., Od., 7, 101>; Timocle. forse autore di soteria, carmi orfici <Suda

s.v. ’Op<pevç>; Naucellio. poeta autore di epigrammi e scrittore di
antiquaria e storia nazionale romana, appartenente alla cerchia degli
amici di Simmaco <Symm., Epist., 3, 10-16; Epigr. Bob., 2-9; 57>.

Filosofi:

Su Epicarmo filosofo si veda supra ; Dionisio II fu autore di scritti
filosofici; scrisse anche epistole e sui poemi di Epicarmo <Plat., Ep., 7,
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341 b; 7, 344 d-345 a; Suda s.v. Aiovvaio?>; il filosofo siracusano

Empedotimo <Clem. Al., Strom., 1, 133, 2; Iul., Ep., 89b, 295 b; Serv.,
georg., 1, 34; Suda, s.v. ’Ep.TTe8ÓTip.o?> è invece probabilmente soltanto
un personaggio dei dialoghi di Eraclide Pontico; figura filosofica di
rilievo è Iceta. che fu il primo a sostenere che la terra ruota su se stessa

<Theophr., ap. Cic., ac., 2, 123; Plut., Mor., 895 C; Diog. Laert., 8, 85;
cfr .Vorsokr.6 n. 50>; altro filosofo siracusano è Ecfanto <Plut.. Mor., 896

A; Hippol., Haer., 1, 15; Eus., PE, 15, 58, 3; Theodoret., Graec. aff. cur., 4,
11; 4, 15; Stob., 1, 10, 16 a; cf. Vorsokr.6 n. 51>; siciliano, e forse siracusano,

è Archedemo, discepolo di Archita <Plat., Ep., 2, 310 b; 312 d; 313 d-e;
3, 319 a; 7, 339 a; 349 d>; un discepolo di Pitagora fu Eurifamo di S.

cIambl., V. Pyth., 185; ma ibidem, 267 è detto di Metaponto>; altri
pitagorici furono Leptine, importante personaggio politico del IV see.

a.C., autore della presa di Reggio nel 351/0 a.C, compartecipe del¬
l'uccisione di Callippo, poi tiranno di Engio e Apollonia nel 342/1
a.C. <Plat., Ep., 13, 361 a-b; 362 b-c; 363 c-d; Diod., 16, 45, 9; 16, 72, 3;

16, 72, 5; Plut., Dio, 58, 6; Tim., 24, 2; Iambl., V. Pyth., 267> e le figure
semianeddotiche, non univocamente considerate siracusane, di

Damone e Finzia <Aristox.. fr. 31 Wehrli, ap. Porph., VP, 60-61 et Iambl.,
V Pyth., 234-237; Diod., 10, 4, 3-6; Cic .,fin., 2, 79; Tusc., 5, 63; off., 3, 45;
Val. Max., 4, 7, ext. 1; Plut., Mor., 93 F; HyG.,fab., 257, 3-8; Polyaen., 5,

2, 22; Lact., inst., 5, 17, 22-23; Ambr., off., 3, 12, 80; Iambl., V Pyth., 26 7>;
Mommo, discepolo di Diogene di Sinope, era nato a S. <Diog. Laert.,
6, 82-83>; siracusano è anche Simmia. ex-aristotelico, allievo e genero
di Stilpone di Megara <Diog. Laert., 2, 113-114>.

Oratori e retori:

Corace e Tisia, inventori dell'arte oratoria; Tisia sarebbe stato

maestro di Lisia e Isocrate <Plat., Ep., 7, 349 c; Arist., Rhet., 2, 4, 1402 a,

Arist. fr. 136 Rose3 ap. Cic., inv., 2, 6; fr. 137 Rose3 ap. Cic., Brut., 46; Ps.

Arist., Rh. Al, Ep., 16, 1421 b; Cic., de orat., 1, 91; Dionys. Hal., Isoc., 1;
Quint., inst., 3, 1, 8; Ps. Plut., Mor., 835 D; 836 F; Paus., 6, 17, 8; Lucian.,
Pseudol., 30; Zenob., 4, 82; Athanasius, Contra gentes, 18; Georgius
Monachus, Chronicon, p. 62, 19-20 de Boor; Phot., Bibl, 260, 486 b; 262,
489 b; Suda s.v. Kaicov tcópaico? kukov coóv; s.v. Avala?; schol. Isoc., 13, 22>;
Nicia, citato insieme a Tisia come maestro di Lisia <Ps. Plut., Mor., 835

D; Phot., Bibl, 262, 489 b; Suda, s.v. Avala?>; pur non essendo un orato¬
re, ma un fabbricante di scudi, va segnalato il siracusano Cefalo, meteco
ad Atene, padre dell'oratore Lisia <Lys., 12, 4; Plat., Phdr., 227 a; 263 d;
Resp., 1, 328 c - 331 d; Demosth., 59, 23; Dionys. Hal., Lys., 1; Dem., 2, 3;
PS. Plut., Mor., 835 C; Suda s.v. Avala?; schol Aeschin., 3, 181; 3, 195> e

con lui anche Callia. siracusano che fornì a Demostene discorsi di vari
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oratori <Plut., Dem., 5, 7; Mor., 844 C>; infine va menzionato Bione di
S., autore di manuali di retorica <Diog. Laert., 4, 58>.

Grammatici:

Leagora (meno probabilmente Leogora) che per primo usò un parti¬
colare segno critico (forse noto come diple peristictos) per distinguere l'Olimpo
dal cielo nei versi omerici <Isid., orig., 1, 21, 14, Gramm., 7, 535, 7>.

Scienziati:

Archimede: di lui la tradizione ricorda in particolare la personalità
geniale, da scienziato 'puro'; i rapporti di amicizia e parentela con Ierone
II; gli studi; le scoperte; le mirabili invenzioni, tra cui spiccano le mac¬
chine difensive grazie alle quali S. resistette a lungo all'assedio romano;
le circostanze aneddotiche della morte <Polyb., 8, 3, 3; 8, 3, 5; 8, 5, 2 - 7, 4;

8, 7, 7-9; Cic., Verr., 2, 4, 131; de orat., 3, 132; rep., 1, 21-22; 1, 28; ac., 2, 116;
fin., 5, 50; Tuse., 1, 63; 5, 64-66; nat. deor., 2, 88; Diod., 1, 34, 2; 5, 37, 3-4; 26,
18; Lrv., 24, 34, 2-3; 24, 34, 8-11; 24, 34, 13; 25, 31, 9-10; Vrra., 1, 1, 7; 1, 1, 17;

7, pr., 14; 8, 5, 3; 9, pr., 9-12; Ov.,fast., 6, 277-278; Val. Max., 8, 7, ext. 1;
Plin., n.h., 1, 2 C; 7, 125; Sil., 14, 351-352; 14, 676-678; Quint., inst., 1, 10,

48; Hero, Dejf., 137, 4; Plut., Marc., 14, 7-8; 14, 12-14; 15, 2 - 18, 1; 19, 8-12

Mor., 786 B-C; 1093 D-E; 1094 B-C; Flor., epit., 1, 22, 33; Apul., apoi., 16, 6;
Lucian., Hipp., 2; Gal., 1, 657 Kuhn = De temperamentis, 3, 79; Gal., 18 A,
747 Kühn = Hippocratis de Articulis liber et Galeni in eum commentarius
quartus, 458; Polyaen., 8, 11, 1; Athen., 5, 207 b; 5, 208 c; 5, 208 f; Hippol.,
Haer., 4, 8, 6; 4, 9, 1; 4, 10, 1-5; 4, 11, 2-3; Sol., 5, 13; Lact., inst., 2, 5, 18;

Firm., math., 1, prooem., 5; 5, 30, 26; Iul., Or., 1, 29 c; Symm., or, 2, 18; Auson.,
Mos., 303-304; Claud., carm. min., 51; Oros., hist., 4, 17, 1; Procl., in Eue.,

41, 63-64, 68; Cassiod., Van, 1, 45, 4; 1, 45, 7; 7, 5, 4; Iord., Rom., 196;

Olimp., in Grg., 38, 2; Elias, in Porph., p. 28, 34-37 Busse; Const. Porphyr.,
De thematibus, 2, 10; Zon., 9, 4; 9, 5; Georgius Syncellus, Ecloga
chronographica; 541-542; Tzetz., Chii, 2, 106-159; 3, 63-65; 4, 505-506; 5,

973-977; 12, 265; 12, 964-990; Tzetz., Ep., 6; 95; Tzetz., schol. Ar., Nub.,
1024 a>; Scopinas. scienziato siracusano inventore del Plinthium sive

lacunar, probabilmente il soffitto a cassettoni <Vitr., 1, 1, 17; 9, 8, 1>.

Autori di letteratura gastronomica:

Miteco. autore di una Gastronomia siciliana <Plat., Grg., 518 b;
Aristtd., Or., 2, 343, 426; 3, 25, 123, 127, 250, 270, 368-369; Maximus Tir.,
Philosop., 15, 4; 17, 1-2; 33, 5; Poll., 6, 70; Athen., 3, 112 d-e; 7, 282 a; 7, 325
f; 12, 516 c; Suda, s.v. Mt0aLKo?>; uno <Athen., 2, 58 b; 7, 328 d; 14, 661 d>
o due <Athen., 12, 516 c> siracusani di nome Eraclide. autori di un'Arte

culinaria (Opsartytikos); Archestrato è talvolta detto di S. <Athen., 1, 4 e;
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Eustath., ad II. , 24, 802-804>, ma v. Gela; infine Carmo, letterato

siracusano che aveva una citazione adatta per ogni pietanza <Klearchos,
FHG II, 308, fr. 16, ap. Athen., 1, 4 a-c; Suda s.v. ’A0f]mioç e s.v. Xàppioçx

Scrittori di vari generi letterari:

Eraclide. autore di un peri thesmon <Athen., 14, 647 a>; Teodoro, au¬

tore di un'opera sulla tattica militare <Diog. Laert.., 2, 104>; Cleone.
geografo e periegeta, autore di un peri ton limenon <FHG TV, 365; in parti¬
colare è detto di S. in Steph. Byz. s.v. ’Aam?); Filippide. geografo? <Eust.,
ad Od., 4, 401>; Diodoro, citato tra le fonti straniere per il III e V libro di
Plinio <Plin., n.h., 1, 3 C; 1, 5 C>; Finnico Materno, scrittore di astrologia,
e poi di polemica contro le religioni pagane <Firm., math., 5, 30, 26>.

Artisti:

Damocopo detto Mirilla, architetto del teatro <Eudaimon Pelus., ap.

Eustath., ad Hom., Od., 3, 68>; Micone figlio di Nicerato, autore della statua
che i figli di Ierone II dedicarono al sovrano ad Olimpia <Paus., 6, 12, 4>.

Atleti

Ligdami. semileggendario vincitore nel pancrazio nella XXXIII
Olimpiade <Paus., 5, 8, 8; Philostr., gym., 12; SOL., 1, 74; Eus.,
Chronicorum liber 1, 197-198, O/. XXXIII>; Damosseno. pugile sleale,
che uccise il suo avversario alle Nemee <Paus., 8, 40, 3>; per Astilo.
Crotoniate che si dichiara Siracusano, v. Crotone; Ierone stesso, vinci¬

tore col destriero nel 476 e 472 a.C. <POxy, 222 = FGrHist 415 F 1 et

al.> ; Ieronimo (figlio di Ierone?) vincitore nel 468 a.C. con la quadriga
<POxy, 222 = FGrHist 415 F 1>; Agesia. figlio di Sostrato, indovino e

vincitore con il carro da mule nel 472 o 468 a.C., della nobile stirpe
sacerdotale degli Iamidi <Pind., 01., 6 cum schol.>; Iperbio. vincitore
dello stadion nel 420 a.C. <Diod., 12, 77, 1; Eus., Chronicorum liber 1, p.
203-204, 0/. XC>; su Dicone di Caulonia, che si dichiarò Siracusano, v.
Monasterace Marina.

Personaggi con professioni particolari:

Filistide. giocoliere/illusionista alla corte di Alessandro Magno
<Chares, FGrHist 125 F 4 ap. Athen., 12, 538 e; Athen., 1, 20 a>: Aristone.
attore tragico <Liv., 24, 24, 2-3; 24, 24, 5-8>; Demetrio, araldo <Diod.,
16, 90, 1; Plut., Tim., 39, 4>; Menecrate «Zeus», medico siracusano
megalomane <Alexis, fr. 136 Kock ap. Athen., 7, 289 f; Ephepp., fr. 17
Kock ap. Athen., 7, 289 b; Hegesandr., FHG IV, 414, ap. Athen., 7, 289 c
f; Plut., Ages., 21, 10; Mor., 191 A; 213 A; Aelian., VH, 12, 51; Athen., 7,

289 a - 290 a; Suda s.v. Mevetcpà-rris-; Eustath., ad Hom., IL, 9, 563; 11,
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515>; Cresto, vescovo di S. al tempo di Costantino <Eus., 10, 5, 21-24>;
Citano, grammaticus siracusano recatosi ad insegnare a Bordeaux
<Auson., 203 p. 62 Peiper = Comm. Prof. Burd., 14>.

Altri personaggi:

Ilario. cristiano che scrive ad Agostino <Hil., Aug. Epist., 156; ri¬

sposta di Agostino in Aug., Epist., 1 57>; Menandro, soldato di un
Tolomeo, cui si era affezionato un elefante <Plin., n.h., 8, 14> e Mentore.

noto per aver liberato un leone da una spina <Plin., n.h., 8, 56>.

[Antonino Facella]
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Fonti epigrafiche

(n.d.r.) L'A. della sezione segnala che le citazioni bibliografiche in grassetto indi¬
cano l'edizione più aggiornata e/o più completa dell'iscrizione in oggetto.

I documenti epigrafici rinvenuti, occasionalmente e nel corso di
ricerche archeologiche sistematiche, nel territorio di S. - decreti onorari,
documenti amministrativi di carattere sia privato che pubblico, dediche
votive e iscrizioni sepolcrali - offrono una preziosissima testimonianza
del significativo ruolo che la città dovette rivestire in ambito politico,
sociale, economico e religioso nel corso dei secoli, dal momento della
sua fondazione fino alla tarda età romano-imperiale.

Le iscrizioni greche di S. sono raccolte principalmente in IG XIV, 1
201, Addenda 685-686, nrr. 1, 5, 5a, 9a, 12-13, 14a, 15a, 15b, 45a, 55a, 58a,

59a, 201a (Kaibel C 1890); cfr. anche C/G, 5367-5423b; SGDI, 3227-3236

(Collitz-BechtelC 1898-1915); Syll?, 34-35; 427-429 (Dittenberger C 1915).

Per i documenti epigrafici rinvenuti in epoca successiva alla compilazione
delle raccolte sopra menzionate si vedano inoltre: SEG IV, 1-26; SEG XII,
370, 405-406; SEG XIV, 580-586; SEG XV, 578-590; SEG XIX, 607; SEG XXVII,
661-662; SEG XXVIII, 770; SEG XXIX, 940; SEG XXXI, 841-844; SEG XXXII,
935; SEG XXXIII, 752-754; SEG XXXIV, 974-986; SEG XXXVI, 859-886;
SEG XXXVIII, 965-972; SEG XXXIX, 1022-1033; SEG XL, 810; SEG XLI,
837-838; SEG XLIII, 632bis-635; SEG XLIV, 784-796; SEG XLV, 1416-1419;
SEG XLVI, 1280-1294; SEG XLVII, 1462-1463; SEG XLIX, 1329-1333; SEG

L, 1024-1025; Gentili C 19611; Jeffery C 1961; Guarducci C 1969; C 1986;
Marini Piraino C 1972; Dubois C 19891; Jeffery - Johnston C 1990; Sgarlata
C 1993, nrr. 1-124; Manganaro C 19941, 79-118; C 19991; Arena C 1998.

Un cospicuo numero di iscrizioni paleocristiane rinvenuto presso
le catacombe di S. Giovanni, Vigna Cassia, S. Lucia e S. Maria di Gesù
è raccolto in Carini C 18731, 260-263; C 18732; C 1875; C 1876; Ferma C
1938, 18-37; C 1939; C 1946, 227-239; C 1982, 3-29; C 1986, nrr. 144-153;
C 1989, nrr. 1-404; Barreca C 1939; Amato C 19502; Gentili 19502;

Agnello C 19532, nrr. 1-45; C 1954; C 19566, 7-27; 52-68; C I9601, 19-42;

Feissel C 1984, 545-579; Wessel C 1989, passim. Riguardo al luogo e

alle circostanze del rinvenimento, a studi approfonditi sulle singole
iscrizioni o su tematiche particolari si rimanda ai seguenti lavori: Orsi
C 18892, 369-390; C 1891, 345-362; 377-416; C 18933, 276-314; C 18952,

477-521; 463-488; C 18961, 1-59; C 19003, 187-209; C 19073, 741-778; C
19091, 337-374; C 19233, 113-122; Barreca C 1934; Ferma C 19413, 151
243; Bernabò Brea C 19472, 172-193; Di Vita C 1950, 93-110; Amato C

1952, 59-63; Pugliese Carratelli C 1953, 181-189; Agnello C 19552, 7-50;
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C 19551, 221-265; C 1961, 118-131; Griffo C 1955, 273-274; Manganare
C 1959, 21-31; C 1962, 485-501; C 19634, 57-74; Clemente C 19802, 465

480; Brugnone C 19841, 33-55; Griescheimer C 1989, 143-177; Rizzo C
1989, nrr. 12-13, 21-23, 37, 40, 44-45, 72-73, 75, 77, 84-89, 99-101, 103, 108,

112; Wilson C 1990. Aggiornamenti alle raccolte sopra menzionate sono
contenuti infine in Sgarlata C 1991, 98-112; C 1993, nrr. 69-94; C 1996, 76
113; C 1998, 15-51; C 1999, 483-497; Griesheimer C 1996, 115-132.

Riguardo alle iscrizioni greche di altra provenienza ma pertinenti
alla città di S. si vedano principalmente IG I2, 1081; IG II-III2, 101, 105,
10389-10399, 12688; IG IV, 95; IG V. 1, 217; IG V. 2, 47, 550; IG VII, 420; IG
IX. 1, 19, 29, 595; IG IX l2, 1, 17, 29, 179; IG IX. 2, 370, 526; IG XII, suppl.

200, 313; IG XII. 1, 471, 472; IG XII. 2, 310; IG XII. 3, suppl. 1299; IG XII. 5,
440, 444, 816-817, 1060, 1061, 1073; MP XXXI, XXXVI, LUI, LV, LXII,
LXXIV, CXIII, CXV; IG XII. 7, 43; IG XII. 9, 95, 1187; IG XIV, 436, 952-953,
1221, 2415. 13-14; SGDI 1, 1200 e 1257; 2. 1, 30 e 1413; 2. II, 2098 e 2609; 3.

I, 4039 e 4254; 3. II, 52 e 5259; CIG 1, 16; II, 2198, 2334, 2374, 2550; III,

Addenda 4807e, 5367a, 5408, 5491, 5639, 5752; Syll.f 128, 154, 159, 163,
239, 314, 395-396, 427-429, 489, 491-492; 629; SEG I, 146, 187; SEG II,
339; SEG III, 92; SEG XI, 126, 1212; SEG XIV, 227, 445; SEG XV, 252; SEG
XVII, 196, 406; SEG XVIII, 123, 230, 772; SEG XXII, 455; SEG XXIII, 253;
SEG XXVII, 1143; SEG XXXI, 822; SEG XXXII, 118, 923; SEG XXXIII,
328, 639; SEG XXXVI, 390; SEG XXXVIII, 368; SEG XL, 426, 516; SEG
XLI, 107, 545; SEG XLII, 831-832; SEG XLIII, 330, 634; SEG XLIV, 890;

SEG XLV, 494, 1381, 664; SEG XLVI, 539, 1477; SEG XLVII, 632, 1283.
Le iscrizioni latine rinvenute nel territorio siracusano sono raccolte

in CIE X, 7120-7187 e 8313-815. Aggiornamenti sono contenuti
principalmente in Année épigraphique 1892, nr. 92; 1900, nr. 91; 1906, nr.
167; 1916, nr. 114; 1920, nr. 1; 1921, nr. 85; 1923, nr. 49; 1946, nr. 207; 1948,

nr. 171; 1951, nrr. 174-179; 1953, nrr. 158-159; 1957, nr. 223; 1959, nrr. 24 e

230, 1975, nrr. 455-456; 1980, nr. 512; 1985, nr. 484; 1989, nrr. 342 a-i; 1990,

nr. 436, 1994, nrr. 757-761, 770; 1996, nrr. 794-805; 1997, nr. 736. Si vedano
inoltre Gentili C 19732, 3-80; Bivona C 1976, 288-298; C 1988, 427-436; C
1992, 105-110; C 1997, 613-624; C 1999, 113-117; Buonocore C 1992, 119
123, nrr. 84 e 85; Eck C 19961, 109-128; C 19962, 231-256.

A) Alfabeto.

Le iscrizioni più arcaiche, rinvenute nel corso degli scavi di Paolo
Orsi nei pressi deìYAthenaion di S. (Orsi C 19182), utilizzano lettere
caratteristiche dell'alfabeto della madrepatria Corinto (il suono

| e | è

reso con il tipico segno corinzio B, il suono
| b |

con il beta a forma di ny
rovesciato, la sibilante mediante il segno derivante dal san fenicio):
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Arena C 1998, nr. 61 (Orsi C 19182, 608-609, fig. 203; Guarducci C 19492,
105-107; C 1959, 251-254; C 19641, 141-143; C 19642, 472; C 1967, 341, nr.

1; C 1986, 1-7; Calderone C 1953, 6-15; Jeffery C 1961, 125 nr.3, 264, nr. 3;

Lejeune C 1970, 26-29; Manni Piraino C 1975, 124; C 19842, 93; Gallavotti C

1975, 86-88; SEG XXVI, 1122; SEG XXXVIII, 970; Lorber C 1979, nr. 4; Cordano

C 1984, 298; Dubois C 19891, nr. 85; Brugnone C 1995, 1314; Arena C 1997,

206-207; da ultimo v. Ghinatti C 2000, 39): iscrizione graffita in senso

destrorso su un frammento di parete di piccola pisside di stile protocorinzio,
decorata all'esterno con filettature rosse. L'epigrafe si estende su almeno
due righe lacunose a sinistra e a destra (-] Trap(3 [ -/AjdvKXas e .[— ). Si

segnala la presenza del caratteristico beta a forma di ny rovesciato, che trova
altre attestazioni a Corinto, in Acarnania, a Melo e - in Sicilia - a Selinunte,

del segno corinzio dell'? (B), del lambda con l'apicatura verso l'alto e del
segno derivante dal san (M ) con valore di sibilante.

Gallavotti C 1975, 86-88 (Orsi C 19182, 607, fig. 202; Jeffery C 1961, 125,
nr. 3): iscrizione molto lacunosa incisa, in senso bustrofedico e su almeno
tre righe, su un frammento di parete di grosso contenitore. Si segnala la
presenza del san, del koppa e del segno innovativo E con valore di

|
e

\

che sostituisce il segno B corinzio.

Eccezion fatta per gli esempi appena menzionati, tutte le iscrizioni
siracusane utilizzano segni dell'alfabeto «rosso-occidentale» (sul
dibattuto problema relativo alla provenienza del nuovo alfabeto si
veda Orsi C 18892, 387-389; Carpenter C 1945, 455; Guarducci C 19492,

107; C 1959; C 19641, 141-153; C 19642, 476-480; C 1967, 339; C 1969; C

1986, 20-23; Calderone C 1953; C 1964, 487; Jeffery C 1961; Lejeune
1970; Marmi Piraino C 1975, 121-137; C 1976, 274-275; C 19842, 93;

Miller C 1977, 130-133; Jeffery - Johnston C 1990; Brugnone C 1995
1316-1320; Ghinatti C 1999, 125; C 2000, 25-26, 38-80). Nel nuovo
alfabeto, il beta è reso mediante il segno B, il suono

\ e\ col segno £, lo
iota mediante un'astina verticale (J) e il sigma con il segno derivante
dallo shin (2) e il segno di croce con il valore di ksi.

L'iscrizione più arcaica che attesta l'uso del nuovo alfabeto è:

Arena C 1998, nr. 70 (Albanese-Procelli C 1982, 53-57, nr. 13, fig. 18;
Guarducci C 1986, 21; C 19871, 394; SEG XXXVIII, 965; SEG XL, 810;

Brugnone C 1988, 338; C 1995, 1314; Arena C 19891, 6; Jeffery - Johnston C
1990, 460 B; per l’aspetto linguistico v. Ghinatti C 2000, 39): si tratta di un
graffito (MeXaviTT<nx3) datato alla fine del Vii-inizi del VI sec. a. C. (una
datazione più bassa è fornita da Jeffery - Johnston C 1990, 460 B), inciso su
un calderone di bronzo. Si sottolinea l'uso del nuovo segno E per rendere
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Yepsilon e di un'astina verticale per lo iota. Particolare anche l'assenza della
geminata e la presenza del segno O con valore di ou.

Dal punto di vista epigrafico sono inoltre interessanti:

Ghezzi C 2002, 115-124 (De Spuches C 18641; Bergmann C 1870, 239;
Carini C 1870, 237; Luckenbach C 1896, 38; IG XIV, 1; SGDI, 3227;
Mezzacasa C 1904, 121-124; Roehl C 1907, 48, nr. 34; Ribezzo C 1923;

Oliverio C 1933, 3-7; Drerup C 1935; Blumenthal C 1935, 3310; Vallois C
1937, 99; Pace C 1938, 203; Carpenter C 1945, 454; SEG IV, 1; SEG XII,
406; SEG XIV, 581; SEG XXVI, 1118; SEG XXXI, 841; SEG XXXVI, 860;
SEG XLVI, 1281; Guarducci C 19491, 9-10; C 19641, 169; C 1967, 343-344,

nr. 2; C 1974, 389-390 e 553; C 1983; C 1985, 15-17; C 1986; C 19872, 43-45;
Dunbabin C 1948, 59, n. 3; Dinsmoor C 1959, 75-77; Cultrera C 1951;

Gentili C 19542, 51-57; Jeffery, 1961, 265, nr. 3, 275; Gullini C 19742, 71
73; Gallavotti C 1975, 112-117; Lazzarini C 1976, 294, nr. 821; Engelmann
C 1981, 92-94; Brugnone C 19841, 36; C 1988; Arena C 1987, 19-21; C
1997, 206-207; C 1998, nr. 62; Dubois C 19891, nr. 86; Jeffery - Johnston C
1990, 459, nr. 3; Sacco C 1992; Hellmann C 1994, 166-167, nr. 48; C 1999;

Manganare C 19961; C 19991): iscrizione, datata all'inizio del VI see. a.

C. (contra cfr. Jeffery C 1961), incisa a grandi lettere per una lunghezza
di circa 8 metri sulla faccia verticale dello scalino più alto della gradinata
orientale del tempio di Apollo (KAE0MUE2 : ETTOIEZE TOTTEAONI : HO

KNIAIEIAA [:] KEL.JEZ UTAEIA [:] KA[AA] /fEPrA). Dal punto di vista
epigrafico è da sottolineare l'uso di lettere molto simili a quelle delle
colonie megaresi (a questo proposito vd. Jeffery C 1961): il ny a bandiera,
il lambda ad angolo acuto, il gamma obliquo, il segno di aspirazione
chiuso, il sigma a quattro tratti. Secondo la lettura di Arena C 1998
Kvi(u)(3etòa, sarebbe presente anche il beta a forma di ny rovesciato,
reminiscenza forse dell'alfabeto più antico utilizzato a S.

Arena C 1998, nr. 63 (Voza C 1980, 683-684; Marini Piraino C 19842, 95;

Marini Piraino in Brugnone C 19842, 254-255; Brugnone C 1995, 1315; SEG

XXXII, 935; Polacco C 1986, 28; Jeffery - Johnston C 1990, 460 A): iscrizione
(j.eyàXas' [Oca?], databile alla metà del VI see. a.C, incisa su un blocco calcareo

rinvenuto in Piazza della Vittoria reimpiegato nella costruzione di un
ambiente della casa ellenistica posta ad O della fontana monumentale. Dal
punto di vista epigrafico è interessante la resa dello iota mediante un'astina
verticale, del gamma semilunato e della sibilante derivante dallo shin.

Arena C 1998, nr. 71 (Gentili C 19611, 18-20, nr. Cl; Guarducci C 19641,

145-146; C 1969, 344, nr. 3; Gallavotti C 1977, 112-113; SEG XXVII, 661;

Dubois C 19891, nr. 88; Jeffery - Johnston C 1990, 459, nr. 9a; Brugnone C
1995, 1315; per l'aspetto linguistico v. Ghinatti C 2000, 81): iscrizione
sepolcrale’ A\é£io? tò adpa, databile alla fine del VI inizi del V see. a.C.,
incisa dal basso verso l'alto su un piccolo cippo di forma piramidale di
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arenaria locale, proveniente dall'area della necropoli arcaica che si estende
ad E della via Panagia. Da notare la presenza del sigma a tre tratti e del
segno di croce con valore di ksi che conferma che il secondo alfabeto di
Siracusa è di tipo 'rosso-occidentale'.

Arena C 1998, nr. 64 (Roehl C 1882, nr. 359; C 1907, 63, nr. 6; Dittenberger -

Purgold C 1896, nr. 143; Kirchhoff C 1878; SGDI, 3410; Pomtow C 1907; Syll?,

33; Schwyzer C 1923, 115, nr. 2; SEG XI, 1223; Jeffery C 1961, 266 e 275 nr. 5;
Lazzarini C 1976, 218, nr. 298): iscrizione [réXóv

:
ò Aeivopévelo?

:
àvéOëKe

|
[toï

Al
:

reXoLoç] B rXauda?
;

Aiyiverra?
:

efTTUeae incisa sulle lastre marmoree della

base di un donario offerto da Gelone per celebrare la vittoria ai giochi olimpici
del 488 a.C. La dedica sembra essere redatta in alfabeto siracusano, ma la

firma dell'artista è incisa in alfabeto eginetico. Si rileva la presenza di caratteri
conservativi come il segno E per indicare il suono \e\.

Manganaro C 19992, 118 (Roehl C 1882, nr. 95; SGDI, 1200; IG V, 2, 47;

Dittenberger - Purgold C 1896, 630-631, nr. 266; SEG XI, 1222; Becatti
C 1949, 104-105; Guarducci C 19492; C 19641, 151-153, nr. 12; Kunze C

1956, nr. 266; Jeffery C 1961, 211 nr. 20; Brelich C 1964-1965; Lazzarini
C 1976, nr. 723; Gallavotti C 1977, 117-123; Cordano C 1992, 6; da ultimo

v. Ghinatti C 2000, 42, 81): epigramma dedicatorie di un certo Prassitele,
figlio di Krinis, oriundo di Mantinea e cittadino di S. e Camarina, inciso
su una base marmorea rinvenuta ad Olimpia su cui dovevano essere
fissate alcune statue in bronzo con funzione di ex voto (IlpaÇiTéXë? àvéer
K€ ZupaKÓaio? tó8 ’ dyaXpa

|
icai Kapapivaìo? Trpóa0a 8è Mavnvéai

|

Kptvio? huiò? évaiev èv’ApicaSîai TroXup.ëXô<i> | heaXò? èov kcù poi p.và|j.a

tó8’ écjt’ àpeTà?). La dedica di Praxiteles è incisa con lettere dell'alfabeto
'rosso' (come è sottolineato dalla presenza del segno di croce con valore
di ksi), interpretato un tempo come alfabeto della patria del dedicante,
Mantinea (cf. Jeffery C 1961, 211, nr. 20), oggi comunemente
riconosciuto come alfabeto siracusano. Dal punto di vista paleografico
si noti la presenza dell 'alpha con il trattino mediano ancora obliquo,
del delta arrotondato, del theta con croce ortogonale, del kappa con le
astine oblique non ancora unite, del lambda ad angolo acuto, del pi con
i due tratti verticali allungati, del rho con appendice. Interessante è

inoltre l'uso conservativo del digamma, del segno chiuso d'aspirazione
e del gamma semilunato comune all'area geloo-agrigentina (cf. da
ultimo Adornato C***). L'iscrizione, datata al primo venticinquennio
del V see. a.C., conserva anche il nome di quattro artisti: Atotos e

Argeiadas argivi, Athanodoros acheo e Asopodoros argivo.

Arena C 1998, nr. 72 (Hombostel C 1979, 33-62; SEG XXIX, 940; Dubois
C 19891, nr. 89): iscrizione Supaicoatov 8ap.óaiov incisa su un caduceo in
bronzo, a cui si collega SEG XXXVIII, 368 (Hornbostel C 1988, 233-245):
[8a]p.óaiov XupaKocuov, incisa su un frammento di staffa di un caduceo in
bronzo trovato ad Olimpia (485-470 a.C.). In entrambe è attestato l'uso
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conservativo del segno O con valore di omega e l'uso innovativo del
kappa che sostituisce il koppa.

Arena C 1998, nr. 65 (Homolle C 1897, 303-304; Pomtow C 1907; C 19091,

177; Keramopoullos C 1909, 47; Bourguet C 1911, nr. 136; Syll.3, 35 A;
Lazzarini C 1976, 197, nr. 139; per l’aspetto linguistico v. Ghinatti C 2000,
41): iscrizione Hidpoy [ó Aeivopiveos' avéGâce ATpayóaiod, databile al 482 a. C.,
incisa su una base calcarea di statua offerta da Ierone I nel santuario di

Delfi per celebrare la sua vittoria pitica. Si rileva l'uso conservativo del
segno O per l'omega e la presenza del segno chiuso di aspirazione.

Adomato C***, A (Syll.3, 34; Homolle C 1894, 179-180; C 1897, pi. XVII; C
1898, 207-212; Perdrizet C 1896, 654-656; Wilamowitz-Moellendorff C 1897;

Michel C 1900, nr. 1119; Pomtow C 1907, 80; Roehl C 1907, 49, nr. 35;

Keramopoullos C 1909; Buck C 1913, 137; Schwyzer C 1923, 67, nr. 144;
Tod C 1946, nr. 17; Marcadé C 1953, nr. 9, tav. Ill; Peek C 1958, 55-59;

Pouilloux C I960, nr. 43; C 1976, nr. 452; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 6;

Guarducci C 1969, 134; Meiggs Lewis C 1969, nr. 28; Lo Cascio C 1973, 246
247; Lazzarini C 1976, nr. 138; Dubois C 19891, nr. 93; Jeffery-Johnston C

1990, 459, nr. 6; Knoepfler C 1992, 20; Bertrand C 1992, 44, nr. 15; Brugnone
C 1995, 1315-1316; Arena C 1998, nr. 66): iscrizione incisa sulla base di un
tripode proveniente dall'area del tempio di Apollo a Delfi e pertinente allo
stesso monumento di cui fa parte Adornato C***, B (v. infra), dedicato da
Gelone ad Apollo nel primo ventennio del V see. a.C. in occasione della
rifondazione della città di S. nel 485 a.C. o della vittoria dei Siracusani sui

Cartaginesi nella battaglia di Himera del 480 a.C. (a questo proposito v. ora
Adornato C ***); le prime due righe (réXôi/ b Afiuopéu[eoç] / àvéOëKe tôttôXXô

vi / Zupayóaio?), che contengono la dedica, sono trascritte in alfabeto
siracusano (si segnala in particolar modo, oltre all'uso del segno O ed E per
rendere le vocali brevi e lunghe e i dittonghi impropri, la presenza
innovativa del gamma semilunato, del delta con l'ansa angolata, del sigma a

quattro tratti e la permanenza del koppa), mentre le due righe successive
(tòv Tp'iTToSa

:
«a! rev

:
NiKfy

:
epyàaaTO Bioy /

:
Aioòòpo

:
mbs'

:
MiXëcuoç), che

contengono la firma dell'artista, sono redatte in alfabeto eclettico.

Arena C 1998, nr. 67 a (Roehl C 1882, nr. 510; C 1907, 49, nr. 36; Roberts C

1887, 111; Dittenberger - Purgold C 1896, nr. 249; CIG 16; SGDI, 3228;
Syll.3, 35 B; Schwyzer C 1923, nr. 144, 2; SEG XI, 1206; SEG XXIII, 252; Tod
C 1946, nr. 22; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 7; De Waele C 1963, 202;
Guarducci C 1966, 192-194; C 1969, 344-346; Meiggs-Lewis C 1969, nr. 29;
Lazzarini C 1976, nr. 964 a; Touchais C 1980, nr. 611; Cristofani C 1984, nr.

46-47; Dubois C 19891, nr. 94 a; Jeffery - Johnston C 1990, 459, nr. 7;

Knoepfler C 1992, 21; Brugnone C 1995, 1318), Arena C 1998, nr. 67 b
(Daux C 1960, 721, fig. 12; Jucker C 1964, 186, tav. II, nr. 2; Guarducci C

1966, 194-197; Kunze C 1967, 106-107, nr. 249; SEG XXIII, 253; Jeffery C
1969; Lazzarini C 1976, 964 b; Cristofani C 1984, 51; Dubois C 19891, nr. 94

b; Jeffery - Johnston C 1990, 460 C; Bertrand C 1992, 56, nr. 21; Brugnone
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C 1995, 1318) a cui si aggiunge Dubois C 19891, 99, n. 15 (Pikoulas C
1983, 59; SEG XXXIII, 328; SEG XXXIV, 332; Dubois C 1987, nr. 757; cf.

anche Jeffery - Johnston C 1990, 460 C): iscrizioni (Hidpôu ò AeiuoiVveos
|

Km Toi XupaKÓCTioL
I

toi Ai Tupparw à irò K upas') incise su tre elmi rinvenuti
ad Olimpia e facenti parte del bottino offerto a Zeus da Ierone I e dai
Siracusani a seguito della loro vittoria sugli Etruschi riportata nelle acque
di Cuma (474 a. C). Come è stato sottolineato (cfr. Brugnone C 1995, 1318),

questi documenti testimoniano una prima riforma del secondo alfabeto
di Siracusa, resa evidente dalla sostituzione del koppa con il kappa, dell'uso
del delta a triangolo isoscele al posto di quello ad ansa arrotondata o

angolata. Si rileva inoltre la presenza del segno chiuso di aspirazione
(per l'aspetto linguistico v. ora Ghinatti C 2000, 41 e 49).

Adomato C***, B (Homolle C 1894, 179-180; C 1897, 589; C 1898, 213-216;

Perdrizet C 1896, 654-656; Syll?, 35c; Keramopoullos C 1909, 40; Guarducci
C 1947, 250-251; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 8; Tod C 1946, 20; Lo Cascio
C 1973, 247; Lazzarini C 1976, 219, nr. 307; Arena C 1998, nr. 69): iscrizione
dedicatoria [Hidpou ò Aeivopilueos duéGèìce I:] TTevIbocouTa TaXavTa].

|

henra

[ivai, incisa in rasura su una base calcarea di un tripode rinvenuta a Delfi,
pertinente allo stesso monumento di cui fa parte Adornato C***, A e

datata all'indomani della vittoria riportata dai Siracusani a Cuma nel 474
473 a.C. Dal punto di vista epigrafico è interessante la presenza del segno
chiuso di aspirazione e del suono

|
e

|

reso mediante il segno E.

Brugnone C 1995, 1318 (SEG XI, 1212; SEG XV, 252; Cook C 1953, 119; Kunze
C 1956, 38-40; Jeffery C 1961, 267 e 275, nr. 11; De Waele C 1971, 40-41, nr.

10; Lazzarini C 1976, nr. 980; Dubois C 19891, nr. 95; per l'aspetto linguistico
v. Ghinatti C 2000, 92): [l]apà 2upaKÓcr[ioi àuéOeu

| ’ AKpayaimuioy Xd<f>upa incisa
su uno scudo, di cui sono stati rinvenuti due frammenti, dedicato dai

Siracusani nel santuario di Olimpia all'indomani di una vittoria riportata
sugli Agrigentini alla metà del V sec. a. C. Dal punto di vista paleografico
il documento è interessante poiché in esso compare per la prima volta il
segno distintivo dell 'omega. Si notino inoltre il rho con un solo occhiello e il
lambda con le due astine oblique della stessa lunghezza.

SEG XLIX, 1332 (SGDI, 5246; Orsi C 18972, 500; Collitz-Bechtel C 1905;

Sacco C 1991, 221; C 1993, 490; SEG, XLI, 837; Brugnone C 1995, 1319;

Manganare C 19991, 43, nr. 23; da ultimo v. Ghinatti C 2000, 39 e 92):
iscrizione funeraria in dialetto ionico di un certo KdXX[iou], databile alla
metà del V sec. a.C. (contra v. Sacco C 1993, 490 che abbassa la datazione
ai primi decenni del IV see. a.C. e Manganare C 1999 che propone un
ulteriore abbassamento al IV-III see. a.C.), incisa sulla fronte di una stele
frammentaria in calcare rinvenuta nella necropoli di Scala Greca. Come
ha sottolineato Brugnone C 1995, 1319, l'epitafio è interessante poiché
presenta l'uso innovativo del segno H con valore di beta.
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A.l) Iscrizioni rinvenute a Siracusa ma che impiegano lettere diverse da

quelle dell'alfabeto siracusano:

Arena C 1999, 271-273 (Orsi C 19002, 59-60, nr. 38; De Sanctis C 19011, 82
83; Sicca C 1924, 188; Lazzarini C 1986; SEG XXXVI, 885; SEG XXXVIII,
971; Arena C 1988, 151-153; C 1998, 146, nr. 94; Dubois C 19891, nr. 87;

riguardo all'aspetto linguistico v. Ghinatti C 2000, 39): iscrizione
dedicatoria pia<v>Q'iç KaXà MiTaXfm Sonda] incisa sotto il piede di una
kylix attica scoperta nel 1896 da Paolo Orsi durante gli scavi di Piazza
d'Armi e datata alla fine del VI see. a.C. La presenza del lambda calcidese
e dell'alpha beotico in un testo dorico (il fenomeno si riscontra altrove in
Sicilia. Cf. Dubois C 19891) ha fatto pensare che l'iscrizione sia stata incisa
da un abitante della Beozia. Il nome MiTdXojy compare inoltre in un'altra
iscrizione da Tespie (cf. Horos V, 1987, 80, nr. 19).

Arena C 1998, nr. 95 (Calderone C 1948; Guarducci C 19492, 103. 2; C

1959, 250-251 ; C 19641, 143, n. 55; C 1986, 24; Jeffery C 1961, 270 e 276, nr. 3!

Marmi Piraino C 1975, 123; C 19842, 93; Lazzarini C 1976, 238, nr. 442;

Arena C 19892, nr. 75; Dubois C 19891, nr. 90; per l’aspetto linguistico v.

Ghinatti C 2000, 39 e 41): iscrizione incisa sul fondo di uno skyphos a

vernice nera di fabbricazione locale ( HpaKXeì), databile alla metà del V see.

a. C, che presenta il caratteristico segno dell'epsilon corinzio e il segno H
per indicare insieme l'aspirazione e 1' |.

Arena C 1998, nr. 96 (Orsi C 19182, 609-610; Dubois C 19891 nr. 91): graffiti
A ’t’Li'TLaç KaKojfj ëxdil B incisi su entrambe le facce di un frammento

di labbro, decorato con foglie di ulivo di cratere a campana attico a fondo
nero scoperto presso l 'Athenaion e datato alla fine del V see. a.C. In essi si
riscontra l'uso dell'omega e del segno di croce con valore di chi che indica
l'appartenza dell'iscrizione ad un alfabeto azzurro.

A. 2) Iscrizioni rinvenute al di fuori di Siracusa ma per le quali si discute la

pertinenza con l'alfabeto siracusano:

Arena C 1998, nr. 68 (Keramopoullos C 1909, 33-60; Wade-Gery C 1933,

101; Hampe C 1941, 786-790, 20 e sgg.; Zambelli C 1952; Chamoux C 1955;
Peek C 1958; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 9; Guarducci C 19641, 145-146;

Manganaro C 19653, 197; Lazzarini C 1976, nr. 858; Pouilloux C 1976, nr.

452; Dubois C 19891, nr. 133; Arena C 1990, 59-60; Jeffery - Johnston C
1990, 459, nr. 9): dedica in esametri del Dinomenide Polizelo ad Apollo
incisa su uno dei blocchi della base del celebre auriga di Delfi, la
réXas" àvé0ëK€ pavâaalôv]; lb [-—-_ -_IT ]oXó£aXoj pi.1 àvé0r|K[e]; 2 [ _ -„-_t]òv âeÇ1

eù5vu|V AttóXXIòv]. A distanza di tempo la prima linea dell'iscrizione fu erasa

e modificata: nel testo più antico Polizelo è definito signore di Gela
(réXas\../rayàaa[coid), mentre nella versione più tarda si menziona il solo
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nome del dedicante. La prima dedica è datata al 478 a. C. (quando Polizelo
sarebbe stato nominato tiranno di Gela), la seconda dopo la caduta dei
Dinomenidi (461 a. C). La presenza del segno H con valore di beta e del
segno di croce con valore di ksi, fanno discutere se l'iscrizione sia stata
redatta nell'alfabeto siracusano o piuttosto in alfabeto geloo (a questo
proposito vd. Jeffery C 1961; Manganare C 1965; Guarducci C 19641;
Dubois C 19891; Arena C 1998; C 1999, 316-317).

Knoepfler C 1992 (IG V, 1, 217; Woodward C 1908; Jeffery C 1961, 265 e

275, nr. 4; Musti C 1962, 469-471; Lazzarini C 1976, 309, nr. 912): iscrizione
con dedica dei Siracusani [2up]g9oimoi' incisa su una base di calcare

proveniente dal tempio di Atena Chalkioikos a Sparta e datata al 474 a. C.
(per una datazione più alta si rimanda a Jeffery C 1961). Dal punto di vista
epigrafico è interessante la permanenza del koppa e l'uso dei segni grafici
OT per la resa del dittongo improprio dell'etnico, caratteristica che sembra
trovare riscontro soltanto in una iscrizione cristiana (IG XIV. 1 32: KXTiuereiva

ZepaKoua[i]a; v. infra la lettera C). Vista la frammentarietà dell'iscrizicne r>

le difficoltà nel definirne la natura non si può dire con certezza se questa
sia stata redatta in alfabeto siracusano.

Arena C 1998, nr. 73 (IG I2 1081; Roehl C 1882, nr. 511 a; SGDI, 3229;

Conze C 1890, pi. 307; IG II-III2, 10389; Jeffery C 1961, 267 e 275, nr. 10;
Woodward C 1908; Dubois C 19891, nr. 96; Knoepfler C 1992; Brugnone
C 1995, 1318; Osborne C 1996, 299, nr. 6973): epitaffio inciso su una stele
in marmo pentelico rinvenuta ad Atene e datata al 440-420 a.C., in cui è

citato il nome della defunta seguito dall'etnico ( Araayópa / Supatcoaia).
Si discute se l'iscrizione sia stata incisa con caratteri dell'alfabeto

siracusano o con lettere del nuovo alfabeto della koiné già in uso ad
Atene alla metà del V see. a.C. in iscrizioni di carattere privato (a favore
di questa ipotesi sarebbe la presenza del segno azzurro E per rendere il
suono

I

ksi
I . La problematicità dell'attribuzione dell'iscrizione ad uno

dei due alfabeti è sottolineata in particolare da Brugnone C 1998, 1318).

Nelle iscrizir V del primo periodo è possibile riscontrare l'uso di lettere
caratteristic eli alfabeto corinzio: in Arena C 1998, nr. 61 sono utilizzati

il beta a forma di ny rovesciato, il san fenicio e il segno B con valore di E ; in
Gallavotti C 1975, 86-88 accanto all'uso del san che rivela un adattamento

all'alfabeto della madrepatria, è attestato l'uso innovativo del segno E.

Stando all'integrazione proposta da Arena, il tipico beta corinzio si
ritroverebbe anche in Arena C 1998, nr. 62: Kvi(p)(3ei8a..

Nelle iscrizioni del secondo periodo possiamo distinguere le
seguenti caratteristiche:

conservazione del koppa in due documenti dell'inizio del V see. a.C.
(Adornato C***, A: Eupcócrios-; Knoepfler C 1992: [2up]g9oixncw).
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conservazione del digamma in alcuni documenti del VI e del V secolo
a.C. (Ghezzi C 2002, 115-124: /Tépyg, Arena C 1998, nr. 68: gavàoaloìv;

Manganare C 19992, 118: poi). Il digamma è attestato anche in Arena C
1999, 271-273, per il quale sembra da escludere l'origine siracusana
dell'iscrizione.

uso del segno 0 oltre che per Yomicron, per rendere l'omega (Arena C
1998, nr. 65: Hidpôv; Adornato C***, A: PéXòv; Arena C 1998 nr. 67a: hidpov,

tot Al; nr. 67b: hidpou, tot Al, Tuppauou; nr. 68: eùovu|j.; nr. 72 e SEG XXXVIII,

368: EupaKooLòv; Manganare C 19992, 118: TioXi)iieXo<L>; èov) e il dittongo -ou
(cfr. Ghezzi C 2002, 115-124: tottcXoul; Adornato C***, A: tottóXXoul; nr. 70:

MeXau[<TT>TTò). A questo proposito costituirebbe una eccezione la dedica
frammentaria proveniente da Sparta (Knoepfler C 1992) in cui compare
l'etnico [2up]g9ouaL5u; tuttavia si tratta di un caso isolato ed è difficile
stabilire se l'iscrizione fu trascritta in alfabeto siracusano.

uso del segno E per rendere, oltre all 'epsilon, Yheta (Arena C 1998, nr. 64:

dvéGéke; Adornato C***, A: dvéGèxe ; C***, B: àuéüeKe e ttçutÉkoutœ; Manganare
C 19992, 118: HpaLTéXëç, àuéGëKe, TToXup.ëXô<L>). Il segno H per rendere
Yheta all'inizio del V sec. a. C. compare anche in Arena C 1998, nr. 68:

dué0r|Ke per il quale si discute la pertinenza con l'alfabeto siracusano (a
tal proposito si rimanda a Ghinatti C 2000, 82).

uso del segno chiuso per l'aspirazione (Ghezzi C 2002, 115-134: ho
KvL$Le[8a; Arena C 1998, nr. 65: hLdpou; nr. 67a-b e Dubois C 19891, 99, n.

15: hLapou; Adornato C***, B: hem-d; Manganare C 19992, 118: huLÓs ed
hecrXó?). A tal proposito si rimanda a Ghinatti C 2000, 38, 42.

uso del segno di croce con valore di ksi (Arena C 1998, nr. 71:’ AXéÇioç;

Manganare C 19992, 118: IlpaLTeXr?) che conferma la pertinenza
dell'alfabeto siracusano al gruppo 'rosso' (Ghinatti C 2000, 82). Lo ksi è

reso mediante il segno Z in Arena C 1998, nr. 68 e nr. 73, ma resta da
verificare se l'epigrafe sia stata redatta in alfabeto siracusano.

Intorno al secondo venticinquennio del V see. a.C. si registra
un'evoluzione del secondo alfabeto, sottolineato da:

sostituzione del koppa con il kappa (cfr. Arena C 1998, nr. 67a-b e Dubois
C 19891, 99, n. 15: Zupqkóctlo?; Arena C 1998, nr. 72 e SEG XXXVIII, 368:

ZupaKoaiou; Manganare C 19992, 118: ZupaKÓCTLos-. Il kappa si ritrova in Arena
C 1998, nr. 73: ZupaKocria per cui si discute se l’iscrizione sia stata redatta
in alfabeto siracusano o della koine ateniese.

sostituzione del delta ad ansa arrotondata o angolata con quello a triangolo
isoscele (cfr. Arena C 1998, nr. 67 a-b e Dubois C 19891, 99, n. 15: Al).
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uso innovativo dell'omega (cf. Brugnone C 1995, 1318:’ AKpayavTLvaiv). A
questo proposito si segnala Ghinatti C 2000, 92. Sembra da escludere
Arena C 1998, nr. 96, incisa probabilmente in alfabeto 'azzurro'.

uso del segno H per rendere 1'
|
e

|

(cf. Manganaro C 19991, nr. 23: afj(ia).
A tal proposito v. Ghinatti C 2000, 82. Il segno compare anche in Arena
C 1998, 95, la cui origine siracusana sembra da escludere.

B) Toponimo (ZupdKouaaai , ZupàKouacu , Eupdicoacn , Zupaicoucnri, Syracusae)

Nei documenti epigrafici greci il toponimo della città di S. è
documentato esclusivamente al di fuori del territorio siracusano.

La forma più diffusa ZupdKouaaai compare in Manganaro C 19962,
46 (/G IV2, 95; De Sanctis C 1911, 442-450; Franke C 1955, 16 n. 73;

Berve C 1956, 806; Manganaro C 19641, 45), Epidauro, 350 a.C.; SEG
III, 92 (IG, II2, 584 e 679; Wilhelm C 1914, 265; C 1925), Chio, III see.

a.C.; De Sensi Sestito C 1977, 117 (SGDI 2580; Nikitsky C 1901; Plassart
C 1921; Daux C 1936, 16; Robert C 1939, nrr. 142-143; C 1946, nr. 119;

C 1948, nr. 89; C 1950, nr. 127; C 1952, nr. 65; C 1956, nr. 145; C 1958, nr.
246; C 1959, nrr. 170 e 302; C 1961, nr. 352; L. Robert C 1960, 161-173; J.

& L. Robert C 1968, nr. 548; Daux C 1949; C 1957; Mitford C 1961;

Faure C 1962; Manganaro C 19632, 25; C 19641, 46; SEG XIX, 390; SEG
XXII, 455; Marini C 1966, 171-178; Rizzo C 1973, 78-81, nr. 30), Delfi;
FGrHist 239 (IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si vedano inoltre
Van Compernolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1): MP XXXI,
XXXVI, LV, LXII, CXV, Paros, 264-263 a.C.

Il toponimo ZupdKoixm è documentato in Manganaro C 19962, 46
(IG IV2, 95; De Sanctis C 1911, 442-450; Franke C 1955, 16 n. 73; Berve C

1956, 806; Manganaro C 19641, 45), Epidauro, 350 a.C.; SEG XLII, 832
833 (Collitz-Bechtel C 1884, 3257, 5259; Orsi C 18994, nrr. 3, 10; C 19202,

nr. 10; Année épigraphique 1900, nr. 91; De Sanctis C 19012, 135-136;
Leroux C 1906; Pomtow C 1915; Année épigraphique 1921, nr. 85; Roussel
Plassart C 1921; Guarducci C 1936, nrr. 3-4; Pugliese Carratelli C 1951,

68-75; Manganaro C 19922, 464-466, nr. V.7-8, Akrai, tardo I a.C.-I d.C.,
ed è integrato in Guarducci C 1969, 302-308 (Blinkenberg C 1912; C
1941, nr. 2; Holleaux C 1913; FGrHist 532; da ultimo si veda inoltre
Bertrand C 1992, 22, nr. 2), Lindo, 99 a.C.

Alle forme ZupdKoixjcrai / lupdKouaai si affiancano le due varianti,

attestate una sola volta, SupÓKoaai (cf. Cabanes C 1996, nr. 226; Vokotopoulou
C 1991; SEG XLIII, 330), da Dodona, e ZupaKoùrri (Varinlioglu C 1986, 28
29, nr. 15) da Keramos.
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La forma latina Syracusae è attestata a S. da Sgarlata C 1993, nr. 107
(Gualtherus C 1625, add. 15; CIL X, 7132) e in CIL X, 7176; fuori da S. il
toponimo è documentato da Année épigraphique 1892, nr. 92.

B.l) Toponimi di altre città greche menzionati nei documenti siracusani.

A]àvK\a

Arena C 1998, nr. 61 (Orsi C 19182, 608-609, fig. 203; Guarducci C 19492,

105-107; C 1959, 251-254; C 19641, 141-143; C 19642, 472; C 1967, 341, nr. 1; C 1986,

1-7; Calderone C 1953, 6-15; Jeffery C 1961, 125, nr. 3, 264, n. 6; Lejeune C 1970,
26-29; Manni Piraino C 1975, 124; C 19842, 93; Gallavotti C 1975, 86-88; SEG

XXVI, 1122; SEG XXXVIII, 970; Lorber C 1979, nr. 4; Cordano C 1984, 298; Dubois
C 19891, nr. 85; Brugnone C 1995, 1314; Arena C 1997, 206-207).

Kûpct

Arena C 1998, nr. 67 a (C/G, 16; Roehl C 1882, nr. 510; C 1907, 49, nr. 36;

Roberts C 1887, 111; Dittenberger-Purgold C 1896, nr. 249; SGDI 3228; Syllf
35 B; Schwyzer C 1923, nr. 114, 2; SEG XI, 1206; SEG XXIII, 252; Tod C 1946,

nr. 22; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 7; De Waele C 1963, 202; Guarducci C

1966, 192-194; C 1969, 344-346; Meiggs-Lewis C 1969, nr. 29; Lazzarini C
1976, nr. 964 a; Touchais C 1980, nr. 611; Cristofani C 1984, 46-47; Dubois C

19891, nr. 94 a; Jeffery-Johnston C 1990, 459, nr. 7; Knoepfler C 1992, 21;
Brugnone C 1995, 1318); Arena C 1998, nr. 67 b (Daux C 1960, 721, fig. 12;
Jucker C 1964, 186, tav. II, nr. 2; Guarducci C 1966, 194-197; Kunze C 1967,

106-107, nr. 249; SEG XXIII, 253; Jeffery C 1969; Lazzarini C 1976, 964 b;
Cristofani C 1984, nr. 51; Dubois C 19891, nr. 94 b; Jeffery - Johnston C 1990,
460 C; Bertrand C 1992, 56, nr. 21; Brugnone C 1995, 1318); Dubois C 19891,

99, n. 15 (Pikoulas C 1983, 59; SEG XXXIII, 328; SEG XXXIV, 332; Dubois C

1987, nr. 757. Cf. Jeffery - Johnston C 1990, 460 C).

Mayuriaia

Rigsby C 1996, nr. 120 (Kern C 1900, nr. 72; Wilhelm C 1909, 181 e sgg.; Holleaux
C 1938, 327 e sgg.; Van Effenterre C 1953, 176; Maier C 1959, nr. 34; Ghinati C 1959;

Manganato C 19641, 46 e 58; De Sensi Sestito C 1977, 174; Dubois C 19891, nr. 97:
Ghinatti C 1996, 70-74).

Si menziona inoltre Année épigraphique 1989, 342a ( CIL I2, 2951;
Manganare C 1972, 453; C 19892, 178-179, nr. 56) che, secondo l'integrazione di
Manganare, riporterebbe i due toponimi di Aerae e Agrigentum (vd. infra E.32).

C) Etnico (ZupaÇôcjioç, ZupaÇoucnoç, ZupaKÔcn.oç, Zupcucouaioc, ZupriKÓaioc,

ZupaKoaia, ZepaKouafija, Syracusanus).

La forma più arcaica XupaÇôaioç è attestata in Adomato C***, A
(Homolle C 1894, 179-180; C 1897, pi. XVII; C 1898, 207-212; Perdrizet
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C 1896, 654-656; Wilamowitz-Moellendorff C 1897; Michel C 1900, nr.

1119; Pomtow C 1907, 80; Roehl C 1907, 49, nr. 35; Keramopoullos C
1909; Buck C 1913, 137; Syll .3, 34; Schwyzer C 1923, 67, nr. 144; Tod C
1946, nr. 17; Marcadé C 1953, nr. 9, tav. Ill; Peek C 1958, 55-59; Pouilloux
C 1960, nr. 43; C 1976, nr. 452; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 6; Guarducci
C 1969, 134; Meiggs-Lewis C 1969, nr. 28; Lo Cascio C 1973, 246-247;
Lazzarini C 1976, nr. 138; Dubois C 19891, nr. 93; Jeffery - Johnston C
1990, 459, nr. 6; Knoepfler C 1992, 20; Bertrand C 1992, 44, nr. 15;

Brugnone C 1995, 1315-1316; Arena C 1998, nr. 66) e ricorrerebbe secondo
gli studiosi anche in Arena C 1998, nr. 65 (Homolle C 1897, 303-304;
Pomtow C 1907; C 1909, 177; Keramopoullos C 1909, 47; Bourguet C

1911, nr. 136; Syll.3, 35 A; Lazzarini C 1976, 197, 139).
La variante 2upa9oûaioç è documentata una sola volta in Knoepfler

C 1992 (IG V, 1, 217; Woodward C 1908; Jeffery C 1961, 265-275, nr. 4;
Musti C 1962, 469-471; Lazzarini C 1976, 309, nr. 912).

A partire dal secondo decennio del V see. a.C., la forma più arcaica
è sostituita da quella più comune ZupaKÓaios-, documentata in numerose
iscrizioni provenienti da S. e da altre città greche per indicare sia il
singolo che la collettività.

Riguardo alla menzione dell'etnico ZupaKÓaio? nei documenti
epigrafici siracusani si vedano in primo luogo Arena C 1998, nr. 72
(Hombostel C 1979, 33-62; SEG XXIX, 940; Dubois C 19891, nr. 89); SEG
XXXVIII, 368 (Hombostel C 1988, 233-245); Arena C 1998, nr. 67 a (C/G,
16; Roehl C 1882, nr. 510; C 1907, 49, nr. 36; SGDI, 3228; Roberts C 1887,

111; Dittenberger-Purgold C 1896, nr. 249; Syll3, 35 B; Schwyzer C 1923,
nr. 114, 2; SEG XI, 1206; SEG XXIII, 252; Tod C 1946, nr. 22; Jeffery C
1961, 266 e 275, nr. 7; De Waele C 1963, 202; Guarducci C 1966, 192

194; C 1969, 344-346; Meiggs-Lewis C 1969, nr. 29; Lazzarini C 1976,
nr. 964 a; Touchais C 1980, nr. 611; Cristofani C 1985, nr. 9. 21, 1; Dubois
C 19891, nr. 94 a; Jeffery-Johnston C 1990, 459, nr. 7; Knoepfler C 1992,
21; Brugnone C 1995, 1318); Arena C 1998, nr. 67 b (Daux C 1960, 721,

fig. 12; Jucker C 1964, 186, tav. II, nr. 2; Guarducci C 1966, 194-197; Kunze
C 1967, 106-107, nr. 249; SEG XXIII, 253; Jeffery C 1969; Lazzarini C
1976, 964 b; Cristofani C 1985, nr. 9. 21, 2; Dubois C 19891, nr. 94 b;

Jeffery - Johnston C 1990, 460 C; Bertrand C 1992, 56, nr. 21; Brugnone
C 1995, 1318); Dubois C 19891, 99, n. 15 (Pikoulas C 1983, 59; SEG XXXIII,
328; SEG XXXIV, 332; Dubois C 1987, nr. 757; Cf. anche Jeffery - Johnston
C 1990, 460 C); Brugnone C 1995, 1318 (SEG XI, 1212; SEG XV, 252;
Cook C 1953, 119; Kunze C 1956, 38-40; Jeffery C 1961, 267 e 275, nr. 11;
De Waele C 1971, 40-41, nr. 10; Lazzarini C 1976, nr. 980; Dubois C

19891, nr. 95); Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, XVIII, 8; CIG, 5367;

SGDI, 3230; Capodieci C 1813, 178-180; IG XIV, 7; Wilhelm C 1900, 162
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171; Berve C 1959; Manganare) C 19654, 312-315; Robert C 1966, nr. 515;
Roussel C 1970, 141; Goldsberry C 1973, 152; Rizzo C 1973, 45, nr. 10;

De Sensi Sestito C 1977, 125-128; Marino C 1988, 35-37; Sgarlata C 1993,
nr. 95; Ghinatti C 1996, 68); Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, 1, 1;

IG XIV, 2; SGDl 3231; C/G, 5368; Michel C 1912, nr. 1241; SyZ/.3, 427;
Manganare C 19654, 315, n. 7; De Sensi Sestito C 1977, 182-183; Sgarlata
C 1993, nr. 1); Dimartino C*** (Legrand C 1896, 400; Michel C 1900, nr.
1242; Sy//.3, 428; Manganare C 19632, 24; Goldsberry C 1973, 150; De
Sensi Sestito C 1977, 129; Marino C 1988, 35-37) e IG XIV, 2415, 13-14
che si riferiscono all'intera comunità siracusana.

A questi si aggiungono AA.VV. C 1993, 583, n. 102 ( SEG XLIII,
634) integrata in lacuna e, secondo l'interpretazione di Manganare,
SEG XXXIV, 979 (Gentili C 19591; C 19611, 8-9, nr. A3; Manganare C
19632, 24; C 19653, 186; C 19654, 315, n. 11; C 1977, 155) e Parodi C

1981, 25 (Orsi C 18892, 371; IG XIV, add. 14a; Manganare C 1961, 176
177; C 19653, 186; Vidman C 1969, 238, nr. 516; Malaise C 1972, 320, 2;

Sfamenì Gasparro C 1973, 167, nr. 2).

Riguardo alle iscrizioni siracusane che menzionano l'etnico con
riferimento al singolo individuo si vedano Manganare C 19992, 118 (Roehl
C 1882, nr. 95; SGDI , 1200; IG V, 2, 47; Dittenberger-Purgold C 1896, 630
631, nr. 266; SEG XI, 1222; Becatti C 1949, 104-105; Guarducci C 19492; C

19641, 151-153, nr. 12; Kunze C 1956, nr. 266; Jeffery C 1961, 211 nr. 20;
Brelich C 1964; Lazzarini C 1976, nr. 723; Gallavotti C 1977, 117-123;

Cordano C 1992, 6); Dimartino C *** (SEG XVII, 196; Kunze-Eckstein C

1958, 205-209; Klaffenbach C 1958, 83, nr. 175a; Berve C 1959, 81; J. & L.
Robert C 1960, nr. 174; Manganare C 19632, 22; Consolo Langher C 1963,
407 e n. 92; Calderone C 1964, 87; Marini C 1966, 177; Moretti C 1967, nr.

58; Finley C 1970, 147; Levi C 1970, 153 e sgg; Toynbee C 1970, 217-220;
Roussel C 1970, 142; De Sensi Sestito C 1977, 114-115); Aneziri C 2003,
400, nr. FI (Orsi C 18892, 384; C 19002, nr. 41; Rizzo C 1923, 126; Moretti C

1963, 39-40; Manganare C 19633, 59-60; C 1977, 157-158, n. 8; C 1980, 446;

Marmi Piraino C 1966, 204-206, nr. 106; C 1973, 133-135, nr. 106; Brugnone
C 19841, B4; SEG XXXIV, 974; Rizzo C 1989, 57, nr. 10; Aneziri C 2000, 121,

nr. 1; Fountoulakis C 2000, 134); Aneziri C 2003, 402, nr. F3 (Orsi C 18892,

384; IG XIV, 13; Rizzo C 1923, 125; Moretti C 1963, 39-40; Manganare C

19633, 59; Pickard-Cambridge C 1968, 295; Brugnone C 19841, B3b; Rizzo
C 1989, 58, nr. 11; Aneziri C 2000, 122, nr. 3; Fountoulakis C 2000, 134, n.

11); Strazzulla C 18971, 404, 5.

A parte si menziona Agnello C 19532, nr. 32 (Orsi C 19073, 768, nr.
36; Narcisio C 1952), iscrizione proveniente dal cimitero di San
Giovanni pertinente alla deposizione delFèmaKo-n-oç ZupaKÓcnoc.
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Secondo Agnello il termine Zupaxóaioc piuttosto che come etnico,
sarebbe utilizzato come nome proprio (cfr. anche Ahlqvist C 1995,
378, nr. 3; Orsi C 18961, 55-57, nr. 358; Strazzulla C 18971, 71, nr. 7, 208,
nr. 404; Führer C 1897, 141-142; Ferma C 19401, 66-69, nr. 11; Wessel C

1989, nr. 379; Agnello C 19532, nr. 11; IG XIV, 172. Per una
identificazione del vescovo Zupaxóaioc si veda inoltre Narcisio C 1952).
Il nome è attestato anche alla forma femminile Zupaxocna in un
epigramma inciso su un arcosolio rinvenuto nel cimitero di San
Giovanni a S. e datato al II-III d.C. (Ahlqvist C 1995, 379, nr. 7; Ferma
C 19401, 48-49, nr. 2; Peek C 1955, nr. 93); nella sua variante Zupdxouaa

nell'epitaffio siracusano inciso su una placchetta marmorea
proveniente dalla catacomba di S. Giovanni (Année épigraphique 1996,

nr. 803; SEG XLVI, 1286; Griesheimer C 1996, 122-123, nr. 6).

La forma più rara Zuprixórioc è conosciuta da un documento epigrafico
proveniente da Siracusa e databile al IV sec. d.C. (cf. Manganaro C 1993,

553-554; CIL X, 7125; IG XIV, 14; Robert C 1948, 35; Manganaro C 1958,

17; Année épigraphique 1959, nr. 24; Chastagnol C 1963, 371, nr. 24).
A S. l'etnico Zupaxocua è documentato una sola volta in Ferma C

19401, 48. Dalla necropoli di Vigna Cassia in epoca tarda compare
inoltre la forma non altrimenti nota Zepaxoixr[[]a (cf. IG XIV, 132).

L'etnico Zupaxóaios è documentato da un cospicuo numero di
documenti epigrafici rinvenuti in tutto il mondo greco.

Riguardo alla menzione di Zupaxócnos riferito alla comunità
siracusana si vedano principalmente Daux C 1943, nr. 76 (Homolle C
1899, 379; Dinsmoor C 1912, 460; De la Coste-Messelière C 1936;

Guarducci C 1942), Delfi, 485 a.C.; Ghinatti C 1996, 61 (Koehler C
1876, 23; Beloch C 1880, 233-235; Hicks C 1882, nr. 88; IG II/III2, 105;

Freeman C 1894, 204; Maltezos C 1915, 135; Syll.\ 163; Michel C 1927,

nr. 1452; Schweigert C 1938, 627; Tod C 1946, nr. 136; da ultimo si veda
inoltre Bertrand C 1992, 98, nr. 47), Atene, 368-367 a.C.; FGrHist 239

(IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si veda inoltre Bertrand C
1992, 17, nr. 1), MP LUI, LV, LXII, CXIII, CXV, Paro, 264-263 a.C.; SEG

XLI, 545 (C/G, 1837; IG XII, Suppl. 200; Robert C 1935; SEG XIX, 558;
Klaffenbach C 1960, 7-8; J. & L. Robert C 1960; C 1961; C 1963, nr. 129;

Bousquet C 1961; C 1963; Bingen C 1962; SEG XXIII, 489; SEG XXXVIII,
573; Braccesi C 1977; Derow C 1991, 261-270; Cibin C 1991, 125-127),

Pharos, 219 a.C.; Rigsby C 1996, nr. 120 (Kem C 1900, nr. 72; Wilhelm C
1909, 181 e sgg.; Holleaux C 1938, 327 e sgg.; Van Effenterre C 1953,
176; Maier C 1959, nr. 34; Ghinati C 1959; Manganaro C 19641, 46 e 58;
De Sensi Sestito C 1977, 174; Dubois C 19891, nr. 97), Magnesia sul
Meandro, 207 a.C.; CIG, 5639, Tauromenio.
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A questi si aggiungono alcuni documenti epigrafici in cui l'etnico
è presente come integrazione: Dittenberger-Purgold 1896, nr. 661,
Olimpia, 480 a.C.; Cordano C 1999, 150 (Alexander C 1925; SEG IV,
27; SEG XII, 407; Dunbabin C 1948, 415; Guarducci C 19492, 111-114; C

1959, 254-258, nr. II; C 1986, 24; Di Vita C 1956, 195; Pugliese Carratelli
C 1956, 151; Manganare C 19653, 194-195; Wallace C 1970, 206; Vallet
C 1976, 423, nr. 6; Dubois C 19891, 275, nr. 219; Bravo C 1992, 71-81;

Jeffery - Johnston C 1990, 459, nr. 23a; Van Effenterre C 1994, nr. 18),
Casmene (?), 491-485 a.C.; SEG XLV, 494 (Syll.3, 30; Bourguet C 1929,
nr. 1; Jeffery C 1961, 258, nr. 22; SEG XIX, 375; SEG XL, 426; Jacquemin
Laroche C 1990; Jacquemin C 1995), Delfi, 510-470 a.C.; Gallavotti C
1983, 4-6 (Manganaro C 1981; SEG XXXI, 822; Panessa C 1982), Akrai,
II-I sec. a.C.; SEG XXVIII, 380 (Smith C 1919, 36 e sgg.; SEG XI, add.
126 a; SEG XXII, 218; SEG XXIII, 172; SEG XXV, 335; Meritt C 1931, 32,
nr. 23; Woodward C 1932, 143-144; Austin C 1938, 66; Kent C 1952, 9
17; Schehl C 1952, 9-19; Musti C 1962; Robert C 1966, 736; Williams C

1970; Talbert C 1974; Prandi C 1977), Corinto, 340 a.C.

Il cospicuo numero di documenti epigrafici non pertinenti a S.

ma che menzionano l'etnico XupaKÓaiosVZupaicoijaioc / ZupriKoaios' /
ZupaKoaia / Syracusanus riferito ai singoli, rende possibile ricavare un
elenco di nomi di cittadini Siracusani conosciuti in altre località del

mondo greco. Si tratta prevalentemente di decreti onorari, epigrafi
sepolcrali, elenchi di vincitori ed iscrizioni di carattere votivo
dedicatorio (per la compilazione di questa parte si segnalano in
particolar modo Musti C 1962, 469-471; Rizzo C 1973; Manganaro C
19921; C 1993; limitatamente alla presenza di Siracusani a Deio si
segnala inoltre il lavoro di Treheux C 1992).

1 . ’ Ayg0àvwp SupaKÓaioc, Eieusi, 333-332 a.C. (Osborne C 1996, nr. 6971;
Travlos C 1957; Clinton C 1988; SEG XLI, 107).

2. ’ AyÉCTTpa-rotc) Moctxlwvoc ZupaKóaioc, Evesperide, 350-320 a.C.
(Manganaro C 19893, 515; Robert C 1953, nr. 256; SEG XVIII, 772).

3. Alctxplùji' <f>i\Lvou SupaKÓaioc, Epiro, fine III see. a.C. (Manganaro C

19641, 60; Ugolini C 1932, 154, nr. 6, fig. 185).

4. [AUctxûXoç SiXpaKÓaiod, Delfi, 341-340 a.C. (Bousquet C 1989, nr. 12;
C 1938, 349).

5. ’AXKÉTae toÌi AeiTTivo Zupcucócnoc, Atene, 373-372 a.C. (Syll.3, 154; IG
II/IIF, 101).
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6. ’ AXÓTrqc ZupaKÔaioç, Delo, 156-155 a.C. (Roussel C 1935, nr. 1417; si
veda inoltre Tréheux C 1992).

7. ’AXuttic ZupaKOCTLa, Delo, post 166 a.C. (Roussel C 1935, nrr. 1403,
1412; si veda inoltre Tréheux C 1992).

8. ’ Ai'aÇayôpa EupaKoata, Atene, 440-420 a.C. (Arena C 1998, nr. 73; IG I2

1081; Roehl C 1882, nr. 511 a; SGDI, 3229; Conze C 1890, pl. 307; IG
II-III2, 10389; Jeffery C 1961, 267 e 275, nr. 10; Woodward C 1908;
Dubois C 19891, nr. 96; Knoepfler C 1992; Brugnone C 1995, 1318;
Osborne C 1996, 299, nr. 6973).

9. ’ AuoÀÀóSwpoc <J>lXlttttou ZupaKÓaioc, Delfi, 133-132 a.C. (Rizzo C 1973,
95, nr. 41; CIG, 4807; SGDI, 2098; Hatzfeld C 1919, 39, n. 3; Daux C

1936, 589, nr. 2).

10. ’ Api(3aCoc’ AySpéou ZupaKÓauK, Mileto, II sec. a.C. (Manganaro C 19641,

59; Kawerau-Rehm C 1914, nr. 79).

11. ’ ApLCTTÔpiaxoc ZupaKÔaioç, Epidauro, 350 a.C. (Manganaro C 19962,
46; IG IV2, 95; De Sanctis C 1911, 442-450; Franke C 1955, 16 n. 73;

Berve C 1956, 806; Manganaro C 19641, 45).

12. ’ ApiaTo<i>dvr|ç ’ ApiaTo<f>dvouç Zupaicóaioc, Pharos, III sec. a.C. (SEG XL,
516; Kirigin C 1990).

13. ’ApiCTTcov ZupaKÔcaoç, Rodi, 100 a.C. (SEG XXXIII, 639; Kontorini C

1983, nr. 8).

14. ' ApTqiàj ZupaKoala, Rodi (Hiller von Gaertringen C 1898, 390-403, nr. 62).

15. ’Apxittttoç EùÇéw’ou Supaicôcnoç, Histiaea, III sec. a.C. (Manganaro C
19923, 394; IG XII, 9, 1187; Couve C 1891, 412; Michel C 1912, nr. 659;

Syll.3, 492).

16. XupaKÓCTLoc BoupaXLc ’Emyécoc, Leukas (IG IX, 1, 595).

17. raloç Kldlaaioc <f>XdKKoc ZupakÓCTiod, Corinto (Manganaro C 1988, 58;

Année épigraphique 1920, nr. 1; Meritt C 1896, nr. 14).

18. Ar||j.f|Tpioc Ar|p.r|TpLou ZupaKÓaioc, Larissa, II sec. a.C. (Manganaro C
19641, 60; IG IX, 2, 526).

19. ArmfiTpioç AioSótou Supaiccxjioc, Roma, fine del III sec. a.C. (Sgarlata C
1993, nrr. 19-20; Torremuzza C 1769, 73-77, I-II; CIG, 5752 e 5491;
Michel C 1900; IG XIV, 952-953; SGDI, 4254; Huettl C 1929; Sartori C

1961; Forni C 1953; Manganaro C 19635, 205-211; Ardizzone C 1967;
Moretti C 1968, nrr. 2-3; De Waele C 1971; Goldsberry C 1973; per il
decreto dei Melitensi v. anche Rizzo C 1976; per il decreto degli
Agrigentini v. Lombardo C 1984, 73 e Dubois C 19891, nr. 185).
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20. Armf|Tpioc 'HpaicXetÔou ZupaKÓaioc, Delfi, 220-200 a.C. (SGDI, 2609).

21. Ari|j.T|Tpioç XupaKÔcnoç, Delo, 173 a.C. (Bourguet C 1929, nrr. 455,
458, 460; si veda inoltre Tréheux C 1992).

22. [AiovWaUod ZupaKÓlaiod, Apollonia in Cirenaica, IV-III sec. a.C.
(Manganaro C 19893, 515; C 19641, 60; Pugliese Carratelli C 1961, nr.

205; Rizzo C 1973, 33, nr. 8; Reynolds C 1977; SEG XXVII, 1143).

23. AlCOV ' iTTTTapdoU SupaKÔCTIOÇ, Epidauro, 350 a.C. (Manganaro C 19962,
46; C 19641, 45; IG IV2, 95; De Sanctis C 1911, 442-450; Franke C 1955,

16 n. 73; Berve C 1956, 806).

24. Aô£a Mevtcncou Zupoticoaia, Atene, III sec. a.C. (Osborne C 1996, 299,
nr. 6977; 300, nr. 6990; IG II-III2 10390).

25. "EXiopic ’Emyevou Zupaicóaioc, Atene, II-I sec. a.C. (Osbome C 1996,

299, nrr. 6978 e 6979; IG II-III2, 10391).

26. EôviKok] ZvpriKÓaliod, Chio, fine IV sec. a.C. (SEG XVII, 406; Dunst C

1958; Stephanou C 1958).

27. Eü(3lo(c) Eü(3iôtü) Zupaicôcaoç, Evesperide, 350-320 a.C. (Manganaro C
19893, 515; Robert C 1953, nr. 256; SEG XVIII, 772).

28. EùpouXia ’Aplcmowx ZupaKocna, Mitilene (IG XII, 2, 310; C/G, 2198).

29. EüSap-oç ZupaKÔCTioç, Delfi, 363 a.C. (Bousquet C 1989, nr. 4; Bourguet
C 1903, 12, A; C 1905, 31-37; C 1932, nr. 3; Nikitsky C 1912, 268 e

sgg.; Syll?, 329; Feyel C 1942, 32, n. 1; Tod C 1946, 119, nr. 140;
Guarducci C 1969, 263-266).

30. EüSpopoç Eùôcüpou Zupatcôaioç, Attica, V-IV sec. a.C. (Osbome C 1996,
299, nrr. 6980 e 6981).

31. Eî)kXt|ç ZupaKÔlüioç], Delfi, 341-340 a.C. (Bourguet C 1989, nr. 12;

Bousquet C 1938, 349).

32. Eùtf>pocjwa XupaKOCTia, Rodi (SGDI, 4039).

33. ZtoiXoç ZoüiXou ZupctKóaioc, Oropo, I a.C. (Manganaro C 19641, 60; IG
VII, 420).

34. ZojTTupiCTKoc 'HpaKXdôoy ZupaKÓaioc (cf. invece Manganare C 19921:

ZwTTvpLOKa' HpaKXeiôac ZupaKoaia) Lipari, III-II sec. a.C. (SEG XLV, 1381;
Bernabò Brea C 1982; SEG XXXII, 923; SEG XLII, 858; SEG XLIV, 772

bis; Manganaro C 19923, 387; Bernabò Brea-Cavalier C 1994, nr. 23).

35. Z]a>TTupoç ZupaK(óaioc), Atene, 244-243 a.C. (Osbome C 1996, 299, nr.
6983; IG II2, 791; Michel C 1912, nr. 608; Syll?, 491; Meritt C 1942,
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287-292, nr. 56; SEG XXVI, 94; SEG XXIX, 113; SEG XXXII, 118;

Manganaro C 19641, 60; Kroll C 1977, nr. 54; Meritt C 1977; Pelekides
C 1979; Habicht C 1982).

36. ' HpaicXéa NujioSùpou ZupaKoala, Atene, III sec. a. C. (Osborne C 1996,
299, nr. 6984; 300, nr. 6992; IG II-III2 10392).

37. ' HpaKXdSric Eù8r|p.ou ZupaKÓaioc, Delo, fine III sec. a.C. (Coupry C 1972,
nr. 723; IG XI, 4, 723; si veda inoltre Tréheux C 1992).

38. ' HpaicXdSac ZupciKÓcaoc, Mileto, inizio IV sec. a.C. (Merkelbach-Stauber
C 1998, 149; Ebert C 1996; C 1997; SEG XLVI, 1477; Herrmann C
1998, nr. 739).

39. 'HpaKXei8r)c ' HpaKXeiSou ZupaKÓcuoc, Delfi, 220-200 a.C. (SGDI, 2609).

40. ' HpaKXei8r|C Aùkowoc ZupaKÓaioc, Delfi, 220-200 a.C. (SGDI, 2609).

41. 'HpaKXd8r|c AuCTipidxou ZupciKÓaioc, Epidauro, 350 a.C. (Manganaro C
19962, 46; C 19641, 45; IG IV2, 95; De Sanctis C 1911, 442-450; Franke
C 1955, 16 n. 73; Berve C 1956, 806).

42. [' HpaKlXéajy 2EN ......Zuparfócaod, Delfi, 208 a.C. (Flacelière C 1954, nr. 135).

43. 0d .....loc ZvpaKÓCTioc, Tespie, 210-208 a.C. (SEG XLVI, 539; Jamot C
1895, nr. 4; Feyel C 1942; Knoepfler C 1996).

44. 0eô8œpok KXe vel NelouTpldTou] ZupaKÓaioc, Thermos, fine III see. a.C.
(Manganaro C 19641, 59; IG IX, l2, 29).

45. 0eu8órr| ZupaKOCTia, Paro (IG XII, 5, 440).

46. ' lepore ' Iépcüvoc SupaKÓaioc, Delfi, 267-263 a.C. (Rizzo C 1973, 71
73, nr. 26; ITomolle C 1899, 550, nr. 36; Syll 3, 395-396; Flacelière C
1954, nr. 157; Manni C 1963, 91).

47. ' Iépwv TLp.oKpdTouc ZkpaicÓCTioc, Ceo, 267-261 a.C. (Manganaro C 19893,

514; IG XII, 5, 1061; Robert C 1960; Bagnali C 1976, 142; De Sensi
Sestito C 1977, 170; Rizzo C 1973, nr. 11).

48. ’iCTiSwpoc ©éwv'oc ZupaKÓCTioc, Rodi, 100 a.C. (Manganaro C 19642, 59;

IG XII, 3, Suppl. 1299).

49. KaXXLac ’ ApxeTip.ou Eupadoaux], Delfi, 234 a.C. (Rizzo C 1973, nr. 32; Syll.3,
489; Pomtow C 1915, 295, nr. 17; Roussel C 1923, 5-9; SEG II, 339; SEG

XVIII, 230; Flacelière C 1937, 396, nr. 18; Bousquet C 1959, 166-168;
Pouilloux C 1976, nr. 356; Nilsson C 1961; Manganaro C 19641, 60).

50. KdCTGioç 4>Xd[KKod Zupaicócriold, Corinto (Manganaro C 1988, 58; Année
épigraphique 1920, nr. 1; Meritt C 1896, nr. 14).
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51. KXéapxoc ZupaKÔcaoç, Epidauro, 350 a.C. (Manganaro C 19962, 46; C
19641, 45; IG IV2, 95; De Sanctis C 1911, 442-450; Franke C 1955, 16, n.
73; Berve C 1956, 806).

52. KXeopif|8ec . 1
.........

1
Zupaidôlalioç, Teno, III sec. a.C. (IG XII, Suppl., 313).

53. KXeoTTctTpa ZupaKoata, Atene, II-I sec. a.C. (Osbome C 1996, 299, nr.
6987; IG II-III2, 10393).

54. KpiTtoy SupaKÓcnoc, Delo, 143 a.C. (Roussel C 1935, nrr. 1443-1444,
1449; si veda inoltre Tréheux C 1992).

55. [AkTmvqc 4>lXL(jk[ou] Zupaiclólalioc, Teno, III sec. a.C. (IG XII, Suppl.,
313).

56. Auctlç 4>iXikoû ZupaKcma, Attica, IV-III sec. a.C. (Osbome C 1996, 300,
nrr. 6989 e 6999; Meritt C 1954; SEG XIV, 227; Bradeen C 1974, 669).

57. Mayvric ' IepoKXéouc ZupaKÓaioc, Delfi, 331-330 a.C. (Bourguet C 1991,
nr. 437).

58. MéXac ZLpio ZupaKÔaioç, Pantikapaion, 400-350 a.C. (Struve C 1965, 203).

59. Supoucoaia MeXirr), Rodi (IG XII, 1, 152).

60. MevlaKoç E[ .........]ou EupaKÔaioc, Samo, 280 a.C. (Habicht C 1957, 197,
nr. 30).

61. Mt|vo8ótoc MeTpoSwpou EupaKÓcnoc, Mileto (Manganare C 19641, 59;
Kawerau-Rehm, C 1914, nr. 103).

62. Miklwv NiKTipÓToi; SupaKÓcTLoc, Olimpia, secondo venticinquennio del
III sec. a.C. (Dimartino C ***; SEG XVII, 196; Kunze-Eckstein C 1958,
205-209; Klaffenbach C 1958, 83 nr. 175a; Berve C 1959, 81; Robert C

1960, nr. 174; Manganaro C 19632, 22; Consolo Langher C 1963, 407 e
n. 92; Calderone C 1964, 87; Marmi C 1966, 177; Moretti C 1967, nr.

58; Finley C 1970, 147; Levi C 1970, 153 e sgg; Toynbee C 1970, 217
220; Roussel C 1970, 142; De Sensi Sestito C 1977, 114-115).

63. Moucraioc ZupaKÓaioc, Atene, IV sec. a.C. (Osbome C 1996, 300, nr.
6991; IG II-III2, 10394).

64. MupaXXic MeveKpaTou EupaKoaia, Delo, post 166 a.C. (Roussel-Launey
C 1937, nr. 1716; si veda inoltre Tréheux C 1992).

65. M. Raecius Roscius Clodianus Siculus Syracusanus, Urbino ? (Sgarlata
C 1993, nr. 28; Torremuzza C 1769, 154, XLVIII; CIL VI, 25351).
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66. NéouiCAi'ôpwi'oç ZupaKÓauK, Delfi, metà del III see. a.C. (Rizzo C 1973,
77, nr. 28; Van Effenterre C 1953, 168, nr. 3; J. et L. Robert, C 1954, nr.
137; Dunant C 1951, 308-311, nr. 2).

67. Néoju AéoL’Toc SupaKÓaioc, Delfi, 205-204 a.C. (Rizzo C 1973, 67-71, nr. 25;

Johnson C 1914; Pomtow C 1921, nr. 142-144; Année épigraphique 1923,
nr. 49; SEG 1, 146; Hüttl C 1929, 143, nr. 95; Flacelière C 1935, nrr. 31-32;

Daux C 1936, 586, n. 2; C 1949, nrr. 21-25; Pouilloux C 1976, nr. 427).

68. Nikuw ZupaKÓa(ioc), Egitto (Manganaro C 19893, 514; Baillet C 1920
1926, nr. 936; Launey C 1950, 1261; Rizzo C 1973, 56, nr. 21).

69. Nup4>ó8topoc SupaKoóoioc, Deio, 161-160 a.C. (Durrbach 1929, nrr. 404
405, 441-442, 448, 455, 458-461, 465, 483, 487; Roussel C 1935, 1408,

1475; si veda inoltre Tréheux C 1992).

70. ’ ApxaydGou Zupoucócaoc, Iasos (Bliimel C 1985, nr. 177; Le
Bas-Waddington C 1870, nr. 266; Manganaro C 19641, 59).

7 1 . TTappumcndod’ ApiaTooiP -] X’upaKÓaux, Leukas, III see. a.C.; ( SEG XLVII,
632; Zadias C 1997; Ntouzougli C 1997).

72. TTépaac Aloiuctlou ZupaKÓaioc, Delfi, 182 a.C. (Manganaro C 19641, 59;

Haussoullier C 1881, 372; SGDI , 1413; Syll?, 629; IG2 IX, 1, 179; Daux
C 1936, 298-299; C 1943, nr. 240).

73. üpaÇiTéXëc ZupaKÓaioc, Olimpia, primo venticinquennio del V see. a.C.,
(Manganaro C 19992, 118; Roehl C 1882, nr. 95; SGDI , 1200; IG V, 2, 47;

Dittenberger-Purgold C 1896, 630-631, nr. 266; SEG XI, 1222; Becatti C
1949, 104-105; Guarducci C 19492; C 19641, 151-153, nr. 12; Kunze C

1956, nr. 266; Jeffery C 1961, 211 nr. 20; Brelich C 1964-1965; Lazzarini
C 1976, nr. 723; Gallavotti C 1977, 117-123; Cordano C 1992, 6).

74. TTópplixoc (?)] EipapeiADÙ SupaKoaLoc, Thermos, III see. a.C. (Manganaro
C 19641, 59; IG IX2, 17).

75. [XhpdTwv ZupctKÓaioc, Deio, fine Ili-inizi II sec. a.C. (Couilloud C 1974,
445; C 1970, nr. 445; si veda inoltre Tréheux C 1992).

76. Zoümrrpoç ZupaKóaioc, Deio, 156-155 a.C. (Roussel C 1935, nrr. 1421,

1432, 1449-1450; si veda inoltre Tréheux C 1992).

77. ZiüttoXiç Nloupieviou Eupaicóatod, Delfi, 226 a.C. (Rizzo C 1973, nr. 33;

Jardé C 1902, 266, nr. 17a; Flacelière C 1928, 278; C 1937, 406, nr. 37;

C 1954, nrr. 126 e 127; Bousquet C 1954; SEG XIV, 445).

78. ZtoaucXëç Zukuou ZupaKÓGioc, Delfi, 220-200 a.C. (SGDI, 2609).

79. ZcoCTiKpdTTìc ZupaKÓaioc, Arcesine (IG XII, 7, 43).
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80. Zokjlttttoç ZupaKÓaiiod, Delfi, 341-340 a.C. (Bousquet C 1989, nr. 12; C

1938, 349).

81. [X]coCTT[p]aToc Mouafodou] Zupa[K]ôaioç, Deio (Wilhelm C 1915, 20-23;
si veda inoltre Tréheux C 1992).

82. 2arrf|pioc Zupoucoaioc, Atene, IV sec. a.C. (Osborne C 1996, 300, nr.
6995; IG II-III2, 10395).

83. TipA ZupaKoaia, Rodi ( IG XII, 1, 472).

84. Tipian/ Nupuj>oòu)pou Zupaicóaioc, Tenos, III sec. a.C. (Bogaert C 1968, 218; IG
XII, 5, 816-817); Deio, III sec. a.C. (Durrbach C 1921, 86, nr. 66; Homolle
C 1882, nr. 37; C 1884, nr. 90; IG XI, 4, 759; Syll?,588); Durrbach C 1929,
nrr. 399, 405, 425-426, 439, 442, 455, 465, 472, 759, 1429, 1441, 1450, 1459

(si veda inoltre Tréheux C 1992), Deio, primo trentennio del III see. a.C.

85. T piccava 4>iXidpxou ZupaKoaia, Rodi (Rizzo C 1973, 26, nr. 5; Maiuri C

1925, 211).

86. Tûxwv [’ AakXr|mdôou Eulpaicoaioc, Atene, II sec. a.C. (Osborne C 1996,
299, nr. 6974; 300, nr. 6996; IG II-III2 10396).

87. <t>aXéaç Ar|p.r|Tpiou Zupcncócrioe, Atene (Osborne C 1996, 299, nr. 6975;

300, nr. 6997; IG II-III2, 10397).

88. <î>iXéa [ZlupaKOCTia, Rodi (Maiuri C 1925, nr. 197).

89. 4>LXr|p.ajy Adpi(jüFoç ZupotKcmoç, Tivoli (IG XIV, 1221).

90. <îHXlaTa MriTpocddolue ZupaKoala, Mileto, II sec. a.C. (Manganaro C
19641, 59; Kawerau-Rehm C 1914, nr. 79).

9
1 . <t>iXLCJTa ETpdTcjyoç ZupaKoaia, Atene, IV sec. a.C. (Osbome C 1996,

300, nrr. 6994 e 7000; IG II-III2, 10398).

92. <t>iXoKpdrr|ç Zupcucóaioc, Lycaeum, fine IV sec. a.C. (Syll.3, 314; IG V, 2,
549-550; Kourouniotes C 1905, 167).

93. [4>iXô]üTpaToç ZcüCTiüTpdTou ZupaKÔCTioç, Delfi, 230 a.C. (Rizzo C 1973,
nr. 34; Pomtow C 1921, 191, nr. 180; SEG I, 187; Roussel C 1923;

Bourguet C 1911, nr. 477).

94. «KXcjv' ' Y|3p(vou Zupaicôaioç, Deio, inizio II sec. a.C. (Coupry C 1972, nr.
758; si veda inoltre Tréheux C 1992).

95. <l>i[X]am8r]c’ AXxIaüou [Zlupaliclôaioç, Atene, II sec. a.C. (Osbome C 1996,
299, nr. 6972; 300, nr. 7001; IG II-III2, 10399).
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96. <ì>ópLo<; Zupaicóc, Roma (Sgarlata C 1993, nr. 26; Torrem uzza C 1769, 138,

XXIV; CIG, 6353 e Addenda p. 1267; IG XIV, 2105; Moretti C 1973, nr.
1046).

97. [ - - XuphKÔcriük], Atene, fine del li-inizio I sec. a.C. (Manganaro C
19641, 60; Koumanoudis C 1958, 10, nr. 3; Robert C 1961, nr. 271).

98. [-- ]’ ApÎCTTüJv’oç ZupaKoatcì, Cos (Rizzo C 1973, 25-26, nr. 4; Herzog C
1899, nr. 95).

99. [ - - ]8ou ZupaKÔaioç, Delfi, 226 a.C. (Rizzo C 1973, nr. 33; Jardé C
1902, 266, nr. 17a; Flacelière C 1928, 278; C 1937, 406, nr. 37; C 1954,

nrr. 126 e 127; Bousquet C 1954; SEG XIV, 445).

100. [ - - lu ’ ApxeSrmou [ZulpaKÔaioç, Pagasai, III sec. a.C. (IG IX, 2, 370).

101. [ - - ]ou Z'upaiclôaioç], iamynae (IG XII, 9, 95).

102. 1 - - k ZupaKôcnoç, Olimpia, 365 a.C.(SEG XXXVI, 390; Kirchhoff C
1879; Roehl C 1882, nr. 107; SGDI, 1257; Roberts C 1887, nr. 285;
Hoffmann C 1891, nr. 54; SEG XXII, nr. 358; Robert C 1959, nr. 173;
Kiechle C 1960 359-360; Kontis C 1960; Kunze C 1961, 217, nr. 31;

Dubois C 1983, III, 78, n. 1571).

103. [-- ] Zupaicôüioç, Delfi, 250 a.C. (Rizzo C 1973, 78, nr. 29; Bourguet
C 1929, nr. 437).

104.
1
— ] Zupcucóaliloc, Tauromenio (Sgarlata C 1993, nr. 108; Torremuzza
C 1769, 266, XXII; CIG, 5639; IG XIV, 436).

105.
1
--

1
ZupaKÔCTioç, Atene, fine del IV sec. a.C. (IG II-IIF, 12688).

106. [— ] ZupaKÔcTioç, Naukratis VI-V sec. a. C. (Bernard C 1970, 694, 511).

107. [-- ]tt]ç ’ AaKAiyrndSou ZupaKÓaioc, Kaunos, prima metà del II sec. a.C.
(SEG XLIV, 890; Marek C 1993).

108. 1 - - Zlu, côglûc, Ceo, III sec. a.C. (IG XII, 5, 1073).

109. [ - - Aiou]uct[lou] EuplaicÓCTiold, Attica, III sec. a.C. (Osborne C 1996,
299, nr. 6976; SEG XVIII, 123).

Al di fuori del territorio siracusano la forma Zupoucocua è

documentata per la maggior parte da iscrizioni sepolcrali (fanno
eccezione i nrr. 7, 63 e 89): si vedano i nrr. 8, 14, 24, 28, 32, 36, 45, 53,

56, 83, 85, 88, 91, 98. A questi si aggiunge la nr. 34, che Manganaro C
19961 integra ZQrrrupiaKa'HpaKXeiSa Supaicoaia) Lipari, III-II see. a.C.
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Sembrano costituire infine un unicum le forme Zupcucotiaioc,
documentata al nr. 68, e Suptikócjioc, conosciuta dall'iscrizione nr. 26 e

attestata una volta in un altro documento siracusano (vd. supra).

Molti Siracusani ricevono onori da altre città greche: si vedano in
particolare i decreti onorari indicati ai nrr. 1-2, 5, 9-11, 13, 15, 18-20, 23, 27, 37,
39-42, 44, 46-48, 51-52, 55, 57, 60-61, 66-67, 72, 74, 78, 81, 84, 90, 94, 101-104.

Come si evince dalle iscrizioni funerarie inoltre, un buon numero

di cittadini Siracusani risiede all'estero (riguardo ai Siracusani
residenti ad Atene, si rimanda al lavoro di Osborne C 1996, nrr. 6971
7001 integrati nella lista): si vedano in particolare i titoli sepolcrali
nrr. 1, 3, 8, 12, 14, 22, 24-25, 28, 30, 32, 34-36, 38, 45, 53, 56, 58-59, 63, 65,
70-71, 75, 82-83, 85-89, 91, 95, 97-98, 100, 106, 109.

Altre iscrizioni, soprattutto liste di vincitori ai giochi di Olimpia
e di Delfi, mostrano la presenza occasionale di Siracusani in terra
straniera: si vedano in particolare i nrr. 4, 6-7, 16-17, 21, 26, 29, 31, 33,
43, 49, 50, 54, 62, 64, 68-69, 73, 76-77, 79-80, 92-93, 96, 99, 105, 107-108.

L'etnico latino Syracusanus è documentato a Siracusa in
Manganaro C 1993, 553-554 (CIL X, 7125; IG XIV, 14; Robert C 1948,

35; Manganaro C 1958, 17; Année épigraphique 1959, nr. 24; Chastagnol
C 1963, 371, nr. 24), in Sgarlata C 1993, nr. 104 (Gualtherus C 1625,
109; Torremuzza C 1769, 270, LU; CIL X, 7131), in CIL X, 7134; in
Manganaro C 1988, 69 e n. 356 (Orsi C 19152, 202-203; Année
épigraphique C 1916, nr. 114), in Année épigraphique 1989, 342a (CIL I2,

2951; Manganaro C 1972, 453; C 19892, 178-179, nr. 56) e forse in
Manganaro C 19892, 177, nr. 55 (CIL I2, 3429) secondo l'integrazione
di Degrassi (contra v. Manganaro C 1989 che propone un'altra
soluzione per la quale si rimanda ad F7). A queste va aggiunta anche
Année épigraphique 1989, nr. 342f (CIL X, 7136; Manganaro C 19892,

183, nr. 63) in cui, secondo la lettura proposta da Mommsen, sarebbe
attestato l'etnico Syracusanus (contra v. Manganaro C 1989).

Al di fuori di S. l'etnico è menzionato al nr. 65 della lista sopra
riportata.

C.l) Etnici pertinenti ad altre città menzionati nei documenti siracusani.

’ ASavaio?

SEG XLIX, 1329 (Manganaro C 19991, 70, nr. 67, fig. 149).

AlyivdTOts

Arena C 1998, nr. 64 (Kirchhoff C 1878; Roehl C 1882, nr. 359; C 1907, 63,

nr. 6; SGDI, 3410; Dittenberger - Purgold C 1896, nr. 143; Syll.3, 33; Pomtow C
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1907; Schwyzer C 1923, 115, nr. 2; SEG XI, 1223; Jeffery C 1961, 266 e 275 nr. 5;
Lazzarini C 1976, 218, nr. 298).

’ AKpayavTLos"

Brugnone C 1995, 1318 ( SEG XI, 1212; SEG XV, 252; Cook C 1953, 119;
Kunze C 1956, 38-40; Jeffery C 1961, 267 e 275, nr. 11; De Waele C 1971, 40-41,
nr. 10; Lazzarini C 1976, nr. 980; Dubois C 19891, nr. 95). Guarducci C 1974,

363 (Manganarci C 19653, 192).

’ Apyeioç

Manganaro C 19992, 118 (Roehl C 1882, nr. 95; SGDI, 1200; IG V, 2, 47;
Dittenberger - Purgold C 1896, 630-631, nr. 266; SEG XI, 1222; Becatti C 1949,
104-105; Guarducci C 19492; C 19641, 151-153, nr. 12; Kunze C 1956, nr. 266;

Jeffery C 1961, 211, nr. 20; Brelich C 1964; Lazzarini C 1976, nr. 723; Gallavotti
C 1977, 117-123; Cordano C 1992, 6).

’ AcfjpoSeiCTieus

De Salvo C 1997, 102 (Torremuzza C 1769, 69, XV; CIG 5374; /G XIV, 15;

Sgarlata C 1993, nr. 17).

’ Axaiôç

Manganaro C 19992, 118 (Roehl C 1882, nr. 95; SGDI 1200; IG V, 2, 47;

Dittenberger - Purgold C 1896, 630-631, nr. 266; SEG XI, 1222; Becatti C 1949,
104-105; Guarducci C 19492; C 19641, 151-153, nr. 12; Kunze C 1956, nr. 266;

Jeffery C 1961, 211, nr. 20; Brelich C 1964; Lazzarini C 1976, nr. 723; Gallavotti
C 1977, 117-123; Cordano C 1992, 6).

dyyqs"

Rigsby C 1996, nr. 120 (Kern C 1900, nr. 72; Wilhelm C 1909, 181 e sgg.;
Holleaux C 1938, 327 e ss.; Van Effenterre C 1953, 176; Maier C 1959, nr. 34;

Ghinati C 1959; Manganaro C 19641, 46 e 58; De Sensi Sestito C 1977, 174;
Dubois C 1989, nr. 97; Ghinatti C 1996, 70-74).

MlXflCTLOS

Adomato C***, A (Homolle C 1894, 179-180; C 1897, pi. XVII; C 1898, 207
212; Perdrizet C 1896, 654-656; Wilamowitz-Moellendorff C 1897; Michel C 1900,

nr. 1119; Pomtow C 1907, 80; Roehl C 1907, 49, nr. 35; Keramopoullos C 1909; Buck
C 1913, 137; Syll ?, 34; Schwyzer C 1923, 67, nr. 144; Tod C 1946, nr. 17; Marcadé C
1953, nr. 9, tav. Ill; Peek C 1958, 55-59; Pouilloux C 1960, nr. 43; C 1976, nr. 452;

Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 6; Guarducci C 1969, 134; Meiggs-Lewis C 1969, nr. 28;

Lo Cascio C 1973, 246-247; Lazzarini C 1976, nr. 138; Dubois C 19891, nr. 93; Jeffery
- Johnston C 1990, 459, nr. 6; Knoepfler C 1992, 20; Bertrand C 1992, 44, nr. 15;

Brugnone C 1995, 1315-1316; Arena C 1998, nr. 66).

Pwpaioc

Aneziri C 2003, 402, nr. F4a (Gentili C 19611, 11-15, nr. Bl, Moretti C 1963,

41-42; Manganaro C 19633, 60; C 1980, 446; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C
19841, A 30, B 6a; Rizzo C 1989, 56, nr. 8; Aneziri C 2000, 122-123, nr. 4; C 2000,

135; SEG L, 1025). Per l'etnico Pwpaioc si veda anche infra, nr. 16.
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Tuppai'ós'

Arena C 1998, nr. 67 a (CIG 16; Roehl C 1882, nr. 510; SGDI, 3228; Roberts
C 1887, 111; Dittenberger-Purgold C 1896, nr. 249; Roehl C 1907, 49, nr. 36;

Syll?, 35 B; Schwyzer C 1923, nr. 114, 2; SEG XI, 1206; SEG XXIII, 252; Tod C
1946, nr. 22; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 7; De Waele C 1963, 202; Guarducci C

1966, 192-194; C 1969, 344-346; Meiggs-Lewis C 1969, nr. 29; Lazzarini C 1976,
nr. 964 a; Touchais C 1980, nr. 611; Cristofani C 1984, nr. 46-47; Dubois C

19891, nr. 94 a; Jeffery-Johnston C 1990, 459, nr. 7; Knoepfler C 1992, 21;
Brugnone C 1995, 1318); Arena C 1998, nr. 67 b (Daux C 1960, 721, fig. 12;
Jucker C 1964, 186, tav. II, nr. 2; Guarducci C 1966, 194-197; Kunze C 1967,

106-107, nr. 249; SEG XXIII, 253; Jeffery C 1969; Lazzarini C 1976, 964 b;
Cristofani C 1984, nr. 51; Dubois C 19891, nr. 94 b; Jeffery - Johnston C 1990,
460 C; Bertrand C 1992, 56, nr. 21; Brugnone C 1995, 1318). Dubois C 19891,
99, n. 15 (Pikoulas C 1983, 59; SEG XXXIII, 328; SEG XXXIV, 332; Dubois C

1987, nr. 757; cf. Jeffery - Johnston C 1990, 460 C).

Alle iscrizioni sopra menzionate vanno aggiunti alcuni titoli sepolcrali
rinvenuti nelle necropoli di S. che attestano la presenza di sepolture di stranieri.
Una rassegna è fornita da Manganare C 1988, 84-85 e da Avramea C 1995, 58-59,

nrr. 369-379; per un aggiornamento si segnala inoltre De Salvo C 1997, 91-94.

1. ’ AvTioxLayri ( TouXîa). Wessel C 1989, nr. 40 (Orsi C 19233, 116, nr. 8;

SEG IV, 9; Robert C 1946, 551; C 1969, 551, nr. 8; SEG XXXIII, 752;

Feissel C 1983, 612; Manganare C 19653, 207; C 1988, 84-85; cf. anche
De Salvo C 1997, 94 e Cracco Ruggini C 1997, 255).

2. De Aquileia (Superianus). Manganare C 1988, 84-85 (Ferma C 19401,

71; Agnello C 19532, nr. 74).

3. ’ A<f>po8iaie{jç (•••Xctiaoc). Wessel C 1989, nr. 24.

4. ’ E(|>écn.oc (TTaùXoc). De Salvo C 1997, 93 (Orsi C 18933, 306, nr. Ili;
Manganare C 19653, 207; C 1988, 84; Wessel C 1989, nr. 23; Avramea C

1995, nr. 375; Cracco Ruggini C 1997, 255).

5. curò ©avou yuvf| (Aiuti). Wessel C 1989, nr. 82 (JG XIV, 2405. 47).

6. Hispanus (Auxentius). Manganare C 1988, 84-85 (Ferrua C 19401, 46;
Agnello C 19532, nr. 82).

7. Karavéoç (ÔeôSuXoç). Manganare C 1988, 84-85 ( SEG XVIII, 397; Agnello
C 19562, nr. 18a).

Ka)CTTauTLvoTToXLTT|c (’ AptaTOu). De Salvo C 1997, 93 (Orsi C 18961, 50, nr.
354; Strazzulla C 189 71, nr. 395; Ferma C 19413, 190; C 1989, nr. 146a;

Manganare C 19653, 207; C 1988, 84-85; Wessel C 1989, nr. 13; Avramea
C 1995, nrr. 13 e 365; C 1995, 59, nr. 374; Cracco Ruggini C 1997, 255).

8.
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9. AeTTTïinaYv[iTT|d ’(IGdXXac). De Salvo C 1997, 91 (Orsi C 19233, 118, nr.
21; SEG IV, 21; SEG XXXIII, 753; Manganaro C 19653, 207; C 1988, 84;
Agnello C 1961, 124; De Salvo C 1979, 61; Feissel C 1983, 609-612;
Brugnone C 1984', 51, A19 c; Année épigraphique 1985, nr, 484; Wessel
C 1989, nr. 93; Rizzo C 1989, 89, nr. 73; Ferrua C 1989, nr. 275 A;
Avramea C 1995, 59, nr. 379).

10. Aûkioc (Eùcttóxuk). De Salvo C 1997, 92 (Manganaro C 19941, 103
105, nr. 18; SEG XLIV, 794).

11. Aukioç (©eóKTiCTToc). De Salvo C 1997, 91 (Amato C 1952, 62; Agnello
C 19552, 47-49; C 1965, 216; SEG XV, 590; SEG XVIII, 395; Robert C

1956, nr. 367; C 1958, nr. 561a; C 1967, nr. 708; Manganaro C 19653,

207-208; C 1988, 84-85; De Salvo C 1979, 59-61; Cracco Ruggini C
1980, 56, n. 15; Feissel C 1983, 610; Brugnone C 19841, 37, A13, 19d;
Rizzo C 1989, 88, nr. 72; Avramea C 1995, 59, nr. 3 77. Contra v. Griffo

C 1955, 273-274 che interpreta Aókioc come antroponimo).

12. òtto Mcucpry; Ktopric (Zóòojpoc). Wessel C 1989, nr. 99 (IG XIV, 117; Feissel

C 1982, 340-341; Brugnone C 1988, 36; Manganaro C 1988, 84-85).

13. Macraa\iÓTT]c (HevÓKpiToc). Manganaro C 19921, 199 (Orsi C 18961, 22;
C 1915, 185).

14. TTopcf>up(mTT|c (ZaXdTe). De Salvo C 1997, 93 (Barreca C 1934, nr. 407;
Ferrua C 1946, 236, nr. 40; Agnello C 19532, 76, nr. 42; C 19645, 562
563; C 19781, 5-10; Cracco Ruggini C 1980, n. 14; Feissel C 1982, 339
340; Brugnone C 19841, 42, A24; C 1988, 361; Rizzo C 1989, 102, nr.
100; Avramea C 1995, 59, nr. 373).

15. r [ToXepaucT] tt)c Ki)pf)vr|c (KXovrwpia). Manganaro C 1988, 84-85 (Agnello C
I9602, 36, nr. 34; Robert C 1962, 294, nr. 391; Manganaro 19653, 207; Feissel

C 1983, 612; cf. anche Cracco Ruggini C 1997, 255; De Salvo C 1997, 94).

16. ' Pcjpaia (Kacrrelva). Manganaro C 1988, 84-85 (SEG XIV, 582).

17. ' Pojpaóc (KXwSloc). Agnello C 19532, nr. 37.

18. ZupLCTKa (AeKopia). De Salvo C 1997, 92-93 ( IG XIV, 24; Cagnat C 1911,
nr. 493; Scramuzza C 1937, 358 e 370; Brugnone C 19841, 37, A22;
Rizzo C 1989, 103, nr. 103).

19. Supdd ( ' IàKw(3oç). Avramea C 1995, 58, nr. 369 (Orsi C 18933, 299, nr. 80;

Manganaro C 1988, 84-85; Ferrua C 1989, nr. 27a; Wessel C 1989, nr. 41; cf.
anche De Salvo C 1997, 94).

20. Zópoc GoXawx). Avramea C 1995, 59, nr. 370 (Orsi C 18933, 304, nr. 99;

C 18952, 511, nr. 236; Strazzulla C 18971, nr. 308; Feissel C 1982, 339;
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Manganare C 1988, 84-85; Wessel C 1989, nr. 40; cf. anche De Salvo
C 1997, 94).

21. Zupoc. Avramea C 1995, 59, nr. 371 (Orsi C 18952, 517, nr. 258; cf.
anche De Salvo C 1997, 94).

22. Zupoc (’ I oudwric). Avramea C 1995, 59, nr. 372 (Ferrea C 1946, 233, nr.
21; Manganare C 1988, 84-85; cf. anche De Salvo C 1997, 94).

23. dirò TeTpamjpyiac (4>et8cov). De Salvo C 1997-1998, 93 (Strazzulla C

18971, nr. 348; Agnello C 19532, nr. 25; Wessel C 1989, nr. 38; Avramea
C 1995, nr. 376).

24. TpiTTÓXecoc (...). Avramea C 1995, 59, nr. 378 (Orsi C 19233, 121; SEG IV, 6;

Manganare C 1988, 84-85; Ferrea C 1989, nr. 271; Wessel C 1989, nr. 71).

25. duo XpuaapLou (TinyéXXa). Manganare C 1988, 84-85 (SEG XVIII, 400;
Agnello C 19562, nr. 2 Ih).

A questi si aggiungono inoltre De Salvo C 1997, 93 (Orsi C 18955, 521,

nr. 267; IG XIV, 160) e Manganare C 1988, 84-85 (Orsi C 19233, 118, nr. 24;

SEG IV, 24) pertinenti forse a due egiziani; Cracco Ruggini C 1997, 255 che
menziona un dominus macedone e De Salvo C 1997, 93 (Strazzulla C 18971,

nr. 401) in cui si ricorda XpLaidvri di Massua, in Siria.
Riguardo alla presenza di Giudei a S. si rimanda agli interventi di Orsi

C 19003, 194 e 197-198; Barreca C 1934, 73-74; Frey C 1936, nrr. 651-653; Ferrea
C 19412, 44; C 1956, 379; Robert G 1946, 98; Calderone C 1955, 489; C 1987, 41

60; Feissel C 1981, 486-487; Noy C 1993, 143-168; Gebbia C 1979, 241-275; C
1996; Curbera C 1996 (cf. anche Année épigraphique 1996, nrr. 794-795); Cracco
Ruggini C 1997, 258 e nn. 32-33; De Salvo C 1997, 95-96; Lacerenza C 1998,
293-310; Simonsohn C 1999, 519-520, nrr. 8-9.

D) Iscrizioni di interesse topografico.

D.l) Acradina

Il quartiere di Acradina è menzionato una sola volta in
un'iscrizione rinvenuta a S.: Manganaro C 19941, 79-82 (Manganaro
C 1988, 55; SEG XXXVIII, 967; SEG XLIV, 786; Année épigraphique 1994,
nr. 79). Si tratta di tre frammenti calcarei iscritti appartenenti ad
un'unica dedica che, secondo l'interpretazione di Manganaro,
commemorerebbe la costruzione di un ponte (yé<pvpa) finanziato da
Cesare Ottaviano (31-21 a.C.) e destinato a collegare i due quartieri di
Acradina e di Ortigia (v. infra E. 35).
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Riguardo alla vita politica e religiosa del quartiere, altre iscrizioni
forniscono utili informazioni.

Per il primo aspetto si segnala Dimartino C*** (Torremuzza C 1769,
XVIII, 8; Capodieci C 1813, 178-180; CIG, 5367; SGDI, 3230; IG XIV, 7;

Wilhelm C 1900, 162-171; Berve C 1959; Manganaro C 19654, 312-315;
Robert C 1966, nr. 515; Roussel C 1970, 141; Goldsberry C 173, 152; Rizzo
C 1973, 45, nr. 10; De Sensi Sestito C 1977, 125-128; Marino C 1988, 35-37;

Sgarlata C 1993, nr. 95; Ghinatti C 1996, 68), incisa su una stele di marmo
grigio rinvenuta nel 1749 a S. «nella parte bassa deirantichissima città di
Acradina» (Capodieci C 1813). Si tratta di un messaggio indirizzato da
un sovrano, forse Ierone II, ai Siracusani che si conclude con un

giuramento di natura incerta, in quanto di esso sono leggibili soltanto
l'intestazione e l'elenco delle divinità chiamate in causa come garanti. Il
documento epigrafico è interessante in primo luogo poiché menziona la
boulé come primo organo che presiede al giuramento della città (per
questo aspetto si veda infra G), in secondo luogo in quanto la prima
divinità che compare nel giuramento è Hestia, il cui culto civico a S. non
sarebbe altrimenti attestato (per questo aspetto si rimanda infra ad F.6).

Viste le dimensioni del supporto lapideo e la sua provenienza dal
quartiere di Acradina, sede dell'agorà cittadina (cf. A. Fonti letterarie), è

possibile ipotizzare che l'iscrizione fosse affissa sulla parete di qualche
edificio pubblico per essere visibile a tutti i cittadini e per ricordare loro
il giuramento che erano stati chiamati a confermare (cf. Dimartino C ***).

Dall'antica agorà sembra provenire anche Dimartino C***
(Torremuzza C 1769, 1, 1; IG XIV, 2; SGDI , 3231; CIG , 5368; Michel C

1912, nr. 1241; Syll.3, 427; Manganaro C 19654, 315, n. 7; De Sensi Sestito
C 1977, 182-183; Sgarlata C 1993, nr. 1). Si tratta di una dedica di un
un'ara o un tripode di cui si rintraccerebbero i fori d'incastro sulla faccia
superiore, offerto agli dei da parte dei Siracusani per celebrare una
vittoria militare di Ierone II, forse la vittoria sul Longano riportata dal
sovrano all'inizio del suo regno (cf. De Sensi Sestito C 1977; contra si
veda Manganaro C 19654, che preferisce datare l'iscrizione all'indomani
della sconfitta dei Cartaginesi del 241 a.C.).

Conformemente ai dati archeologici, due iscrizioni confermano la
presenza nel quartiere di Acradina di alcuni luoghi di culto. La prima è

Arena C 1998, nr. 63 (Voza C 1980, 683-684; Marini Piraino in Brugnone C

19842, 254-255; SEG, XXXII, 935; Polacco C 1986, 28; Jeffery-Johnston C

1990, 460 A; Brugnone C 1995, 1315), iscrizione |ieyà\aç [òca?] databile alla
metà del VI see. a.C., incisa su un blocco calcareo rinvenuto in Piazza della

Vittoria reimpiegato nella costruzione di un ambiente della casa ellenistica
posta ad O della fontana monumentale. L'aggettivo |j.eyd\a è stato
concordemente interpretato dagli studiosi come attributo delle divinità
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femminili Demetra e Kore, il cui santuario sarebbe situato non lontano dal

luogo di ritrovamento dell'iscrizione (cf. Voza C 1980, 683-684. Per questo
aspetto si rimanda a infra F4 ed a B. Storia della ricerca Archeologica).

La seconda iscrizione è Dubois C 19891, 96, nr. 92 (L. Robert C 1960,

590-591; Voza C 1968, 362; Pelagatti C 1973, 108-109; Manganare C 1977,
151), APTAMIT02 4>EPAI A[2], datata alla fine del IV sec. a.C., incisa sul
labbro di ima oinochoe strigilata a vernice nera scoperta nel pozzo detto
di Artemide nella zona dell'ex giardino Spagna. I materiali provenienti
dal pozzo indicano la presenza di un culto in onore della divinità (v.

infra F5 e B. Storia della ricerca Archeologica).

D.2) Ortigia

Pertinente al quartiere di Ortigia sembra essere Manganaro C

19941, 79-82 (Manganaro C 1988, 55; SEG XXXVIII, 967; SEG XLIV,
786; Année épigraphique 1994, nr. 759), per la quale si rimanda supra a

DI ed infra ad E. 35. Riferimenti più tardi all'isola di Ortigia si trovano
in due titoli funerari di età cristiana, Wessel C 1989, nr. 3 ( SEG IV, 18)

e Wessel C 1989, nr. 4 (Orsi C 18933, 304; Ferma C 1989, nr. 284) che

segnalano la provenienza dei defunti rispettivamente con
l'espressione ornò Nriaou e l'aggettivo vriaaianric.

Alcuni documenti epigrafici hanno reso possibile l'individuazione
all'interno del quartiere di Ortigia di alcuni edifici pubblici di carattere
politico e religioso. Da questo punto di vista è interessante in primo
luogo Ghezzi C 2002, 115-124 (De Spuches C 18641; Bergman C 1870,
239; Carini C 1870, 237; Luckenbach C 1896, 38; IG XIV, 1; SGDI 3227 ;

Mezzacasa C 1904, 121-124; Roehl C 1907, 48, nr. 34; Ribezzo C 1923;

Oliverio C 1933, 3-7; Drerup C 1935; Blumenthal C 1935, 3310; Vallois C
1937, 99; Pace C 1938, 203; Carpenter C 1945, 454; SEG IV, 1; SEG XII,
406; SEG XIV, 581; SEG XXVI, 1118; SEG XXXI, 841; SEG XXXVI, 860;
SEG XLVI, 1281; Dunbabin C 1948, 59, n. 3; Guarducci C 19491, 9-10; C
19641, 169; C 1967, 343-344, nr. 2; C 1974, 389-390 e 553; C 1983; C 1985,

15-17; C 1986; C 19872, 43-47; Dinsmoor C 1950, 75-77; Cultrera C 1951;

Gentili C 19542, 51-57; Jeffery C 1961, 265, nr. 3, 275; Gullini C 19742, 71
73; Gallavotti C 1975, 112-117; Lazzarini C 1976, 294, nr. 821; Engelmann
C 1981, 92-94; Brugnone C 19841, 36; C 1988; Arena C 1987, 19-21; C
1997, 206-207; C 1998, nr. 62; Dubois C 19891, nr. 86; Jeffery - Johnston C
1990, 459, nr. 3; Sacco C 1992; Hellmann C 1994, 166-167, nr. 48; C 1999;

Manganaro C 1996; C 19993, 419): iscrizione, datata all'inizio del VI see.

a. C. (contra si veda Jeffery C 1961 e Jeffery-Johnston C 1990), incisa a

grandi lettere per una lunghezza di circa 8 metri sulla faccia verticale
dello scalino più alto della gradinata orientale del tempio di Apollo,
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situato nel quartiere di Ortigia (KAEOMUEZ
: ETI0IE2E TOTTEAONI :

HO KNIAIEIAA [:] KEL..1E2 L1TAEIA [:] KA[AA] EPr A). La dedica fu
apposta da un certo Kleomenes, oggi interpretato come funzionario
incaricato di presiedere alla costruzione dell'edificio e aH'abbellimento
dello stesso mediante la realizzazione dei colonnati (sui tentativi di
integrazione dell'ultima linea si rimanda alla bibliografia sopra
menzionata; riguardo al ruolo del personaggio in questione v. in
particolare Hellmann C 1994; C 1999). Contrariamente all’ipotesi,
sostenuta dagli studiosi prima di tale rinvenimento, che l’edificio fosse
identificabile con il luogo di culto di Diana menzionato da Cicerone
(cf. A. Fonti letterarie), l'iscrizione ci consente di stabilire con certezza

che il tempio era dedicato ad Apollo (non manca chi, come Guarducci
C 1949 e Cultrera C 1951, ha ipotizzato un'originaria dedica congiunta
a Demetra e Apollo, che però non sembra trovare conferma né dal punto
di vista archeologico né epigrafico).

Da Ortigia proviene anche Dimartino C*** (Legrand C 1896, 400;
Michel C 1900, nr. 1242; SyZ/.3, 428; Manganare C 19632, 24; Goldsberry
C 1973, 150; De Sensi Sestito C 1977, 129; Marino C 1988, 35-37), dedica
incisa su una base marmorea di una statua di Gelone offerta dai

Siracusani a Zeus Hellanios (v. infra E28 ed F2).
Per l'aspetto politico va segnalata inoltre Bivona C 1999, 117

(Cultrera C 19401, 218-219; Ferma C 19413, 157-160, nrr. 13-14; Mazzarino

C 1942, 1-14; C 1980, 338; Année épigraphique 1946, nr. 207; Année
épigraphique 1948, nr. 49; Pace C 1949, 220; Chastagnol C 1963, 371, nr.
26; Barbieri C 1964, 316; Manganare C 19653, 208; C 1993, 579-583;
Sfameni Gasparro C 1973, 44; Parodi C 1981, 38; Wilson C 19882, 122
123; C 1990, 179 e 333; Bivona C 1990, 337-338; C 1992, 109; Cracco

Ruggini C 1997, 254), iscrizione incisa in caratteri latini su un grande
parallepipedo in calcare datato tra la metà del IV e la metà del V see.

d.C. (cfr. Manganare C 1993), che informa sulla presenza di un
praetorium che sarebbe stato restaurato nel V see. d.C. da un certo Flavius

Gelasius Busiris, interpretato da alcuni studiosi (cfr. Mazzarino C 1942;
Chastagnol C 1963) come consularis (si veda anche infra E39).

Durante lo scavo di un impianto termale ad Ortigia fu rinvenuta infine
Cracco Ruggini C 1997, 254, n. 26 (Guarducci C 1940, 225-226; Mazzarino
C 1942; Robert C 1950, nr. 241a; C 1967, nr. 707; Manganare C 19653, 208
210; C 1988, 63, nr. 322; C 19941, 99-100, nr. XIV; Cracco Ruggini C 1980, 59,

nr. 20; Bmgnone C 19841, 36; SEG XXXVIII, 968): si tratta di un'iscrizione
incisa su un blocco di calcare e databile al IV see. d.C., interpretata secondo
Guarducci come epigramma funerario di un medico di nome Eudaimon, e

rivista recentemente da Manganare C 19941 che ha proposto una nuova
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interpretazione del testo, riferendola piuttosto ad un benefattore che
avrebbe costruito un un impianto termale.

Si segnala infine il rinvenimento presso il quartiere di Orti già
di Sgarlata C 1993, nr. 6 (Fazellus C 1558, 1, 83; Gualtherus C 1625,

110; Torremuzza C 24, VI; CIL X, 7140; Manganare C 1988, 69),
iscrizione TI.CL.CAE.AUG.GER. incisa su una fistula aquaria che
suggerirebbe secondo Manganare un intervento imperiale per la
costruzione di un edificio termale o di una fontana pubblica (Sgarlata
ritiene piuttosto che l'iscrizione sia pertinente all'antico acquedotto
che forniva l'acqua dalla terraferma all'isola).

D.3) Neapolis

Il quartiere di Neapolis non è menzionato dalle fonti epigrafiche;
un buon numero di iscrizioni ci informa tuttavia su edifici pubblici di
carattere politico e religioso siti in quest'area.

Riguardo al teatro greco di S. si segnala in primo luogo Dimartino
C*** (Torremuzza C 1769, 65-66; De Saint-Non C 1785, tav. CXXI;
Capodieci C 1813; CIG 5369; SGD73232; IG XIV, 3; Si///.3, 429; Rizzo C

1923; Guarducci C 1969, 571-573; Manganare C 1977, 157; C 19922,
448-450; De Sensi Sestito C 1977, 188; Polacco - Anti C 1981, 191-198,

figg. 2-5; SEG XXXIV, 975; Sgarlata C 1993, nr. 13): iscrizioni incise a

grandi lettere al centro dei nove cunei che costituiscono il diazoma
maggiore. Non tutte le iscrizioni sono leggibili: i cunei I e IX sono
fortemente danneggiati e il VI e l'VIII non conservano alcuna traccia
dell’iscrizione poiché la superficie è molto rovinata. Occupa il posto
centrale (V cuneo) l'iscrizione Alò? ’ OXupimou; sui cunei posti a sinistra
di chi guarda dando le spalle alla cavea sono incisi i nomi dei quattro
componenti della dinastia reale (I cuneo: [pao-iXétuç réXawoç]; II cuneo:
PacnAiacras Nr|pr|i8os-; III cuneo: PaaiXiaCTa? «taXia-riSos-; IV cuneo:

[(3401X00? ’ lepwilo?), sui cunei di destra dovevano trovar posto i
nomi delle divinità, tra cui è chiaramente leggibile al VII cuneo
l'iscrizione [ HpJcucXéoç [K]pctTe[pô](|)povo[ç]. Oltre ad un intento politico¬
celebrativo, le iscrizioni dovevano avere la funzione pratica di
facilitare l'afflusso degli spettatori alla cavea del teatro, segnalando i
singoli cunei (Guarducci C 1969, 571-573): in questo modo si
spiegherebbe infatti la loro posizione ad oltre un metro di altezza della
base del diazoma (l'iscrizione è menzionata anche infra E27).

Riguardo alle varie fasi di restauro del teatro si segnala anche
Manganare C 1993, 554 (Torremuzza C 1769, 63, III; CIL X, 7124;
Dessau C 1892-1916, 5643; Chastagnol C 1963, 370, nr. 19; Agnello C
1990, 76; Wilson C 1990, 364, n. 97; Sgarlata C 1993, nr. 14), iscrizione
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in caratteri latini che ci informa sul rifacimento della scenae frons da
parte del consularis Neratius Palmatus , governatore della Sicilia nel 380
o nel 390 d.C. (anche infra E38).

Per le attività svolte nel teatro sono interessanti alcuni decreti

onorari rinvenuti nelle vicinanze dell'edificio che documentano la

presenza attiva di associazioni religiose di technitai, che svolsero un
ruolo significativo a S. nel II-I see. a.C.

Riguardo ai decreti emessi dall’associazione dei technitai di Dioniso
e delle Muse si rimanda a Aneziri C 2003, 401, nr. F2 (IG XIV, 12; Orsi
18894, 384; Rizzo C 1923, 126; Moretti C 1963, 38-39; Manganare C 19634,

57-58; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A 30, B 3a; Rizzo C
1989, 55, nr. 7; Aneziri C 2000, 122, nr. 2; Fountoulakis C 2000, 134, n. 11;

SEG L, 1025); Aneziri C 2003, 400, nr. Fl (Foucart C 1870, 109; Orsi C
18894, 384; C 19002, nr. 41; Rizzo C 1923, 126; Moretti C 1963, 39-40;

Manganare C 19634, 59-60; C 1977, 157-158, n. 8; C 1980, 446; Marmi
Piraino C 1966, 204-206, nr. 106; C 1973, 133-135, nr. 106; Brugnone C
19841, B4; SEG XXXIV, 974; Rizzo C 1989, 57, nr. 10; Aneziri C 2000, 121,

nr. 1; Fountoulakis C 2000, 134) e Aneziri C 2003, 402, nr. F3 (Orsi C
18892, 384; IG XIV, 13; Rizzo C 1923, 125; Moretti C 1963, 39-40;
Manganare C 19634, 59; Pickard-Cambridge C 1968, 295; Brugnone C
19841, B3b; Rizzo C 1989, 58, nr. 11; Aneziri C 2000, 122, nr. 3;

Fountoulakis C 2000, 134, n. 11; SEG L, 1025) che peraltro menziona un
Mouaetov dove i technitai deponevano una copia dei decreti. Dal momento
che questi documenti sono stati rinvenuti nei pressi del teatro, Orsi ha
proposto per il Mouaetov una collocazione in questa zona.

Riguardo ai decreti emessi dalla synodos di Afrodite Hilara si
vedano Aneziri C 2003, 402, nr. F4a (Gentili C 19611, 11-15, nr. Bl;
Moretti C 1963, 41-42; Manganare C 19634, 60; C 1980, 446; Robert C
1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A 30, B 6a; Rizzo C 1989, 56, nr. 8;
Aneziri C 2000, 122-123, nr. 4; Fountoulakis C 2000, 135; SEG L, 1025)

e Aneziri C 2003, 402, nr. F4b (Gentili C 19611, 15-18, nr. B2; Moretti C

1963, 42-43; Manganare C 19634, 61; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone
C 19841, A 30, B 6b; Rizzo C 1989, 57, nr. 9; Aneziri C 2000, 122-123, nr.
4; Fountoulakis C 2000, 135-136; SEG L, 1025).

Sempre dal quartiere di Neapolis proviene infine SEG XLIX, 1330
(Orsi C 1891, 392; Manganare C 1980, 446, 440 n. 15; C 19991, 69, nr. 65;
Brugnone C 19841, 36, nrr. A5, 11, 26; Rizzo C 1989, 53, nr. 3), una lista di
vincitori molto lacunosa, incisa su una lastrina marmorea, che ci informa

sulle gare che si svolgevano presso il teatro: - -
| kcù Eù|3ouX[-] |

- -] T.
udò?) Xfouêp[oç] I [ôi8à]aKaXoç {vacati \ - - uCiòs) ZTrepKia[uôç ?] | [ctœXtti ] ktt]Ç

? (vacat) I [ó 8.~ u(iòs-)] ’ A<£>piK:[avôs' ?] | [Ki0api]a[/rf|S' ?] |
- -.
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Per l'aspetto politico e rappresentativo del teatro, si segnala inoltre
SEG XLIX, 1329 (Manganare C 19991, 70, nr. 67, fig. 149), un frammento
di epistilio rinvenuto in prossimità dell'edificio, sulla cui faccia
anteriore è inciso a grandi lettere Kcnrà’ AStivcugov. Secondo Manganare
si tratterebbe di un monumento, connesso con il teatro, eretto per
commemorare una vittoria dei Siracusani sugli Ateniesi.

Riguardo all'anfiteatro di S. si segnala Bivona C 1997, 618 (Orsi C
19233, 143, n. 11; Gentili C 19732, 68-71; Manganare C 1988, 55, 86, nr.
1; C 19892, 184; Année épigraphique 1989, nr. 342i; Buonocore C 1992,

119, nr. 84; Manganare C 1993, 550 (C 19892, 51, 176 ) iscrizione incisa a

caratteri monumentali sulla fronte dell'ingresso meridionale
dell'arena, che documenta la costruzione dell'edificio sotto Augusto ad
opera di un Betilienus, forse proconsole di Sicilia. ( contra v. Orsi C 1923;
Gentili C 1973 e Buonocore C 1992 che datano l'iscrizione alla fine del

li-inizi del III see. d.C. e ritengono piuttosto che Betilienus abbia
effettuato un restauro dell'anfiteatro). I settori della cavea riservati a

personaggi di alto rango sono contrassegnati da iscrizioni databili ad
età antonina incise in caratteri latini, ad eccezione di un caso, sulla

parte superiore della balaustra del podio (v. Manganare C 1993, 550;

CIL X, 7130; Gentili C 19732, 68-71; Manganaro C 1988, 60; C 19892,
184-185; Buonocore C 1992, 119-123, nr. 85, 1-24).

Per le attività svolte nell’anfiteatro si rimanda a SEG XLIX, 1333

(Manganaro C 19991, 69, nr. 66), iscrizione funeraria di età augustea
in cui si apprende che il defunto aveva rivestito in vita il ruolo di
araldo (toppu£), oltre che trombettiere per le corse circensi (Spógoi

KipKT]GLoi) che, secondo Manganaro, forse fin dall'età augustea erano
organizzate nell'anfiteatro di Siracusa.

Per l'aspetto religioso si segnala il rinvenimento durante gli scavi
dell'ara di Ierone di SEG XXXIV, 985 (Manganaro C 1977, 153), un orlo
di vaso su cui è graffita l'iscrizione Aiôç ZcoTfjpoç e di due iscrizioni di
dedica a Demetra e Kore: Manganare C 19653, 186 (Gentili C 19611, 7
8 nr. A2), iscrizione frammentaria di dedica a Demetra e Kore, incisa su

una base votiva in calcare grigio datata alla fine del IV-inizi del III secolo
a.C. e Dimartino C*** (Gentili C 19596; C 19611, 8-9, nr. A3; Manganaro
C 19632, 24; C 19654, 315, n. 11; C 19653, 186; C 1977, 155; SEG XXXIV,

979), dedica a Demetra e Kore (Act|i— l/BaaiM— 1/BacnI— ]) da parte di
un basileus siracusano, forse Gelone figlio e coreggente di Ierone II, incisa
a grandi lettere su una base votiva in calcare grigio databile alla metà
del III sec. a.C. (contra vd. Manganaro C 1977 che propone di integrare
AdplaTpi «al Kópai]/BaaiX{éa. ' Iepôvup.ov]/BaCTi[Aéoç réX(jovo?/2upaKÓcxi.oi]).

La provenienza dal quartiere di Neapolis delle due basi,
unitamente al rinvenimento dalla stessa area di numerose statuette
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fittili che rappresentano Demetra e Kore, ha fatto supporre la presenza
di un Thesmophorion (v. Gentili C 19596; C 1961).

D.4) Tyche

Il nome della Tyche da cui prende nome il quartiere è menzionato
a S. in SEG XLIV, 787 (Bernabò Brea C 19473, 202-203; Manganaro C

19942, 839, nr. 1; Année épigraphique 1994, nr. 757). Si tratta di un altarino
con cornici modanate rinvenuto presso l'ex giardino Spagna, nella
borgata di S. Lucia, che presenta sul lato posteriore un aquila in
bassorilievo e sulla parte anteriore un'iscrizione rubricata databile
alla prima età imperiale (All koù Tuxt|l Mapao?). Alcuni studiosi
(Bernabò Brea C 19473 e Manganaro C 19942) ricollegano questa
testimonianza ad unfanum fortunae che Cicerone collocava nell'antico
quartiere di Tyche (cf. A. Fonti letterarie); da qui l'identificazione
dell'antico quartiere con quello attuale di S. Lucia.Un riferimento più
tardo si trova in un titolo funerario di età cristiana, Wessel C 1989, nr.

5 (Orsi C 18961, 50; C 19042, 257; Ferrua C 1989, nr. 93b) che segnala la
provenienza del defunto mediante l'espressione ck Taxais-].

Si segnalano infine alcune iscrizioni, rinvenute in tutto il territorio
di Siracusa, che ci informano sulle attività di un ginnasio cittadino, la
cui collocazione topografica sarebbe rintracciabile sulla base delle
informazioni fomite da Cicerone presso il quartiere di Tyche (per questo
argomento si rimanda alle voci A. Fonti letterarie e B. Storia della
ricerca archeologica): SEG XLIX, 1331, 2 (Cultrera C 1951, 808-811;

Robert C 1953, nr. 281, SEG XIV, 580; Manganaro C 19991, 67, nr. 58, fig.
140), lista di giovani che hanno compiuto il tirocinio nel ginnasio incisa
su una lastra di marmo rinvenuta presso YApollonion ; ad agoni celebrati
nel ginnasio Manganaro riferisce un'altra iscrizione molto lacunosa,
SEG XLIX, 1331, 7 (Guarducci C 1969, 374; Manganaro C 19991, 69, nr.
64). Altri elenchi, interpretati da Manganaro come liste di giovani del
ginnasio, sono SEG XLIX, 1331, 3 (Orsi C 18892, 371; IG XIV, add. 9a,

685; Manganaro C 19991, 67, nr. 59, fig. 149) e SEG XLIX, 1331, 4-6 (Orsi
C 19202, 318; Manganaro C 19991, 68, nrr. 60-62, fig. 142).

A queste iscrizioni va aggiunta, infine, SEG XLIX, 1331, 1 (IG
XIV, Addenda 58a; Orsi C 18892, 371; Manganaro C 19991, 67, nr. 57),
iscrizione dipinta su una lastra di calcare mediante la quale, secondo
l'integrazione di Manganaro, si dedicherebbe ad un educatore una
statua nel ginnasio cittadino.
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D.5) Mura di fortificazione.

Riguardo al sistema difensivo di S. si segnalano due iscrizioni
interessanti:

Manganaro C 19653, 192: incisa sulla faccia anteriore di un
parallelepipedo in arenaria compatta che potrebbe aver fatto parte delle
mura c.d. «dionigiane». L'epigrafe è secondo Manganaro una lista del
collegio dei soprintendenti alle mura (téixwv èmaTdn-ai) che al tempo
avrebbero svolto anche la funzione di àyopavópioi (v. anche infra G ).

SEG XLIV, 785 (Orsi C 19042, 284-287; Manganaro C 1969, 289; C

19941, 82-83; Robert C 1971, nr. 759): iscrizione BataiAMù?] — piaaiXIétos

- - - Tasi Kpr|[TTLÔaç èréXeoev (?)], incisa a caratteri cubitali su quattro
frammenti lapidei pertinenti ad un coronamento o ad un architrave,
«provenienti dai vani di passaggio del Dipylon o subito fuori di esso»
(Orsi C 1904), che ricorderebbe la costruzione del grande sistema
difensivo dell'Eurialo per opera di un basileus, secondo Manganaro
(C 19941) Gelone II o il figlio Ieronimo.

Indizi di un apparato difensivo riferibile al periodo in cui la Sici¬
lia subì l'assedio dei Vandali, sono stati rintracciati infine da Manganaro
C 1993, 580 in due iscrizioni, IG XIV, 157 e Agnello C 19532, nr. 76

D.6) Altri edifici pubblici non localizzabili topograficamente.

Tra gli edifici religiosi non identificabili dal punto di vista
topografico e archeologico si segnala a S. il ricordo di un tempio di
Venere che, come si ricava da un'iscrizione in caratteri latini Sgarlata
C 1993, nr. 3 (Torremuzza C 1769, 3, XVI; Capodieci C 1816, 94-96; CIL
X, 7121; Wilson C 1990, 358, n. 70), Cn. Octavi(us) Nicanor avrebbe
fatto restaurare tra il I sec. a.C. e il I see. d.C., dotandolo di un
pavimentum e di sedilia nuovi.

Si segnalano infine alcune iscrizioni che ricordano edifici di
incerta collocazione e funzione:

Sgarlata C 1993, nr. 18 (Torremuzza C 1769, 72, XXIII; CIG, 5373;
SGDI, 3235; IG XIV, 10) che menziona un certo Epikrates che fece
costruire per i suoi figli un edificio, dedicandolo alla città. Riguardo
alla funzione, Franz ritiene che il termine iTé\e[e]pov indichi un
aedificium in speciem theatri exstructum ad usum luctatorum (CIG, 5373).

Fallico C 19711, 634-635: iscrizione in caratteri latini, datata al I

sec. d. C., che ci informa sul restauro di un monumento eseguito per
ordine e a spese di un imperatore della dinastia giulio-claudia.
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E' da escludere in questa trattazione Bivona C 1988, 434 (Schubring C

1865, 362-372; CIL X, 7135; Wilson C 19881, 161-166), il noto frammento in mar¬
mo scuro con iscrizione F . C/ - LLAS . / - GYM . rinvenuto in località Bufardeci

a S., che secondo recenti studi non confermerebbe l'esistenza in quel luogo di
un ginnasio cittadino (si veda a questo proposito Wilson C 19881, 161-166 che,
prendendo in esame i dati degli scavi condotti in località Bufardeci, ritiene
che il documento non sia stato rinvenuto in quella occasione, ma che sia un fr.
di iscrizione romana, citata erroneamente tra quelle siracusane da Mommsen,
identificabile con CIL VI, 5688).

E) Personaggi e avvenimenti storici.

Si riportano di seguito i documenti epigrafici che informano sulle
vicende storico-politiche della città.

E. 1) Fondazione della città

Notizie circa la fondazione della città di S. da parte dell’ecista corinzio
Archia sono fomite da FGrHist 239 (JG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da
ultimo si veda inoltre Van Compemolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992,
17, nr. 1) MP XXXI (264-263 a.C.):’A(J)' ou’ApxLa? EùayqTou Sé Ka to? ùv caro

Tripévou èie KoptvGou qyaye tt|v àuoLKLav kal knae] ZupaKoutaaa?] eTT| --

,
[.. PaCTijXevtovlTo? ’ AGqiAùv AlaxóXou, è too? cìkocttoù kcù évo?.

E.2) Pollis, re o tiranno di S. nel VI see. a.CXcf. A. Fonti letterarie), dedica

alcune statue presso il santuario di Atena Lindia.
Guarducci C 1969, 302-308 (Blinkenberg C 1912; C 1941, nr. 2;

Holleaux C 1913; FGrHist 532; da ultimo si veda inoltre Bertrand C 1992,

22, nr. 2), XXXI: [TIóXXi? ........puaGia? tov TupaweùaavTO? ev [Xupaicowai?

àyàX|_i]aTa, a èKaXeÌTo AaióàXeia, è[(f>’] u>v [èTreyéypaTTTO TTóX]Xi? ò XwcnXa

ulò? ’ AGdvati AUvSÜcxl eùxdv, aÙTÓ? t’ qS’ uliai, rdSe AaiSaXe’ èpy’ àvé0T|Ke,

[ai? (pan Hemyópa?] èv Taì A ra? xPoyLKd? auvTdio?.

E. 3) I Gamoroi prendono il potere.
FGrHist 239 (IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si veda inol¬

tre Van Compemolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1; Ghinatti
C 1996, 54), MP XXXVI:’ A<£>’ ou, ZaTTpù èy MituXt)i/t|s el? XiKeXtay fTiXcuae

pvyovoa [-- , erri HHHAA~, apxolvTo?’ AGfivqaiv pèv KpiTiou toù TrpoTépou, kv

XupaKoixjaaL? Sé tgòv yapópeau KarexóvTMV Tqv dpxqu.

Ai gamoroi di S., ed in particolare all'episodio del loro rientro in patria
dopo l'espulsione da S. ad opera di Gelone nel 491 a.C., potrebbe
rimandare Cordano C 1999, 150 (Alexander C 1925; SEG IV, 27; SEG
XII, 407; Dunbabin C 1948, 415; Guarducci C 19492, 111-114; C 1959, 254
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258, nr. Il; C 1986, 24; Di Vita C 1956, 195; Pugliese Carratelli C 1956, 151;

Manganaro C 19653, 194-195; Wallace C 1970, 206; Vallet C 1976, 423, nr.
6; Dubois C 1989', 275, nr. 219; Bravo C 1992, 71-81; Van Effenterre C

1994, nr. 18; per le testimonianze relative al governo dei gamoroi si
rimanda a Ghezzi C 2002): un decreto molto lacunoso e di difficile
interpretazione, inciso con lettere pertinenti all'alfabeto 'azzurro' su una
laminetta bronzea che parrebbe provenire dalla sub-colonia siracusana
di Casmene (sulla provenienza dell'iscrizione vd. Dunbabin C 1948, 415;
Di Vita C 1956; Pugliese Carratelli C 1956, 151, nr. 1; Guarducci C 1959,

254-258; Jeffery C 1961, 268 e 276, nr. 15; Manganaro C 19653, 194-195).
E.4) Dedica dell’Apollonion di S. (inizi VI see. a.C.).

Ghezzi C 2002, 115-124 (De Spuches C 18641; Bergman C 1870,
239; Carini C 1870, 237; Luckenbach C 1896, 38; IG XIV, 1; SGDI 3227;
Mezzacasa C 1904, 121-124; Roehl C 1907, 48, nr. 34; Ribezzo C 1923;

Oliverio C 1933, 3-7; Drerup C 1935; Blumenthal C 1935, 3310; Vallois C

1937, 99; Pace C 1938, 203; Carpenter C 1945, 454; SEG IV, 1; SEG XII,
406; SEG XIV, 581; SEG XXVI, 1118; SEG XXXI, 841; SEG XXXVI, 860;
SEG XLVI, 1281; Dunbabin C 1948, 59, n. 3; Guarducci C 19491, 9-10; C

1964, 169; C 1967, 343-344, nr. 2; C 1974, 389-390 e 553; C 1983; C 1985,
15-17; C 1986; C 19872, 43-47; Dinsmoor C 1950, 75-77; Cultrera C 1951;

Gentili C 19542, 51-57; Jeffery C 1961, 265, nr. 3, 275; Gullini C 19742, 71
73; Gallavotti C 1975, 112-117; Lazzarini C 1976, 294, nr. 821; Engelmann
C 1981, 92-94; Brugnone C 19841, 36; C 1988; Arena C 1987, 19-21; C

1997, 206-207; C 1998, nr. 62; Dubois C 19891, nr. 86; Jeffery - Johnston C
1990, 459, nr. 3; Sacco C 1992; Hellmann C 1994, 166-167, nr. 48; C 1999;

Manganaro C 1996; C 19993, 419), iscrizione, datata all'inizio del VI see.

a. C. (contra si veda Jeffery C 1961 e Jeffery-Johnston C 1990), incisa a

grandi lettere per una lunghezza di circa 8 metri sulla faccia verticale
dello scalino più alto della gradinata orientale del tempio di Apollo,
situato nel quartiere di Ortigia (KAEOML1EZ : ETTOIEZE TOITEAONI :

HO KNIAIEI AA [:] KELJEZ ÜTAEIA [:] KA[AA] /TEPEA). La dedica fu
apposta da un certo Kleomenes, oggi interpretato come funzionario
incaricato di presiedere alla costruzione dell'edificio e all'abbellimento
dello stesso mediante la realizzazione dei colonnati (sui tentativi di
integrazione dell'ultima linea si rimanda alla bibliografia sopra
menzionata; riguardo al ruolo del personaggio in questione v. in
particolare Hellmann C 1994; C 1999).

E. 5) Offerta di un donario da parte di Gelone I presso il santuario di Zeus ad
Olimpia per celebrare la sua vittoria ai giochi olimpici (488 a.C.).

Arena C 1998, nr. 64 (Kirchhoff C 1878; Roehl C 1882, nr. 359; C

1907, 63, nr. 6; SGDI, 3410; Dittenberger - Purgold C 1896, nr. 143; Syll?,
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33; Pomtow C 1907; Schwyzer C 1923, 115, nr. 2; SEG XI, 1223; Jeffery C
1961, 266 e 275 nr. 5): iscrizione [réXôu

:
ó Aeivopévebs

:
àvéOèxe

|

[tol Al
;

TeXotos-] B rXauKtaç :
AlyimTaç

:
è|[TT|oiëae incisa sulle lastre marmoree

della base di un donano offerto da Gelone ad Olimpia per celebrare la
vittoria ai giochi olimpici del 488 a.C.

Altre menzioni di Gelone sono contenute in Guarducci C 1969, 302-308

(Blinkenberg C 1912; C 1941, nr. 2; Holleaux C 1913; FGrHist 532; da ultimo
si veda inoltre Bertrand C 1992, 22, nr. 2); XXVIII [....] Aei uopi uri? ò FéXcayo? ical

'lépcouos koù 0pacnj(3ouXou rai fflolXuÇdXou Trcrrfjp [....].

E. 6) La tirannide di Gelone I a S.

FGrHist 239 ( IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo v. inoltre Van
Compernolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1), MP LIII: ’ A<f>’

ov r[é]Xtov ó Aeiuopeuous1 [ZupaKouaacov] èrvpàwevoev Itti HHAr, àpxovros'

’A0f|vr|cu Tipoa0é[vou].

E. 7) Vittorie riportate dai Siracusani tra il 485 e il 470 a.C.
Ad una data compresa tra 485 e il 470 a.C. è ricondotta Arena C

1998, nr. 72 (Hornbostel C 1979, 33-62; SEG XXIX, 940; Dubois C 19891,

nr. 89), iscrizione Zupcucocuòv 8ap.0ai.ou incisa su un caduceo in bronzo,

a cui si collega SEG XXXVIII, 368 (Hornbostel C 1988, 233-245):
[Salpóoiov SupaKoaiov incisa su un frammento di staffa di un altro caduceo

in bronzo, entrambi trovati a Olimpia e messi in relazione con una
delle vittorie di Ierone I.

Al 485 a.C. si data anche Daux C 1943, nr. 76 (Homolle C 1899,
379; Dinsmoor C 1912, 460; De la Coste-Messelière C 1936; Guarducci
C 1942), iscrizione [2Y1PAKQZI Ql] incisa in alfabeto di Taso su un blocco
di tufo, rotto in due parti, trovato nel 1895 in prossimità del bouleuterion
di Delfi. Guarducci ipotizza che il blocco sia pertinente ad un'offerta
fatta dai Siracusani, un ex-voto o un thesauros.

E. 8) Dedica di Ierone I presso il santuario di Apollo a Delfi per celebrare la
sua vittoria pitica (482 a.C.).

Arena C 1998, nr. 65 (Homolle C 1897, 303-304; Pomtow C 1907;

C 1909, 177; Keramopoullos C 1909, 47; Bourguet C 1911, nr. 136; Syll7,
35 A; Lazzarini C 1976, 197, nr. 139); iscrizione Hidpov [ó Aeivopéueos
àvéQëKe ZupaÇôaioç], databile al 482 a. C., incisa su una base calcarea di
statua offerta da Ierone I nel santuario di Delfi.

E. 9) Tripode offerto ad Apollo in occasione della rifondazione della città di S.

(485 a.C.) o della vittoria riportata da Gelone e dai Siracusani sui Cartaginesi
nella battaglia di Himera (480 a.C.).
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Adornato C***, A (Homolle C 1894, 179-180; C 1897, pi. XVII; C
1898, 207-212;Perdrizet C 1896, 654-656; Wilamowitz-Moellendorff C

1897; Michel C 1900, nr. 1119; Pomtow C 1907, 80; Roehl C 1907, 49,

nr. 35; Keramopoullos C 1909; Buck C 1913, 137; Syll.3, 34; Schwyzer
C 1923, 67, nr. 144; Tod C 1946, nr. 17; Marcadé C 1953, nr. 9, tav. Ili;

Peek C 1958, 55-59; Pouilloux C 1960, nr. 43; C 1976, nr. 452; Jeffery C
1961, 266 e 275, nr. 6; Guarducci C 1969, 134; Meiggs-Lewis C 1969, nr.
28; Lo Cascio C 1973, 246-247; Lazzarini C 1976, nr. 138; Dubois C 19891,

nr. 93; Jeffery-Johnston C 1990, 459, nr. 6; Knoepfler C 1992, 20; Bertrand
C 1992, 44, nr. 15; Brugnone C 1995, 1315-1316; Arena C 1998, nr. 66),
iscrizione I'éXov ó AeLyoyfeos1] / àvéOëtce tottóXXòvi / ZupaÇôaioç / tòv
TpiTToSa

:

«al Tëv
:

N'iKëv
:

èpyàcraTo Bioy /
: ALOÔôpô : uiô<r

:

MiXëaios-,

incisa sulla base di un tripode proveniente dall'area del tempio di Apollo
a Delfi e dedicato da Gelone ad Apollo nel primo ventennio del V see.
a.C., in occasione della rifondazione della città di S. o aH'indomani

della vittoria dei Siracusani sui Cartaginesi nella battaglia di Himera
(a questo proposito v. ora Adornato C***, A).

Solo se si accetta l'integrazione proposta daglistudiosi, è possibile collegare
allo stesso episodio anche Dittenbeiger - Puigold 18%, nr. 661, iscrizione

ZuptaKoaW] incisa su una blocco frammentario in calcare bianco pertinente
forse ad un thesauros dei Siracusani eretto ad Olimpia da Gelone I.

E. 10) La tirannide di krone I a S.

FGrHist 239 (JG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si veda inol¬
tre Van Compernolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1), MP LV:

' A<p' oi/Iépcov ZupctKKouaawv éirupàyveixjey, erri HHriII, apyovTo? ’ A0fivr|ai
X[ap]r|Tos" r\v 8è «ai ’ Emxappos ó ttoltittis Kcrrà ToùToy.

Altre menzioni di Ierone sono contenute in Guarducci C 1969, 302-308
(Blinkenberg C 1912; C 1941, nr. 2; Holleaux C 1913; FGrHist 532; da ultimo
v. inoltre Bertrand C 1992, 22, nr. 2), XXVIII: [....] Aeivopéyqs" ò FeXtovos Km

'Iéptoyoç Kai 0paau(3ouXou kcù TT[o]XuCd\ou TTcrrfjp [....].

E. 11) Dedica di un donano da parte di Polizelo a Delfi per celebrare la sua
vittoria nei giochi pitici (478 a.C.)

Arena C 1998, nr. 68 (Keramopoullos C 1909, 33-60; Wade-Gery
C 1933, 101; Hampe C 1941, 786-790, 20 e sgg.; Zambelli C 1952;
Chamoux C 1955; Peek C 1958; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 9;
Guarducci C 19641, 145-146; Manganare C 19653, 197; Lazzarini C 1976,
nr. 858; Pouilloux C 1976, nr. 452; Dubois C 19891, nr. 133; Arena C

1990, 59-60; Jeffery - Johnston C 1990, 459, nr. 9; SEG XL, 426): dedica
in esametri del Dinomenide Polizelo ad Apollo incisa su uno dei
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blocchi della base del celebre auriga di Delfi, la FéXas àvéQe

K€ F avàooiov}; lb [-_-_~-Jl]oXûCaXoç p1 àvé0r|K[e]; 2 [-w-w--t]òv ae£' evo

vup1 ’ArróXXlovI. A distanza di tempo la prima linea dell'iscrizione fu
erasa e modificata: nel testo più antico Polizelo è definito signore di
Gela (r é Xaç . . .

pavâoo [coy ] ), mentre nella versione più tarda si menziona
il solo nome del dedicante. La prima dedica è datata al 478 a. C.
(quando Polizelo sarebbe stato nominato tiranno di Gela), la seconda
dopo la caduta dei Dinomenidi (461 a. C.).

E. 12) Vittoria di Ierone e dei Siracusani sugli Etruschi presso le acque di
Cuma (474 a.C.).

Arena C 1998, nr. 67 a (C7G, 16; Roehl C 1882, nr. 510; C 1907, 49,

nr. 36; SGDI, 3228; Roberts C 1887, 111; Dittenberger - Purgold C 1896,

nr. 249; SyllS, 35 B; Schwyzer C 1923, nr. 144, 2; SEG XI, 1206; SEG
XXIII, 252; Tod C 1946, nr. 22; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 7; De Waele
C 1963, 202; Guarducci C 1966, 192-194; C 1969, 344-346; Meiggs-Lewis
C 1969, nr. 29; Lazzarini C 1976, nr. 964 a; Touchais C 1980, nr. 611;

Cristofani C 1985, nr. 9. 21, 1; Dubois C 19891, nr. 94 a; Jeffery - Johnston
C 1990, 459, nr. 7; Knoepfler C 1992, 21; Brugnone C 1995, 1318), Arena
C 1998, nr. 67 b (Daux C 1960, 721, fig. 12; Jucker C 1964, 186, tav. II,
nr. 2; Guarducci C 1966, 194-197; Kunze C 1967, 106-107, nr. 249; SEG

XXIII, 253; Jeffery C 1969; Lazzarini C 1976, 964 b; Cristofani C 1985,

nr. 9. 21, 2; Dubois C 19891, nr. 94 b; Jeffery - Johnston C 1990, 460 C;
Bertrand C 1992, 56, nr. 21; Brugnone C 1995, 1318) a cui si aggiunge
Dubois C 19891, 99, n. 15 (Pikoulas C 1983, 59; SEG XXXIII, 328; SEG

XXXIV, 332; Dubois C 1987, nr. 757; Jeffery - Johnston C 1990, 460 C):
iscrizioni (Hiâpôi1 ò Aeivo\Juéveoç j ical toi ZvpaxcxjLoi

|

toi Ai Tuppaiw òtto

Kipa?) incise su tre elmi rinvenuti ad Olimpia e facenti parte del bottino
offerto a Zeus da Ierone I e dai Siracusani a seguito della loro vittoria
sugli Etruschi nelle acque di Cuma (474 a. C.).

Allo stesso episodio sono state ricollegate altre due iscrizioni:

Adomato C***, B (Homolle C 1894, 179-180; C 1897, 589; C 1898,

213-216; Perdrizet C 1896, 654-656; SylP, 35c; Keramopoullos C 1909, 40;

Tod C 1946, 20; Guarducci C 1947, 250-251; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 8;
Lo Cascio C 1973, 247; Lazzarini C 1976, 219, nr. 307; Arena C 1998, nr.

69): iscrizione dedicatoria [hiapou ó Aavopébeoç àvé0ëKe [:] tt6 v|[tckovta
TàXavTcd I heTTTà pvcù, incisa su una base calcarea rinvenuta a Delfi.

Knoepfler C 1992 (IG V, 1, 217; Woodward C 1908; Jeffery C 1961,
265-275, nr. 4; Musti C 1962, 469-471; Lazzarini C 1976, 309, nr. 912):
iscrizione con dedica dei Siracusani [2up]a9oixyiov incisa su una base
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di calcare proveniente dal tempio di Atena Chalkioikos a Sparta e

datata al 474 a. C. (per una datazione più alta di questa iscrizione si
rimanda a Jeffery-Johnston C 1990).

E. 13) Sconfitta dei Siracusani ad opera dei Crotoniati (470 a.C.).
SEG XLV, 494 (Syll.\ 30; Bourguet C 1929, nr. 1; Jeffery C 1961,

258, nr. 22; SEG XIX, 375; Jacquemin - Laroche C 1990; SEG XL, 426;
Jacquemin C 1995): iscrizione molto lacunosa incisa sulla base di un
monumento dedicato dai Crotoniati nel santuario di Apollo a Delfi.
L'analisi architettonica del monumento ha portato gli studiosi a

escludere una datazione alta del monumento al 510 a.C. Jacquemin C
1995 propone di sostituire l'integrazione [2u(3api™v] con [Zupatcocncov],

e giunge alla conclusione che l'occasione della dedica sia dovuta alla
vittoria riportata dai Crotoniati sui Siracusani nel 470 a.C.

E. 14) Vittoria riportata dai Siracusani sugli Agrigentini presso il fiume
Himera (446-445 a.C.)

Brugnone C 1995, 1318 (SEG XI, 1212; SEG XV, 252; Cook C 1953,

119; Kunze C 1956, 38-40; Jeffery C 1961, 267 e 275; De Waele C 1971,
40-41, nr. 10; Lazzarini C 1976, nr. 980; Dubois C 19891, nr. 95): [i]apà
2upaKÓa[LOi àvéQev] ’ AKpayaimvojv Xâ<pvpa incisa su uno scudo, di cui

sono stati rinvenuti due frammenti presso il santuario di Olimpia.

E.15) Ea tirannide di Dionisio I a S.

FGrHist 239 (IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si veda inol¬
tre Van Compemolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1), MP
LXII:’ A 4>' ov Alouvoloç XvpaKouooaiu èrvpàwevoev, erri HAAAAH I , dpxovToç

’ AGfivriaiv Eùktt||j.ov'os\

E.16) Dionisio I riceve onori dalla città di Atene (394-393 a.C.).

Tod C 1946, nr. 108 (Koehler C 1876, 4; Hicks C 1882, IG II, 8;

Michel C 1912, nr. 82; SyZ/.3, 128): iscrizione incisa su una stele, trovata
presso il teatro di Dioniso ad Atene, sormontata da un rilievo di Atena
che tiene in mano una personificazione della Sicilia. Si tratta di una
parte di uno fiLcrpia del 394-393 a.C. mediante il quale sono conferiti
onori a Dionisio I e alla sua corte.

E. 17) Dionisio I e i suoifigli ricevono onori dalla città di Atene (369-368 a.C.).
Tod C 1946, nr. 133 (Pomtow C 1876, 12; IG II, 103; Hicks 1882, nr.

84; Michel C 1912, nr. 90; Syll.3, 159; da ultimo si veda Bertrand C
1992, 96, nr. 46): decreto attico inciso su una stele in marmo pentelico
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e datata al 369-368 a.C. col quale sono conferiti onori a Dionisio e ai
suoi figli Dionisio ed Ermocrito.

E.18) Patto stipulato tra gli Ateniesi e Dionisio I (368-367 a.C.).
Ghinatti C 1996, 61 (Koehler C 1876, 23; Beloch C 1880, 233-235;

Hicks C 1882, nr. 88; IG II/III2, 105; Freeman C 1894, 204; Maltezos C

1915, 135; Syll.3, 163; Michel C 1927, nr. 1452; Schweigert C 1938, 627;
Tod C 1946, nr. 136; da ultimo si veda inoltre Bertrand C 1992, 98, nr.

47): iscrizione incisa su una stele di marmo pentelico trovata
sull'acropoli di Atene nel 1837. Si tratta di un decreto emesso dagli
Ateniesi nel 368-367 a.C. in onore di Dionisio I in cui sono menzionati

gli accordi di un patto concluso tra gli Ateniesi e i Siracusani.

E. 19) La tirannide di Dionisio II a S.

FGrHist 239 (IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si veda inol¬
tre Van Compemolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1), MP
LXXIV: ’ A<f>' oli Àiovamo? ZinceXianriS' èTeXeirreaev, ó 8è uioç Aiovûaioç
èrvpâuuevoeu (368-367) koù’ AXé[£a]v[8]p[oç TeXeirraì, TTepSiKKa? Sè ó’ApuvTou

Mance Sóvwv (3a]aiXeùei, err) HI III, dpxovToç ’ AGfivnaiv Navaiyéiouç.

E.20) Vittoria di Timoleonte e deipopoli alleati contro i Cartaginesial Crimiso (340 a.C).
SEG XXVIII, 380 (Smith C 1919, 36 e sgg.; SEG XI, add. 126 a;

Meritt C 1931, 32, nr. 23; Woodward C 1932, 143-144; Austin C 1938,
66; Kent C 1952, 9-17; Schehl C 1952, 9-19; Musti C 1962; Robert C

1966, 736; Williams C 1970; SEG XXII, 218; SEG XXIII, 172; SEG XXV,
335; Talbert C 1974; Prandi C 1977): iscrizione stoichedica incisa sulla
base di una statua rivenuta a Corinto. Si tratta di un monumento

commemorativo della vittoria riportata nel 340 a.C. da Timoleonte e

dai popoli alleati contro Cartagine. Secondo l'integrazione proposta
da Kent tra questi sarebbero menzionati i Siracusani.

E.21) Agatocle viene eletto strategos autokrator.
FGrHist 239 (IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si veda inol¬

tre Van Compernolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1); MP
CXIII:’ Atto th? ’ AvTiTrdrpou TeXevTfjs1, KaaadvSpou 8è dTToxtopfiaews1 èy

MaKeSovias1 «al Atto Tfjç èy KuC'ncax TToXioupKias-, riv èTToXiodpKxiaev’ ApiSaioç,
xai àcj)' oli TTToXei_LaLoç èXa(3ev SupLau «ai Mondiali', enr| pp, apxovTos

’ A0f|vriai’ ATToXXo8iópoir nix 8' airràx èTei toutcol «a! ’ AyaBoKXrji' ZupaKÓaioi

eìXovTO èm nav épup-dnov nòv èv SuceXiai aÙTOKpaTopa arparriycii'.

E.22) La tirannide di Agatocle a S.

FGrHist 239 (IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo si veda
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inoltre Van Compernolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1),
MPCXV:’A4>' ou KàaaauSpos1 ei? MaiceSoylay raTfiXGey «al 0fj(3ai oÌKia0r|aay

Kai ’OXup. Trias1 eTeXeÛTeaey Kal KaaadvSpeia èKTia0r| «ai’ AyaGoKXpç

Zupaicouaa[cò]v èrvpâvvevoev, étti f l I âpxoyToç ’ A0f|vr|CTi Ar||j.oKXeiô[ou].

E. 23) Ierokles, padre o familiare di krone II, riceve onori dagli abitanti di
Delfi (267-263 a.C.).

Rizzo C 1973, 71-73, nr. 26 (Homolle C 1899, 550, nr. 36; Syll.3, 395-396;
Flacelière C 1954, nr. 157; Marmi C 1963, 91): decreto inciso su una lastra

marmorea forse pertinente ad un'anta del thesauros di Cirene a Delfi e

datato intorno al 267-263 a.C., nel quale vengono conferiti onori a' I epoKXrjç

' I épajuoç ZvpaKÔoioç, padre o familiare di Ierone II.

E. 24) Offerta di una statua di Ierone II a Zeus Olimpio da parte degli abitanti
di Tauromenio (secondo venticinquennio del III see. a.C.).

Dimartino C*** (SEG XVII, 196; Kunze-Eckstein C 1958, 205-209;
Klaffenbach C 1958, 83 nr. 175a; Berve C 1959, 81; J. & L. Robert C

1960, nr. 174; Manganare C 19633, 22; Consolo Langher C 1963, 407 e

n. 92; Calderone C 1964, 87; Marmi C 1966, 177; Moretti C 1967, nr. 58;

Finley C 1970, 147; Levi C 1970, 153 e sgg; Toynbee C 1970, 217-220;
Roussel C 1970, 142; De Sensi Sestito C 1977, 114-115): iscrizione incisa
su una base marmorea in calcare giallo rinvenuta nel 1954 presso il
santuario di Zeus ad Olimpia e databile al secondo venticinquennio
del III sec. a.C. (contra v. De Sensi Sestito C 1977). Si tratta di una
dedica da parte degli abitanti di Tauromenio di una statua di Ierone
II a Zeus Olimpio realizzata da Mudwy Nuapa-rou upaKÔaioç, come si
evince dalla firma apposta dall'artista su due linee e con caratteri di
più piccole dimensioni a conclusione della dedica.

E. 25) Dedica di un donativo da parte dei Siracusani agli dei per celebrare
una vittoria di Ierone II (269-265 a.C.).

Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, 1, 1; CIG, 5368; SGDI, 3231;

IG XIV, 2; Michel C 1912, nr. 1241; Syll.3, 427; Manganare C 19654, 315,

n. 7; De Sensi Sestito C 1977, 182-183; Sgarlata C 1993, nr. 1): iscrizione
incisa su una base di marmo rinvenuta nel 1734 a S. nel quartiere di
Acradina (v. DI). Si tratta della dedica di un donativo, forse un'ara o

un tripode di cui si rintraccerebbero i fori d'incastro sulla faccia
superiore, offerto agli dei da parte dei Siracusani per celebrare una
vittoria militare di Ierone II, forse la vittoria sul Longano riportata dal
sovrano all'inizio del suo regno (cf. De Sensi Sestito C 1977; contra si
veda Manganare C 19654, che preferisce datare l'iscrizione all'indomani
della sconfitta dei Cartaginesi del 241 a.C.).
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Ad una vittoria militare di Ierone II potrebbe riferirsi
Dittenberger - Purgold C 1896, nr. 532, iscrizione molto frammentaria,
incisa su un frammento di base in calcare bianco rinvenuto nei pressi
del santuario di Zeus ad Olimpia integrato come segue: [ ......k]cù [fi

’OXupmovucr) (3ouXf)....'.I ]é pcdvoçf?) Ali’ OXupmco]. Se si accetta l’integrazione
proposta dagli editori, si può avanzare l’ipotesi che si tratti di una
dedica a Zeus Olimpio da parte di Ierone II.

Si segnalano infine alcune iscrizioni legate alla figura del sovrano ma
oggi ritenute comunemente false:

Dimartino C*** (Bonanni C 1717, 119; Judica C 1819, 2 e 7; Pugliese
Carratelli C 1956, nr. 70): iscrizione' Iépwv incisa su un'architrave rinvenuta
ad Akai tra i resti del cosiddetto «palazzo di Ierone», oggi dispersa.

Dimartino C*** ( IG XIV, 215; Pugliese Carratelli C 1956, nr. 71): iscrizione
IEP0N02 / BA2IAEOZ / IEPONOZ / AKPAIUN / ETTI AAT0AN, incisa sulla parete
sinistra della «grotta dei cavalli» di Akrai.

Dimartino C*** (Manni Piraino C 1973, 202, nr. 159): iscrizione I EPQNOZ

/ BA2IAE02 / TT0AÏ2 TQN / AKPAIQN incisa su una lastra in calcare

frammentaria di ignota provenienza.

A queste si aggiunge Dimartino C*** (Agnello C 19494, 208-209; Robert
C 1953, nr. 282; Manganare C 19652, 174; Rizzo C 1973, 41, nr. 9; Habicht C
1970, 259-260; Goldsberry C 1973, 150; De Sensi Sestito C 1977, 188), iscrizione
Alò? Zw-ripos ' lé piovo? in parte graffita (le prime tre lettere) e in parte incisa
(le restanti) su una aruletta di calcare bianco, rinvenuta allo stato erratico
durante gli scavi dell'ex-giardino Spagna e datata al III see. a.C. (Habicht
data l'iscrizione all'indomani della battaglia sul Longane; De Sensi preferisce
una datazione più bassa al 241 a.C., collegando l'introduzione di un culto in
onore del sovrano alla vittoria sui Cartaginesi). L'accostamento del nome
del sovrano e di Zeus Soter ha spinto alcuni studiosi (Agnello C 19494; Habicht
C 1970; Rizzo C 1973; De Sensi Sestito C 1977) a proporre una identificazione
o una assimilazione (Robert C 1953) del dio con Ierone II; altri preferiscono
pensare piuttosto che l'iscrizione sia una testimonianza di un «legame diretto
di protezione che si soleva istituire, nella religiosità ellenistica, tra un dio ed
un uomo, senza che, qualora questo Gerone sia veramente il re, si possa ancora
parlare di culto dinastico» (Manganare C 19652, 174). Da un esame attento
delle lettere, realizzate in maniera piuttosto sommaria e grossolana, è possibile
avanzare l'ipotesi che l'iscrizione sia un falso (cf. Dimartino C***).

E.26) Epistola di un sovrano siracusano, forse Ierone II, seguita da un
giuramento indirizzato alla città di S. (Ill see. a.C.).

Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, XVIII, 8; CIG, 5367;
Capodieci C 1813, 178-180; SGDI, 3230; IG XIV, 7; Wilhelm C 1900,
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162-171; Berve C 1959; Manganare C 19654, 312-315; Robert C 1966,
nr. 515; Roussel C 1970, 141; Goldsberry C 173, 152; Rizzo C 1973, 45,
nr. 10; De Sensi Sestito C 1977, 125-128; Marino C 1988, 35-37; Sgarlata
C 1993, nr. 95; Ghinatti C 1996, 68): messaggio indirizzato da un
sovrano, forse Ierone II, ai Siracusani che si conclude con un

giuramento di natura incerta, in quanto di esso sono leggibili soltanto
l'intestazione e l'elenco delle divinità chiamate in causa come garanti
(v. anche supra DI e infra F2, F6, G).

E.27) Ierone II e ilfiglio Gelone fanno restaurare il teatro di S. (post 241 a.C.).
Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, 65-66; De Saint-Non C 1785,

tav. CXXI; Capodieci C 1813; CIG 5369; SGDI 3232; IG XIV, 3; Sy//.3, 429;
Rizzo C 1923; Guarducci C 1969, 571-573; Manganare C 1977, 157; C
19922, 448-450; De Sensi Sestito C 1977, 188; Polacco - Anti C 1981, 191

198, figg. 2-5; SEG XXXIV, 975; Sgarlata C 1993, nr. 13): iscrizioni incise
a grandi lettere al centro dei nove cunei che costituiscono il diazoma

maggiore del teatro, che commemorano il restauro dell'edificio ad opera
di Ierone II e del figlio e coreggente Gelone (v. supra Dò).

£.28) Offerta di una statua di Gelone da parte dei Siracusani a Zeus Hellanios
(post 241 a.C.).

Dimartino C*** (Legrand C 1896, 400; Michel C 1900, nr. 1242;

Sy//.3, 428; Manganare C 19632, 24; Goldsberry C 1973, 150; De Sensi
Sestito C 1977, 129; Marino C 1988, 35-37): dedica di una statua di Gelone
da parte del popolo dei Siracusani a Zeus Hellanios, incisa su una base
marmorea rinvenuta a S. nel quartiere di Ortigia (v. supra D2).

£.29) Donari offerti dai sovrani Gelone e Nereide alla dinastia reale d'Epiro

(post 241 a.C.).
Dimartino C*** (Sy//.3, 453; Flacelière C 1954, nr. 235; Bringmann

C 1995, KNr. 100 [E]): iscrizione incisa a grandi lettere sulla base di
un grande monumento commemorativo della dinastia reale d'Epiro
dedicato da Gelone e Nereide presso il santuario di Apollo a Delfi.

Dimartino C*** (Dittenberger-Purgold C 1896, nr. 310; Sy//.3, 393;
Bringmann C 1995 KNr. 61 [E+A]): dedica di Gelone e Nereide analoga
alla precedente, incisa a caratteri cubitali sulla base di un monumento
commemorativo della casa reale d'Epiro offerta dai sovrani presso il
santuario di Zeus ad Olimpia.

Per la figura di Gelone come coreggente di Ierone II si rimanda inoltre
alle seguenti iscrizioni:
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Dimartino C*** (Gentili C 19596; C 19611, 8-9, nr. A3; Manganare C 19632,

24; C 19653, 186; C 19654, 315, n. 11; C 1977, 155; SEG XXXIV, 979): dedica a

Demetra e Kore (AapI— ]/BacuX[— ]/Bacri[— ]) da parte di un basileus siracusano,
forse Gelone figlio di Ierone II, incisa a grandi lettere su una base votiva in
calcare grigio databile alla seconda metà del III see. a.C. (si veda supra D3).

SEG XLIV, 785 (Orsi C 19042, 284-287; Manganare C 1969, 289; Robert C
1971, nr. 759; C 19941, 82-83): iscrizione che ricorderebbe la costruzione del
grande sistema difensivo dell'Eurialo per opera di un basileus, secondo
Manganare Gelone II o il figlio Ieronimo (v. supra D5).

Rizzo C 1973, 15-20, nr. 3 (Laurenzi C 19311; Anti C 1931, 1180; Herzog
Klaffenbach C 1952, nr. 3; Robert C 1953, nr. 152; SEG XII, 370): iscrizione incisa
su una tabula marmorea rinvenuta in più frammenti da Cos. Secondo
l'interpretazione di Herzog-Klaffenbach, si tratterebbe di una epistola inviata
da un sovrano ignoto, forse Gelone, figlio di Ierone II, in risposta all'invito dei
theoroi di Cos a partecipare alla celebrazione delle feste in onore di Asclepio.

E. 30) Dopo il terremoto del 225 a.C., Ierone II invia doni a Rodi.
Guarducci C 1969, 302-308 (Blinkenberg C 1912; Holleaux C 1913;

Blinkenberg C 1941, nr. 2; FGrHist 532; Bertrand C 1992, 22, nr. 2), C XLI:
(3a[a]iXeù[ç ' Ié]pco[v] ôuXa, oiç aÙTÒs èxpdtTfo, caç paphupolìnm to! Ai[i48Io)v

Xpr|[p.]aTLapoL. icai lohopei] ’ Ayé[aT]paToç kv Ta! B Td? xpohikas1 aiMTaLo?]

...g kv tolç xpôr’oiç. ’ EmyéypalTTlTali] 8è èm tc5[v] ôEttXüJv B[aa]iXe[ùs'] ' I épwy

IepoKXeùç’ Aôàmi AtivSiai],

E.31) I Siracusani accettano l'invito a partecipare alle feste in onore di
Artemide Leucophryene a Magnesia sul Meandro (207-206 a.C.).

Rigsby C 1996, nr. 120 (Kern C 1900, nr. 72; Wilhelm C 1909, 181

e sgg.; Holleaux C 1938, 327 e sgg.; Van Effenterre C 1953, 176; Maier
C 1959, nr. 34; Ghinati C 1959; Manganaro C 19641, 46 e 58; De Sensi
Sestito C 1977, 174; Dubois C 19891, nr. 97; Ghinatti C 1996, 70-74):

decreto siracusano databile al 207-206 a.C., conosciuto dalla copia
rinvenuta a Magnesia sul Meandro, mediante il quale la città di S.

riconosce ì'asylia del santuario di Artemide Leucophryene e accetta
l'invito a partecipare alla festa religiosa.

E. 32) C. Norbanus Balbus (?) provvede al riassetto della viabilità Siracusa
Akrai e Akrai-Agrigento (89-83 a.C.).

Année épigraphique 1989, 342a ( CIE I2, 2951; Manganaro C 1972,
453; C 1989, 178-179, nr. 56): iscrizione in caratteri latini incisa su due
frr. lapidei che sembra menzionare C. Norbanus Balbus, console nell'83
a.C. e, come si apprende dall'epigrafe, praetor Siciliae. Secondo
l'integrazione proposta da Manganaro, nella stessa iscrizione è inoltre
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possibile leggere il nome dei'quaestor Q. Anicius L.f Balbus, che insieme
a Norbanus avrebbe provveduto al riassetto della viabilità della Sicilia;
in particolar modo l'epigrafe documenterebbe il restauro dei tratti
che dovevano collegare S. ad Akrai e quest'ultima ad Agrigento.

E.33) Marco Acilio Canino riceve onori dalla synodos dei technitai di Afrodite
Hilara (46-45 a.C.).

Aneziri C 2003, 402, nr. F4a (Gentili C 19611, 11-15, nr. Bl, Moretti

C 1963, 41-42; Manganaro C 19634, 60; C 1980, 446; Robert C 1964, nr.
622; Brugnone C 19841, A 30, B 6a; Rizzo C 1989, 56, nr. 8; Aneziri C 2000,
122-123, nr. 4; Fountoulakis C 2000, 135): decreto, inciso su una lastra di
calcare rinvenuta a S., mediante il quale il synodos degli artisti di Afrodite
Hilara conferisce l'onore della proxenia e della euergesia a Mdapicos AklXlo?

MàapKou tiiòg Kavivos àvOurTaTos ' Pojpmiov, proconsul Siciliae nel 46-45 a.C.

E. 34) Dedica di una statua all'imperatore Ottaviano Augusto (36 a.C.).
Année épigraphique 1989, nr. 342b (Orsi C 19002, 65, nr. 51;

Manganaro C 1988, 46; C 19892, 181, nr. 57), iscrizione [C. Iulio Caesari]
imp(eratori) Div[if(ilio)]/[? triumviro r.p.c. stjatua dic(ata) (vac.) incisa su
un'architrave in calcare che, secondo la lettura di Manganaro, sarebbe
da mettere in connessione con la lotta tra Ottaviano e Sesto Pompeo.

E. 35) Ottavianofa costruire un ponte di collegamento tra Ortigia e Acradina
(31-21 a.C.).

SEG XLIV, 786 (Manganaro C 1988, 55; C 1994], 79-82; SEG
XXXVIII, 967; Année épigraphique 1994, nr. 759; cf. anche Voza C 1976,
552), iscrizione di dedica che, secondo l'interpretazione di Manganaro,
commemorerebbe la costruzione finanziata da Cesare Ottaviano (31
21 a.C.) di un ponte (yéÿvpa) destinato a collegare i due quartieri di
Acradina e di Ortigia (v. supra D.l e D.2).

Un riferimento ad un imperatore della dinastia Giulio-Claudia si trova
in Fallico C 19711, 634-635, per la quale si rimanda a D6. Si segnala inoltre
Sgarlata C 1993, nr. 6 (Fazellus C 1558, I, 83; Gualtherus C 1625, 110;

Torremuzza C 24, VI; CIL X, 7140; Manganaro C 1988, 69) che menziona
l'imperatore Tiberio.

E.36) Dedica di un donativo all'imperatore Traiano (116 d.C.).
Année épigraphique 1989, nr. 342d (Dessau C 1892-1916, nr. 301;

Manganaro C 19892, 181, nr. 59): iscrizione Imp(eratori) Caes(ari), [Divi
Nervaef, Nervae Traiano —lfecer[unt— incisa su una lastra marmorea,
in cui l'imperatore sarebbe ricordato come proconsul poiché doveva
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trovarsi lontano da Roma, secondo Manganare a causa della guerra
contro i Parti del 116 d.C.

E. 37) I Siracusani dedicano a Perpenna due statue (362-372 d.C.).
Manganaro C 1993, 553-554 (CIL X, 7125; IG XIV, 14; Robert C 1948,

35; Manganaro C 1958, 17; Année épigraphique 1959, nr. 24; Chastagnol
C 1963, 371, nr. 24): epigramma inciso su una grande base marmorea in
forma di parallelepipedo, rinvenuta nel 1792 a S. tra le rovine del castello
di Casanova. Il testo presenta una dedica in latino da parte del popolo
siracusano al romano Perpenna, consularis della Sicilia negli anni 362
372 d.C., al quale i decurioni hanno innalzato due statue riproducenti
il governatore e la personificazione della sua Saggezza.

E. 38) Neratius Palmatus, consularis in Sicilia tra il 380 e il 390 d.C., fa
ricostruire la scenae frons del teatro di S.

Manganaro C 1993, 554 (Torremuzza C 1769, 63, III; CIL, X, 7124;

Dessau C 1892, 5643; Chastagnol C 1963, 370, nr. 19; Agnello C 1990,
76; Wilson C 1990, 364, n. 97; Sgarlata C 1993, nr. 14): iscrizione in
caratteri latini che ricorda il rifacimento della scaenae frons finanziato
da Neratius Palmatus, consularis nel 380 o 390 d.C. (v. anche supra D3).

E.39) Flavius Gelasius Busirisja restaurare il praetorium (metà TV-metà V see. d.C.).

Bivona C 1999, 117 (Cultrera C 19401, 218-219; Ferma C 19413,

157-160, nrr. 13-14; Mazzarino C 1942, 1-14; C 1980, 338; Année

épigraphique 1946, nr. 207; Pace C 1949, 220; Chastagnol C 1963, 371,
nr. 26; Barbieri c 1964-1965, 316; Manganaro C 19653, 208; C 1993, 579
583; Sfameni Gasparro C 1973, 44; Parodi C 1981, 38; Wilson C 19882,
122-123; C 1990, 179 e 333; Bivona C 1990, 337-338; C 1992, 109; Cracco
Ruggini C 1997, 254): iscrizione in caratteri latini che ricorda il restauro
di un praetorium, finanziato da un certo Flavius Gelasius Busiris (v. anche
supra D2).

Per il IV see. d.C. si segnalano anche CIL X, 7167 che menziona, come
elemento di datazione, Costanzo Augusto e Giuliano Cesare (356 d.C.) e

Manganaro C 19892, 181, nr. 60 (Orsi C 18892, 372) che fa riferimento ad un
imperatore di età tardo-imperiale (IV d.C.).

F) Divinità e culti.

Alcune iscrizioni rinvenute a S. forniscono utili informazioni sui

culti praticati nella città. Riguardo alle divinità venerate a S. in
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rapporto con i culti della madrepatria si rimanda a Reichert - Südbeck
C 2000 (cf. SEG L, 335, 1024).

F.l) Apollo
Il culto di Apollo a S. è attestato già in età arcaica da Ghezzi C

2002, 115-124 (De Spuches C 18641; Bergmann C 1870, 239; Carini C
1870, 237; Luckenbacc C 1896, 38; IG XIV, 1; SGD/, 3227; Mezzacasa C
1904, 121-124; Roehl C 1907, 48, nr. 34; Ribezzo C 1923; Oliverio C 1933,

3-7; Drerup C 1935; Blumenthal C 1935, 3310; Vallois C 1937, 99; Pace C
1938, 203; Carpenter C 1945, 454; SEG IV, 1; SEG XII, 406; SEG XIV, 581;
SEG XXVI, 1118; SEG XXXI, 841; SEG XXXVI, 860; SEG XLVI, 1281;

Dunbabin C 1948, 59 n. 3; Gentili C 19542, 51-57; Guarducci C 19491, 9
10; C 1964, 169; C 1967, 343-344, nr. 2; C 1974, 389-390 e 553; C 1982; C
1983; C 1985, 15-17; C 1986; C 1987, 43-45; Dinsmoor C 1950, 75-77;

Cultrera C 1951; Jeffery C 1961, 265 e 275 nr. 3; Gullini C 19742, 71-73;
Gallavotti C 1975, 112-117; Lazzarini C 1976, 294, nr. 821; Engelmann
C 1981, 92-94; Brugnone C 19841, 36; C 1988; Arena C 1987, 19-21; Dubois
C 19891, nr. 86; Jeffery Johns ton C 1990, 459, nr. 3; Sacco C 1992;
Hellmann C 1994, 166-167, nr. 48; C 1999; Manganare» C 1996; C 19993,

419; Arena C 1997, 206-207; C 1998, nr. 62), incisa sulla gradinata
orientale del tempio, situato nel quartiere di Ortigia che consente di
interpretare l'edificio come luogo di culto consacrato ad Apollo. Per
una analisi dettagliata dell'iscrizione si rimanda supra a D2.

Alcune iscrizioni minori confermano inoltre il ruolo importante del
culto di Apollo a S. Si segnalano un frammento di calcare pertinente ad
una tabella dedicatoria, munita di piccolo zoccolo in basso, che presenta
l'iscrizione mutila ATTOAAO... (Orsi C 19002, 60, nr. 39) e un frammento di
orlo di scodella fittile emisferica a vernice nera su cui è incisa una dedica

ad ’ AttóWov TTaidv (Orsi C 1889, 369; Fiorelli C 1882, 303).

A queste va aggiunta SEG XXXIV, 978 (Manganare» C 1977, 155),
iscrizione [ ’ AttóXXcovi tcajl Nugai?], datata alla metà del IV see. a.C.,

incisa sulla fronte di una grande ara rinvenuta presso il cosiddetto
«altare di Ierone» dedicata, secondo l'integrazione di Manganare», ad
Apollo e alle Ninfe.

F.2) Zeus.

Il culto di Zeus Olimpio a S. in età ieroniana è confermato in
primo luogo da Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, 65-66; De Saint
Non C 1785, tav. CXXI; Capodieci C 1813; C/G, 5369; SGDI, 3232; IG
XIV, 3; Syll ?, 429; Rizzo C 1923; Guarducci C 1969, 571-573; Manganare»
C 1977, 157; C 19922, 448-450; De Sensi Sestito C 1977, 188; Polacco -
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Anti C 1981, 191-198, figg. 2-5; SEG XXXIV, 975; Sgarlata C 1993, nr.
10), per la quale si rimanda supra a D3, E27.

Zeus Olimpio è menzionato come garante di un giuramento
siracusano in Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, XVIII, 8; Capodieci
C 1813, 178-180; CIG, 5367; SGDI, 3230; IG XIV, 7; Wilhelm C 1900,

162-171; Berve C 1959; Manganaro C 19654, 312-315; Robert C 1966,

nr. 515; Roussel C 1970, 141; Goldsberry C 173, 152; Rizzo C 1973, 45,
nr. 10; De Sensi Sestito C 1977, 125-128, Marino C 1988, 35-37; Sgarlata
C 1993, nr. 95; Ghinatti C 1996, 68), per la quale si rimanda a supra a

DI, E26 e infra a F6, ed è integrato in una dedica di Ierone II
(Dittenberger-Purgold C 1896, nr. 532), per la quale si rimanda a E25.

A Zeus ’EXXdvios è dedicata Dimartino C*** (Legrand C 1896,
400; Michel C 1900, nr. 1242; Sy//.3, 428; Manganaro C 19632, 24;
Goldsberry C 1973, 150; De Sensi Sestito C 1977, 129; Marino C 1988,
35-37), per la quale si rimanda supra a D2, E28.

Zeds' Kdaios è menzionato in SEG XXXIV, 980 (Manganaro C 19653,

192; C 1977, 159): iscrizione su un'ancora di piombo databile al II secolo
a.C., recuperata presso il porto di S., che presenta sul ceppo destro da
un lato un'iscrizione in rilievo AI OZ e dall'altro KAZIOY.

A Zeus Zoo-Tip rimandano le dediche SEG XXXIV, 985 (Manganaro C
1977, 153), Aids ZooTìpos graffito su un frammento di orlo di vaso proveniente
dagli scavi dell'ara di Ierone, e Dimartino C*** (Agnello C 19494, 208-209;
Robert C 1953, nr. 282; Manganaro C 19652, 174; Rizzo C 1973, 41, nr. 9;

Habicht C 1970, 259-260; Goldsberry C 1973, 150; De Sensi Sestito C 1977,

188), sulla cui falsità sono stati avanzati dubbi (cf
.
Dimartino C***; per una

trattazione dettagliata dell'iscrizione si rimanda supra a £25).

Altre dediche offerte a Zeus sono:

Gentili C 19611, 6-7, nr. Al: iscrizione di età agatoclea scolpita a

grandi lettere su un blocco squadrato di pietra calcarea con epigrafe
mutila che conserva un ricordo di Zeus (...Jirç Aiôç rai [....).

Guarducci C 1974, 363 (Manganaro C 19653, 192): ancora in
piombo rinvenuta in mare presso il faro di Castelluccio sul cui braccio
sinistro si legge Alojv AAI e su quello destro’ Aicpayai'Tvos-).

SEG XLIV, 787 (Bernabò Brea C 19473, 202-203; Manganaro C
19942, 839, nr. 1; Année épigraphique C 1994, nr. 757): altarino rinvenuto
presso l'ex-giardino Spagna e datato alla prima età imperiale, che
presenta l'iscrizione rubricata Alì rai Maptaavós (per una
trattazione dettagliata dell'epigrafe si rimanda supra a D4).
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F. 3) Eracle.

La menzione più antica di Eracle nelle fonti epigrafiche si trova
in Arena C 1998, nr. 95 (Calderone C 1948; Guarducci C 19492, 103, n.

2; C 1959, 250-251; C 1964, 143, n. 55; C 1986, 24; Jeffery C 1961, 270 e

276, nr. 30; Arena C 19892, nr. 75; Dubois C 19891, nr. 90): iscrizione
incisa sul fondo di uno skyphos a vernice nera di fabbricazione locale
( HpaKXet), databile alla metà del V see. a.C. Più tardi dediche ad Eracle
compaiono in SEG XXXIV, 986 (Manganaro C 19631, 64; C 1977, 153),
graffita su un piccolo cratere che reca in genitivo il nome dell'eroe, e

soprattutto in Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, 65-66; De Saint
Non C 1785, tav. CXXI; Capodieci C 1813; C/G, 5369 ;SGD/, 3232; IG
XIV, 3; Syll .3, 429; Rizzo C 1923; Guarducci C 1969, 571-573; Manganaro
C 1977, 157; C 19922, 448-450; De Sensi Sestito C 1977, 188; Polacco -

Anti C 1981, 191-198, figg. 2-5; SEG XXXIV, 975; Sgarlata C 1993, nr.
13), in cui il nome del dio è accompagnato dall'epiteto KpaTepcxf>piov(per

una trattazione approfondita dell'iscrizione si rimanda supra a D3).

F.4) Demetra e Kore.

La presenza di un luogo di culto in onore di Demetra e Kore nel quartiere
di Acradina già in età arcaica è confermato da Arena C 1998, nr. 63 (Voza C

1980, 683-684; Marini Piraino, inBrugnone C 19842, 254-255; SEG XXXII, 935;

Polacco C 1986, 28; Jeffery - Johnston C 1990, 460 A; Brugnone C 1995, 1315),

iscrizione peydXaç [Oca?] per la quale si rimanda supra a DI.
Il culto di Demetra e Kore fu praticato anche nel quartiere di

Neapolis (v. supra D3), come mostrano le iscrizioni Manganaro C
19653, 186 (Gentili C 19611, 7-8 nr. A2) e Dimartino C*** (Gentili C

19596; C 19611, 8-9, nr. A3; Manganaro C 19632, 24; C 19654, 315, n. 11;
C 19653, 186; C 1977, 155; SEG XXXIV, 979).

F.5) Artemide.

Il culto di
7 Apre pi? Pepata è documentato epigraficamente a S.

alla fine del IV see. a.C. da Dubois C 19891, 96, nr. 92 (L. Robert C

1960, 590-591; Voza C 1968, 362; Pelagatti C 1973, 108-09; Manganaro
C 1977, 151), per la quale si rimanda a DI.

Si segnalano inoltre:
Orsi C 19032, 386-387, fig. 3: frammento di spessa tavola marmorea,

rinvenuta presso YOlympieion, su cui è incisa un'iscrizione datata al IV
III sec.a.C. che porta i residui dei nomi di Artemide e Dioniso.

Bevilacqua C 1999, 67-68 (Stephanus C 1850, 1 e sgg.; Di Paola
Avolio C 18291, 105-107; Pace C 1945, 674-675; Manganaro C 19631, 64
78; C 1995, 18-19 e n. 16; Fleischer C 1973, 297, 415; Sfamerà Gasparro C
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1973, 42-43 e 179, nr. 44; Parodi C 1981, 37-38; Wilson C 1990, 310-311;

SEG XLVI, 1294): iscrizione magica realizzata in rilievo su un pinax
rinvenuto nei pressi della spiaggia del Porto Piccolo, raffigurante una
dea interpretata ora come Iside Artemide ora come Artemide Efesia.

F.6) Altre divinità.

Si menziona in primo luogo Arena C 1998, nr. 70 (Albanese-Procelli
C 1982, 53-57, nr. 13, fig. 18; Guarducci C 1986, 21; C 19871, 394; SEG
XXXVIII, 965; SEG XL, 810; Brugnone C 1988, 338; C 1995, 1314; Arena C

19891, 6; Jeffery-Johnston C 1990, 460 B), un graffito (Me\av'iTT<TT>ò) inciso
su un calderone di bronzo e datato alla fine del Vii-inizi del VI sec. a. C.

(una datazione più bassa è fornita da Jeffery C 1990, 460 B). Riguardo
alla tipologia dell'iscrizione le opinioni sono discordanti: Albanese Procelli
ritiene che si tratti di una iscrizione di dedica, Johnston la interpreta come
formula di possesso, Arena la collega ad un culto eroico.

Un culto in onore di ’ Apico?, è documentato a partire dal III see.

a.C. a Siracusa presso il temenos di Apollo Temenite da SEG XXXIV,
977 (Neutsch C 1954, 604-605; SEG XV, 578; Manganare C 1977, 158) e

presso YAthenaion di Ortigia da SEG XXXIV, 982 (Orsi C 19182, 610
611; Manganare C 1977, 158-159).

Su un culto in onore dell'eroe TTcôiaKpcnriç ci informa SEG XXXIV,
976 ( SEG XV, 579; Gentili C 1951 u, 286; Robert C 1953, 211, nr. 283;

Neutsch C 1954, 606; Manganare C 19652, 171-173; Castellana C 1984,
219-223), iscrizione incisa su un piccolo altare trovato presso
un'abitazione nelle vicinanze dell'anfiteatro e databile al III see. a.C.

Dediche in onore delle Ninfe a S. sono documentate

epigraficamente a partire dalla metà del IV sec.a.C. da SEG XXXIV,
978 (Manganare C 1977, 155): iscrizione [ ’ AttóXXwvl ica]l Nupai?],
già citata a proposito delle dediche ad Apollo, e Sgarlata C 1993, nr.
2 (Cajetanus C 1707, 216; Torremuzza C 1769, 13, XXIX; C/G, 5371;

SGD/, 3233; IG XIV, 4; Manganare C 1977, 155 e n. 38; C 1992, 450-452,
nr. II): epigramma di età tardoellenistica inciso sulla parete di una
grotta a km 12 di distanza da S. che informa che un certo Aristoboulas,
figlio di Theodoros, ha dedicato tù TpiK\eiv[ia] Kai tòv (3oop.óv alle
Ninfe per la celebrazione di sacrifici.

Va segnalata inoltre Dimartino C*** (Torremuzza C 1769, XVIII,
8; Capodieci C 1813, 178-180; C/G, 5367; SGDI, 3230; IG XIV, 7; Wilhelm
C 1900, 162-171; Berve C 1959; Manganare C 19654, 312-315; Robert C
1966, nr. 515; Roussel C 1970, 141; Goldsberry C 1973, 152; Rizzo C
1973, 45, nr. 10; De Sensi Sestito C 1977, 125-128, Marino C 1988, 35
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37; Sgarlata C 1993, nr. 95; Ghinatti C 1996, 68), in cui al primo posto
dell'elenco di divinità chiamate in causa come garanti del giuramento
è invocata Hestia, il cui culto non sarebbe altrimenti testimoniato a S.

Accanto ad Hestia sono menzionati anche Zeus Olimpio e Poseidon
(v. anche supra DI, £26, F2 e infra G).

F.7) Divinità e culti di età romana.

Riguardo ad edifici religiosi in età romana, è interessante Sgarlata C

1993, nr. 3 (Torremuzza C 1769, 3, XVI; Capodieci C 1816, 94-96; C/L X,

7121; Wilson C 1990, 358, n. 70), per la quale si rimanda a D6, che testimonia

la presenza di un tempio in onore di Venere, restaurato nel I see. a.C.

A questa si aggiunge inoltre SEG XLIV, 787 (Bernabò Brea C 19473,

202-203; Manganaro C 19942, 839, nr. 1; Année épigraphique 1994, nr.
757), già menzionata (v. supra D4 ), che sembra confermare la presenza
nel quartiere di Tyche di un fanum fortunae menzionato da Cicerone
(cfr. A. Fonti letterarie).

Tra i culti diffusi a S. in età romana si ricorda in primo luogo
quello delle Paides, ampiamente diffuso ad Akrai tra il I sec. a.C. e il I
d.C. (cf. SEG XLII, 825-836; Manganaro C 19922, 455-487, nrr. V.l-11),
che è documentato epigraficamente a S. in tarda età imperiale (IV
see. d.C.) da Sherk C 1993, 270-271 (Cajetanus C 1707, 19; Torremuzza
C 1769, III, 3; CIG 5372; IG XIV, 9; Ciaceri C 1911, 219 e ss; Tusa C 1963,

189; Sfameni Gasparro C 1973, 295, nr. 358; Manganaro C 19811, 1076,
n. 15; C 1988, 67; C 19922, 471-472; Sgarlata C 1993, nr. 5) e da Cracco
Ruggini C 1997, 254, n. 26 (Guarducci C 1940, 225-226; Mazzarino C

1942; Robert C 1950, nr. 241a; C 1967, nr. 707; Manganaro C 19653,

208-210; C 1988, 63, nr. 322; C 19941, 99-100, nr. XIV; Cracco Ruggini C

1980, 59, nr. 20; Brugnone C 19841, 36; SEG XXXVIII, 968), già
menzionata in D2 (contra si veda Manganaro C 19941, che propone di
interpretare il teonimo Paides come altro attributo delle Ninfe).

Alcuni decreti onorari ricordano inoltre la presenza nel II-I see.
a.C. di alcune associazioni di technitai riuniti attorno al culto di una o

più divinità. Tra queste si ricordano le già menzionate Aneziri C 2003,
402, nr. F4a (Gentili C 19611, 11-15, nr. Bl, Moretti C 1963, 41-42;
Manganaro C 19633, 60; C 1980, 446; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C
19841, A 30, B 6a; Rizzo C 1989, 56, nr. 8; Aneziri C 2000, 122-123, nr. 4;

Fountoulakis C 2000, 135; SEG L, 1025) e Aneziri C 2003, 402, nr. F4b
(Gentili C 1961 *, 15-18, nr. B2; Moretti C 1963, 42-43; Manganaro C 19633,

61; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A 30, B 6b; Rizzo C 1989,
57, nr. 9; Aneziri C 2000, 122-123, nr. 4; Fountoulakis C 2000, 135-136;

SEG L, 1025) che documentano la presenza di associazioni di technitai
di IXapct ’ A<f>po8iTT|; Aneziri C 2003, 401, nr. F2 (/G XIV, 12; Orsi 18892,
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384; Rizzo C 1923, 126; Moretti C 1963, 38-39; Manganaro C 19633, 57
58; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A 30; B 3a; Rizzo C 1989,
55, nr. 7; Aneziri C 2000, 122, nr. 2; Fountoulakis C 2000, 134, n. 11; SEG

L, 1025); Aneziri C 2003, 400, nr. FI (Orsi C 18892, 384; C 1900, nr. 41;

Rizzo C 1923, 126; Moretti C 1963, 39-40; Manganaro C 19633, 59-60; C
1977, 157-158, n. 8; C 1980, 446; Marini Piraino C 1973, 133-135, nr. 106;

C 1966, 204-206, nr. 106; Brugnone C 19841, B4; SEG XXXIV, 974; Rizzo
C 1989, 57, nr. 10; Aneziri C 2000, 121, nr. 1; Fountoulakis C 2000, 134;

SEG L, 1025) e Aneziri C 2003, 402, nr. F3 (Orsi C 18892, 384; IG XIV, 13;

Rizzo C 1923, 125; Moretti C 1963, 39-40; Manganaro C 19633, 59;
Pickard-Cambridge C 1968, 295; Brugnone C 19841, B3b; Rizzo C 1989,
58, nr. 11; Aneziri C 2000, 122, nr. 3; Fountoulakis C 2000, 134, n. 11;

SEG L, 1025) che ricorda le associazioni riunite attorno al culto di
Dioniso e delle Muse (l'ultimo decreto menziona un Mouaàov dove i
technitai deponevano una copia dei decreti, posto forse nei pressi del
teatro. Per questo aspetto si rimanda a D3). Un riferimento piuttosto
tardo alle Muse si trova inoltre in Rizzo C 1989, 59, nr. 12 (IG XIV, 112;

Agnello C 19532, nr. 91; Manganaro C 1988, 61), iscrizione funeraria
cristiana rinvenuta presso la catacomba di San Giovanni e datata al 360
d.C., in cui la defunta è definita twv Moixjcòv aiiuTpoos-.

Si segnalano inoltre: CIL X, 7120, una dedica incisa su un candelabro
marmoreo offerto da un certo C. Marcius Zoilus a Minerva; Manganaro
C 19892, 181-182, nr. 61 (CIL X, 7146; Manganaro C 1988, 46), iscrizione
incisa su una lastra marmorea proveniente dalla catacomba di San
Giovanni che ricorderebbe, secondo l'integrazione proposta da
Manganaro, un sevir augustalis di Cerere e allo stesso tempo augur; Bivona
C 1999, 619 (Gentili C 195111, 163-164; Année épigraphique 1952, 158;
Manganaro C 1988, 86, nr. 7; Eck C 19961, 109; C 19962, 232; Année
épigraphique 1996, nr. 796), iscrizione di dedica ad Asclepio di un certo
Roscius Aelianus Salvius, forse identificabile con il console ordinario del

227 d. C. ( contra v. Eck C 1996). La presenza di altri Roscii è confermata a

Siracusa da un'iscrizione databile al I sec. d.C., Année épigraphique 1996,

nr. 797 (Année épigraphique 1989, nr. 342c; Gentili C 19611, 22-23; Manganaro
C 19892, 181, nr. 58; Eck C 19961, 127; C 19962, 252) per la quale si rimanda
a G (si confronti a tal proposito anche l'iscrizione Sgarlata C 1993, nr. 28;
Torremuzza C 1769, 154, XLVIII; CIE VI, 25351 che menziona un certo M.

Raecius Roscius Clodianus Siculus Syracusanus ).

Il culto imperiale è testimoniato epigraficamente a S. da Année
épigraphique 1989, nr. 342b (Orsi C 19002, 65, nr. 51; Manganaro C
1988, 46; C 19892, 181, nr. 57), iscrizione di dedica all'imperatore
Augusto per la quale si rimanda supra a £.34.
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Nella S. di età romana tardo-repubblicana e proto-imperiale i culti
orientali sono epigraficamente ben documentati. Sull'esistenza di un
culto di Iside e Serapide ci informa Parodi C 1981, 25 (Orsi C 18892,

371; IG XIV, add. 14a; Manganare C 1961, 176-177; C 19653, 186; Vidman
C 1969, 238, nr. 516; Malaise C 1972, 320, 2). Iside è menzionata anche
in Parodi C 1981, 26 (Gualthierus C 1625, 94; Torremuzza C 1769, 281,

XVIII, 7; C/G, 5418; IG XIV, 6; Sfameni Gasparro C 1973, 168, nr. 3) e in
Manganare C 19892, 177, nr. 55 (C/L I2, 3429), iscrizione in caratteri latini
incisa su un frammento di base di statua che, secondo l'interpretazione
di Manganare, sarebbe stata offerta da un certo Pition come gesto di
ringraziamento ad Iside (diversamente v. CIL I2, 3429) e Manganare C

19892, 182 (C/L, X, 7129; Dessau C 1892, 4416; Manganare C 1961, 176,
nr. 8; Vidman C 1969, 239, nr. 517; Malaise C 1972, 320, 1; Sfameni

Gasparro C 1973, 168, nr. 5; Parodi C 1981, 35). L'iscrizione menziona
un certo C. Iulius Primio qualificato come Isidis scopar(ius).

Il culto di Serapide è documentato a S. da Sfameni Gasparro C 1973,

168, nr. 4 (Orsi C 19002, 62, nr. 43; Manganare C 1961, 177, nr. 9; Vidman
C 1969, 239, nr. 517; Malaise C 1972, 321, 4); da Année épigraphique 1989,
nr. 342e (Bernabò Brea C 19472, 186-187; Année épigraphique 1951, nr. 174;

Malaise C 1972, 321, 3; Sfameni Gasparro C 1973, 169, nr. 6; Parodi C

1981, 36-37; Manganare C 1988, 46; C 19892, 182, nr. 62); Sfameni Gasparro
C 1973, 169, nr. 7c (Orsi C 19073, 768, nr. 36; Agnello C 19532, nr. 32) e

dalle gemme Sfameni Gasparro C 1973, 191, nr. 79 (Torremuzza C 1769,
218, XVI, V) e 191, nr. 80, databili tutte al I-II sec.d.C.

Ad un culto in onore della dea Syria rimanda Sherk C 1993, 270
271 (Cajetanus C 1707, 19; Torremuzza C 1769, III, 3; C/G, 5372; IG
XIV, 9; Ciaceri C 1911, 219 e sgg; Tusa C 1963, 189; Sfameni Gasparro
C 1973, 295, nr. 358; Manganare C 19811, 1076, n. 15; C 1988, 67; C

19922, 471-472; Sgarlata C 1993, nr. 5), un'iscrizione databile al I see.

d.C., riportata da Gaetani in traduzione latina e di cui Kaibel dà una
restituzione in greco in cui si accenna ad un amphipolos delle TTalSes e

della dea Syria ( contra v. Manganare C 19922, 471-472, che ritiene che
la trascrizione latina di Gaetani sia una interpretazione del testo e

che dunque la dea Syria non sia altro che Anna). Sul culto di Syria a S.

si veda Sfameni Gasparro C 1973, 295-296 e nrr. 295-298.
La presenza di altri culti orientali sarebbe documentata a S. da alcuni

nomi teofori: si vedano in particolare Sfameni Gasparro C 1973, 169,
nrr.7a-b e Bivona C 1999, 117 (Cultrera C 19401, 218-219; Ferma C 19413,

157-160, nrr. 13-14; Mazzarino C 1942, 1-14; Année épigraphique 1946, nr.
207; Pace C 1949, 220; Chastagnol C 1963, 371, nr. 26; Barbieri C 1964,

316; Manganare C 19653, 208; C 1993, 579-583; Sfameni Gasparro C 1973,
44; Mazzarino C 1980, 338; Parodi C 1981, 38; Wilson C 19882, 122-123; C
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1990, 179 e 333; Bivona C 1990, 337-338; C 1992, 109; Cracco Ruggini C

1997, 254) che menziona Flavius Gelasius Busiris, cognomen egittizzante
che ricorre anche in una iscrizione funeraria in lingua latina rinvenuta
presso la Catacomba di Vigna Cassia e databile al VI see. d.C. (Manganaro
C 1993, 582; Orsi C 19233, 120; Agnello C 19532, nr. 98; Parodi C 1981, 38).

F.8) Altre iscrizioni legate a culti o celebrazioni festive.
Tra le iscrizioni legate a cerimonie religiose e a festività sia private

che pubbliche si ricordano:
Arena C 1998, nr. 96 (Orsi C 19182, 609-610; Dubois C 19891, nr. 91): graffiti

Animas KctKCüç exdO B 4>Li/TLaç incisi su entrambe le facce di un frammento di

labbro, decorato con foglie di ulivo, di cratere a campana attico a fondo nero
scoperto presso YAthenabn e datato alla fine del V see. a.C.

SEG XXXIV, 984 (Pelagatti C 1973, nrr. 361-363; Manganaro C

1977, 154): tre iscrizioni augurali (icai dç oipaç), datate tra il IV e il III
secolo a.C., incise con lettere lunate in un riquadro sul collo di tre
anforette, con decorazione policroma in foglie di edera su fondo
bianco, che dovevano contenere vino.

Orsi C 19091, 341: scodelline integre o rotte che recano sull'orlo
un'iscrizione IE..PON forse utilizzate per le libagioni.

SEG XLIV, 788 (Manganaro C 19942, 840, nr. 2; Année épigraphique
1994, nr. 758): altarino che reca sulla parte anteriore l'iscrizione r.
KXaûôios evxàv.

SEG XLIV, 789 (Orsi C 19122, 293; Manganare C 19942, 840, nr. 3):

aruletta quadrata in calcare che reca la seguente iscrizione: [Z]ôxji[i.o[ç]/
ZtiXj/ipiOU.

F.9) Iscrizioni di carattere magico-religioso.
Manganaro C 19642 (Guarducci C 1932, 70-72; C 1959, 275-278;

Toschi C 1933, 58-59; Marmi Piraino C 1963): piccolo ovetto "magico"
in pietra o argilla di colore rosso-mattone, scoperto da Orsi nella piana
dell' Anapo, che reca una minutissima iscrizione in caratteri ionici
databile al IV-III sec. a. C.: KopuSaXXa / àpicrrepà a«:/pe èv àpoù/pr|i
eaTrap/piuTii / aïSouaa.

SEG XLIV, 796 (Manganare C 19943, 455-456): disco di piombo,
con funzione di amuleto magico, datato all'età bizantina, su cui è

iscritta una defixio.
SEG XLIV, 795 (Manganaro C 19943, 456-457): lamella plumbea

iscritta, rotta in cinque parti in corrispondenza delle piegature,
proveniente dall'entroterra siracusano e databile all'età bizantina.
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G) Istituzioni politiche e cariche pubbliche.
A proposito delle istituzioni delle città greche di Sicilia nelle fonti

epigrafiche, si menziona in primo luogo l'intervento di Cordano C
1999, 149-158.

Per l'età classica si sottolinea la presenza a S. di yapiópoi, documentati
da FGrHist 239 (IG XII, 5, 444; Jacoby C 1904; da ultimo v. inoltre Van
Compernolle C 1966, 77-79; Bertrand C 1992, 17, nr. 1; Ghinatti C 1996,
54), MP XXXVI, e forse da Cordano C 1999, 150 (Alexander C 1925;
SEG IV, 27; Dunbabin C 1948, 415; Guarducci C 19492, 111-114; C 1959,

254-258, nr. II; C 1986, 24; SEG XII, 407; Di Vita C 1956, 195; Pugliese
Carratelli C 1956, 151; Manganaro C 19653, 194-195; Wallace C 1970,
206; Vallet C 1976, 423, nr. 6; Dubois C 19891, 275, nr. 219; Bravo c 1992,

71-81; Jeffery - Johnston C 1990, 459, nr. 23a; Van Effenterre C 1994, nr.
18), in cui comparirebbe anche la carica di hiTTapxo? (v. supra E3)

Altro documento interessante dal punto di vista storico-politico
è Arena C 1998, nr. 68 (Keramopoullos C 1909, 33-60; Wade-Gery C
1933, 101; Hampe C 1941, 786-790, 20 e sgg.; Zambelli C 1952; Chamoux
C 1955; Peek C 1958; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 9; Guarducci C

19641, 145-146; Manganaro C 19653, 197; Lazzarini C 1976, nr. 858;
Pouilloux C 1976, nr. 452; Dubois C 19891, nr. 133; Arena C 1990, 59

60; Jeffery - Johnston C 1990, 459, nr. 9), in cui Polizelo è indicato col
termine pavdadòv] che, come ha sottolineato Cordano C 1999, non

compare nelle dediche degli altri Dinomenidi.
Definizioni chiare del potere politico sono documentate dalle fonti

epigrafiche a partire dal IV see. a.C. Dionisio I è definito infatti ó ZuceXtaç

àpxcov in Tod C 1946, nr. 108 (Koehler C 1876, 4; Hicks C 1882, IG II, 8;

Michel C 1912, nr. 82; Sy//.3, 128), Ghinatti C 1996, 54 (Koehler C 1876,
23; Beloch C 1880, 233-235; Hicks C 1882, nr. 88; IG II/III2, 105; Freeman

C 1894, 204; Maltezos C 1915, 135; Sy//.3, 163; Michel C 1927, nr. 1452;
Schweigert C 1938, 627; Tod C 1946, nr. 136; da ultimo si veda inoltre
Bertrand C 1992, 98, nr. 47), e in Tod C 1946, nr. 133 (Pomtow C 1876,

12; IG II, 103; Hicks 1882, nr. 84; Michel C 1912, nr. 90; Sy//.3, 159; da
ultimo si veda Bertrand C 1992, 96, nr. 46).

Le iscrizioni di età ieroniana documentano la forma ellenistica

(BaaiXeijç / (BaCTLXiaaa. A questo proposito si vedano: SEG XXXIV, 979
(Gentili C 19596; C 19611, 8-9, nr. A3; Manganaro C 19632, 24; C 19653,

186; C 19654, 315, n. 11; C 1977, 155); Dimartino C*** (Legrand C 1896,

400; Michel C 1900, nr. 1242; Sy//.3, 428; Manganaro C 19632, 24;
Goldsberry C 1973, 150; De Sensi Sestito C 1977, 129; Marino C 1988,
35-37); Dimartino C*** (SEG XVII, 196; Kunze-Eckstein C 1958, 205
209; Klaffenbach C 1958, 83, nr. 175a; Berve C 1959, 81; J. & L. Robert

C 1960, nr. 174; Manganaro C 19632, 22; Consolo Langher C 1963, 407
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e n. 92; Calderone C 1964, 87; Manni C 1966, 177; Moretti C 1967, nr.

58; Finley C 1970, 147; Levi C 1970, 153 e sgg; Toynbee C 1970, 217
220; Roussel C 1970, 142; De Sensi Sestito C 1977, 114-115); SEG XLIV,
785 (Orsi C 19042, 284-287; Manganare C 1969, 289; C 1971, nr. 759; C

19941, 82-83); Guarducci C 1969, 302-308 (Blinkenberg C 1912; C 1941,
nr. 2; Holleaux C 1913; FGrHist 532; da ultimo si veda inoltre Bertrand

C 1992, 22, nr. 2). Si tralasciano Dimartino C***; IG XIV, 215; Pugliese
Carratelli C 1956, nr. 71 e Dimartino C***; Manni Piraino C 1973, 202,
nr. 159, considerate false.

A queste va aggiunta Manganare C 2000, 263-265 (Guarducci
C 1953, 49; Gentili C 19563, 96, nr. 4; SEG XVI, 535; SEG XXXIX, 1033;

Année épigraphique 1959, 230; Huss C 1989, 210-211), iscrizione su un
frammento di piccolo pinax di marmo bianco che conserva resti di
una scena figurata a bassorilievo. Prima dell'incisione del rilievo la
lastra era occupata da un'iscrizione [ - i3aaiX]eùç MaaTéa(3ap PaaiXécos1

Tauou, recentemente datata al I sec.a.C. (contra v. Gentili), di cui resta¬

no integri solo le prime linee che occupano il listello superiore.

Al titolo di (3aaiXeiJs si accompagna la definizione di ryyrpwv, riferita
a Ierone II e forse al figlio Gelone, in Dimartino*** (Torremuzza C 1769,

1, 1; CIG , 5368; SGDI, 3231; IG XIV, 2; Michel C 1912, nr. 1241; Sy//.3, 427
Manganare C 19654, 315, n. 7; De Sensi Sestito C 1977, 182-183; Sgarlata
C 1993, nr. 1) e, già secondo l'interpretazione di Manganare, in
Dimartino*** (Torremuzza C 1769, XVIII, 8; Capodieci C 1813, 178
180; CIG 5367; SGDI, 3230; IG XIV, 7; Wilhelm C 1900, 162-171; Berve C

1959; Manganare C 19654, 312-315; Robert C 1966, nr. 515; Roussel C

1970, 141; Goldsberry C 173, 152; Rizzo C 1973, 45, nr. 10; De Sensi
Sestito C 1977, 125-128; Marino C 1988, 35-37; Sgarlata C 1993, nr. 95;
Ghinatti C 1996, 68) per la quale si rimanda supra a DI, E26.

Da alcune epigrafi siracusane (decreti e documenti di carattere
pubblico) è possibile ricavare dati fondamentali sulle istituzioni
pubbliche in età ellenistico-romana.

Si fa riferimento in primo luogo a Dimartino C*** (Torremuzza
C 1769, XVIII, 8; Capodieci C 1813, 178-180; CIG, 5367; SGDI 3230; IG
XIV, 7; Wilhelm C 1900, 162-171; Berve C 1959; Manganare C 19654,

312-315; Robert C 1966, nr. 515; Roussel C 1970, 141; Goldsberry C
173, 152; Rizzo C 1973, 45, nr. 10; De Sensi Sestito C 1977, 125-128,

Marino C 1988, 35-37; Sgarlata C 1993, nr. 95; Ghinatti C 1996, 68). Si
tratta di un messaggio indirizzato dal sovrano, forse Ierone II, ai
Siracusani che si conclude con un giuramento di natura incerta, in
quanto di esso sono leggibili soltanto l'intestazione e l'elenco delle
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divinità chiamate in causa come garanti. L'iscrizione costituisce un
unicum sia dal punto di vista formale, un giuramento in forma diretta a

conclusione di una lettera, che per il contenuto, un giuramento interno
alla città, presieduto in primis dalla boule (v.Dl, E26, F2, F6). L'assemblea
siracusana è menzionata già in un documento ateniese del IV see.
a.C. in Ghinatti C 1996, 61 (Koehler C 1876, 23; Beloch C 1880, 233
235; Hicks C 1882, nr. 88; IG II/III2, 105; Freeman C 1894, 204; Maltezos

C 1915, 135; Sy//.3, 163; Michel C 1927, nr. 1452; Schweigert C 1938,
627; Tod C 1946, nr. 136; da ultimo si veda inoltre Bertrand C 1992, 98,

nr. 47); un suo ricordo si ritrova inoltre nell'iscrizione siracusana
Dittenberger-Purgold C 1896, nr. 532 (v. supra E25) e, integrata in
lacuna, in AA.VV. C 1993, 583, n. 102 ( SEG XLIII, 634).

Un altro documento interessante è Rigsby C 1996, nr. 120 (Kem C

1900, nr. 72; Wilhelm C 1909, 181 e sgg.; Holleaux C 1938, 327 e sgg.; Van
Effenterre C 1953, 176; Maier C 1959, nr. 34; Ghinati C 1959; Manganaro
C 19641, 46 e 58; De Sensi Sestito C 1977, 174; Dubois C 19891, nr. 97), un
decreto siracusano del 207-206 a.C. conosciuto dalla copia rinvenuta a

Magnesia sul Meandro (v. supra EÒI). Questo documento, con il quale la
città di S. riconosce Yasylia del santuario di Artemide Leucophryene e

accetta l'invito a partecipare alla festa religiosa, menziona accanto
all'assemblea generale (damos ) e alla boula, integrata in lacuna, una terza
assemblea, la aûyKXr|Tos\ per la cui funzione si rimanda a Ghinati C 1959.
L'iscrizione testimonia anche la presenza a Siracusa di un TTpoardTas-, cioè
di un presidente della synkletos; le sigle numeriche che precedono la
menzione del ttpootqtœs' documentano inoltre un sistema di divisione
civica in phratriai e di phylai (cf. Cordano C 1999).

Tra le iscrizioni che menzionano funzionari pubblici si ricorda
Manganaro C 19653, 192 in cui sono integrati in lacuna i Teixcòv émcrràTai,

cioè di soprintendenti alle mura che secondo Manganaro svolgerebbero
al tempo stesso la funzione di àyopavó|j.oi (cfr. D5).

La presenza a S. di yupvachapxoi, se si accetta l'integrazione
proposta da Manganaro, sarebbe testimoniata da SEG XLIX, 1331, 2
(Cultrera C 1951, 808-811; Robert C 1953, nr. 281, SEG XIV, 580;

Manganaro C 19991, 67, nr. 58, fig. 140. Contra v. Cultrera C 1951 che
integra ÿvXapxoç).

Per la figura delTdpxoov a S., con ben altra funzione dell'ó XuceXtas

apxwv menzionato nel già noto documento ateniese del IV see. a.C.,
Ghinatti C 1996, 61 (Koehler C 1876, 23; Beloch C 1880, 233-235; Hicks
C 1882, nr. 88; IG II/III2, 105; Freeman C 1894, 204; Maltezos C 1915,

135; Syll.3, 163; Michel C 1927, nr. 1452; Schweigert C 1938, 627; Tod C
1946, nr. 136; da ultimo si veda inoltre Bertrand C 1992, 98, nr. 47), è

documentata da due iscrizioni siracusane databili al I see. a.C., Aneziri
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C 2003, 402, nr. F4a (Gentili C 19611, 11-15, nr. Bl; Moretti C 1963, 41
42; Manganaro C 19633, 60; C 1980, 446; Robert C 1964, nr. 622;
Brugnone C 19841, A 30, B 6a; Rizzo C 1989, 56, nr. 8; Aneziri C 2000,
122-123, nr. 4; Fountoulakis C 2000, 135; SEG L, 1025) e Aneziri C

2003, 402, nr. F4b (Gentili C 1961 15-18, nr. B2; Moretti C 1963, 42-43;
Manganaro C 19633, 61; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A
30, B 6b; Rizzo C 1989, 57, nr. 9; Aneziri C 2000, 122-123, nr. 4;

Fountoulakis C 2000, 135-136; SEG L, 1025).

Questi decreti onorari sono datati sulla base del ricordo degli iepeì?

la cui presenza compare anche in Aneziri C 2003, 401, nr. F2 (IG XIV,
12; Orsi 18892, 384; Rizzo C 1923, 126; Moretti C 1963, 38-39; Manganaro
C 19633, 57-58 ; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A 30; B 3a;
Rizzo C 1989, 55, nr. 7; Aneziri C 2000, 122, nr. 2; Fountoulakis C 2000,

134, n. 11; SEG L, 1025) e in Aneziri C 2003, 400, nr. FI (Orsi C 18892,

384; C 1900, nr. 41; Rizzo C 1923, 126; Moretti C 1963, 39-40; Manganaro
C 19633, 59-60; C 1977, 157-158, n. 8; C 1980, 446; Marmi Piraino C 1966,

204-206, nr. 106; C 1973, 133-135, nr. 106; Brugnone C 19841, B4; SEG
XXXIV, 974; Rizzo C 1989, 57, nr. 10; Aneziri C 2000, 121, nr. 1;

Fountoulakis C 2000, 134; SEG L, 1025). Si segnala inoltre Sherk C 1993,
270-271(Cajetanus C 1707, 19; Torremuzza C 1769, III, 3; CIG, 5372; IG
XIV, 9; Ciaceri C 1911, 219 e sgg.; Tusa C 1963, 189; Sfameni Gasparro C

1973, 295, nr. 358; Manganaro C 19811, 1076, n. 15; C 1988, 67; C 1992,

471-472; Sgarlata C 1993, nr. 5), databile al I see. d.C., che accanto allo
iereus menziona un àL-noXo? delle Paides e un prostatas del culto della
dea Syria. Ual-n-oXos' di S. è ricordato anche in due documenti da Akrai,
SEG XLII, 832-833 (Collitz-Bechtel C 1884, 3257, 5259; Orsi C 18994, nrr.
3, 10; C 19202, nr. 10; Année épigraphique 1900, nr. 91; De Sanctis C 19012,
135-136; Leroux C 1906; Pomtow C 1915; Roussel-Plassart C 1921 ; Année

épigraphique 1921, nr. 85; Guarducci C 1936, nrr. 3-4; Pugliese Carratelli
C 1951, 68-75; Manganaro C 19922, 464-466, nrr. V. 7-8).

In età tardo-repubblicana a S. è menzionato un duOunaTog ' PwiiaLoov,

cioè un proconsul Siciliae in Aneziri C 2003, 402, nr. F4a (Gentili C 19611,

11-15, nr. Bl, Moretti C 1963, 41-42; Manganaro C 19633, 60; C 1980, 446;

Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A 30, B 6a; Rizzo C 1989, 56, nr.
8; Aneziri C 2000, 122-123, nr. 4; Fountoulakis C 2000, 135; SEG L, 1025).

La figura del proconsul, per la quale si rimanda agli studi specifici
di Lambrechts C 1936, 117-192; C 1937,120; Barbieri C 1952; C 1968;

Soraci C 1959; Manganaro C 1988, 86-88, è testimoniata a S. anche da
Sgarlata C 1993, nr. 23 (Torremuzza C 1769, 125, XIX; CIL X, 7127;
Bivona C 1970, 54, nr. 45; C 1984, 30; Scramuzza C 1937, 362;

Manganaro C 1988, 88, nr. 30; Rizzo C 1989, 104, nr. 107) che menziona
il proconsole Iunius Iulianus, e da Année épigraphique 1996, nr. 797
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(Année épigraphique 1989, nr. 342c; Gentili C 19611, 22-23; Manganare
C 1988, 51 e n. 256; C 19892, 181, nr. 58; Eck C 19961, 127; C 19962, 252),
iscrizione di dedica del proconsole C. Roscius che, secondo
l'integrazione di Eck, rivestì anche le magistrature di edilis, quaestor ;

praetor (quest'ultimo titolo compare infra in Année épigraphique 1989,
342a e in Rizzo C 1989, 105, nr. 108).

Proconsole di Sicilia sarebbe secondo Manganare anche il
Betilienus menzionato da un'iscrizione incisa sulla fronte dell'ingresso
meridionale dell'anfiteatro di S. (cf. Bivona C 1997, 618; Orsi c 19233,

143 n. 11; Gentili C 19732, 68-71; Manganare C 1988, 55, 86, nr. 1; C

19892, 184; C 1993, 550; Année épigraphique 1989, nr. 342i; Buonocore C

1992, 119, nr. 84. Per una descrizione dettagliata si rimanda a D.3).
Alcune iscrizioni incise in caratteri latini di età romano-repubblicana

documentano a S. la presenza di consoli: CIL X, 7168 ricorda i consoli
Flavio Basso e Antioco; Bivona C 1999, 619 (Gentili C 195111, 163-164;

Année épigraphique 1952, 158; Manganare C 1988, 86, nr. 7; Eck C 19961,

109; C 19962, 232; Année épigraphique 1996, nr. 796) menziona Albino,
Massimo e un certo Roscius Aelianus Salvius, forse identificabile con il

console ordinario del 227 d. C. (contra v. Eck C 1996); Année épigraphique
1989, 342a ( CIL I2, 2951; Manganare C 1972, 453; C 19892, 178-179, nr. 56),
ricorda C. Norbanus Balbus, console nell'83 a.C. e praetor Siciliae e, secondo
l'integrazione proposta da Manganare C 1989 (v. supra E.33), il quaestor

Q. Anicius L. f. Balbus (per la menzione dei consoli in funzione della
datazione delle epigrafi funerarie di età cristiana v. Ferma C 1946, 227
231, nrr. 1, 3, 5-8, con bibliografia precedente). Un ricordo del quaestor si
trova anche in imo dei blocchi che designano i settori dell'anfiteatro (v.

Manganare C 1993, 550; CIL X, 7130; Gentili C 19732, 68-71; Manganare
C 1988, 60; C 19892, 184-185; Buonocore C 1992, 119-123, 85, 1-24) Dalle
iscrizioni incise sugli altri blocchi pertinenti all'anfiteatro abbiamo
menzione di un eques e di un procurator.

Année épigraphique 1989, nr. 342b (Orsi C 19002, 65, nr. 51; Manganare
C 19892, 181, nr. 57) documenta il ricordo di un imp(erator) e, integrato in
lacuna, di un triumvir (v. E.34). Il titolo di imperator è attestato anche da
Année épigraphique 1989, nr. 342d (Dessau C 1892, nr. 301; Manganare C

19892, 181, nr. 59), per la quale si veda la voce E.36, e da Manganare C
1989 2, 181, nr. 60 (Orsi C 18892, 372), per la quale si veda E.39.

Il titolo di consularis ricorre in un documento epigrafico databile
alla fine del IV see. d.C., Manganare C 1993, 553-554 (CIL X, 7125; IG
XIV, 14; Robert C 1948, 35; Manganare C 1958, 17; Année épigraphique
1959, nr. 24; Chastagnol C 1963, 371, nr. 24). Secondo alcuni (v. Mazzarino
C 1942; Chastagnol C 1963) tra i consulares documentati dalle iscrizioni
siracusane è da annoverare anche Flavius Gelasius Busiris, in Bivona C
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1999, 117 (Cultrera C 19401, 218-219; Ferma C 19413, 157-160, nrr. 13-14;

Mazzarino C 1942, 1-14; C 1980, 338; Année épigraphique 1946, nr. 207;
Pace C 1949, 220; Chastagnol C 1963, 371, nr. 26; Barbieri C 1964, 316;
Manganaro C 19653, 208; C 1993, 579-583; Sfamerà Gasparro C 1973, 44;
Parodi C 1981, 38; Wilson C 19882, 122-123; C 1990, 179 e 333; Bivona C

1990, 337-338; C 1992, 109; Cracco Ruggini C 1997, 254).

Si segnalano infine Année épigraphique C 1989, nr. 342h
(Manganaro C 1988, 53; C 19892, 183, nr. 65) e CIL X, 7128 che ricordano
la presenza di un praefectus.

Cariche sacerdotali sono menzionate in Manganaro C 19892, 181
182, nr. 61 (CIL X, 7146; Manganaro C 1988, 46), in cui, secondo
l'integrazione proposta da Manganaro, compare un sevir augustalis di
Cerere che allo stesso tempo riveste la funzione di augur e Année
épigraphique 1989, nr. 342e (Bernabò Brea C 19472, 186-187; Année
épigraphique 1951, nr. 174; Malaise C 1972, 321, 3; Sfameni Gasparro C
1973, 169, nr. 6; Parodi C 1981, 36-37; Manganaro C 1988, 64; C 19892,

182, nr. 62), che ricorda un flamen di Serapide (cfr. la voce F7). Tra le
iscrizioni funerarie rinvenute presso le catacombe di S. si sottolineano
inoltre Manganaro C 1988, 84-85 (Agnello C 19532, nr. 74) che
menziona un certo Superanus clerecus, Manganaro C 1988, 84-85
(Agnello C 19532, nr. 82) che ricorda Vepiscopus Auxentius Hispanus,
Wessel C 1989, nrr. 308-309 (Ferma C 1989, nrr. 3, 74, 339, 425, 465)

che documentano la presenza di -npeapùTepoL, Ferma C 1989, nrr. 63,
382, 399 che menzionano la carica di émaKOTroç, nr. 200, che documenta

la presenta di un iTTn-oòiàltcovo?), e infine Wessel C 1989, nr. 313 (JG
XIV, 175), nr. 314 (IG XIV, 201; Ferrua C 1989, nrr. 184, 349) che
ricordano due defunti che in vita hanno rivestito la funzione di SiâKovoç.

Tra le iscrizioni di età bizantina che documentano cariche

pubbliche si ricordano infine Manganaro C 1993, 579 (Agnello C I9602,

32 e sgg.), epigrafe funeraria incisa su una lastra marmorea
proveniente dalla catacomba di S. Giovanni che menziona il primicerius
Muciano, ufficiale del reggimento degli Undecimani in un momento
in cui la Sicilia si trovava assediata dai Vandali (cf. Manganaro C 1993).
Allo stesso periodo va ricondotta Ahlqvist C 1995, 383, nr. 14 B (Orsi
C 18955, 488-490, nrr. 173-174; Strazzulla C 18971, 229, 440; Führer C

1897, 101, XV; Agnello C 19532, 41, 91, nrr. 75-76; Ferrua C 1989, 21,
nrr. 40-41) che ricorda un certo Flavius Pacius vet(e)ranus.

H) Mestieri particolari o interessanti; associazioni; botteghe.

Per la compilazione di questa voce si rimanda principalmente a

Bivona C 1980, 3-11; Brugnone C 19841, 35-55; Rizzo C 1989, passim;
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Manganaro C 1993, 584-587; De Salvo C 1997, 91-94; Cracco Ruggini
C 1997, 254-255.

aùXgrri?: Rizzo C 1973, nr. 34 (Pomtow C 1921, 191, nr. 180; SEG I,
187; Roussel C 1923; Bourguet C 1911, nr. 477);3loXÓ7o?: Rizzo C 1989,
54, nr. 5 (Gentili C 19611, 20-21, nr. C2; Moretti C 1963, 41, nr.l;
Manganaro C 19633, 62; Robert C 1964, nr. 623; Brugnone C 19841, 37,
A3, 21; Manganaro C 1988, 59); koivòv rtìv BoXmapLajy: Rizzo C 1989,
97, nr. 89 (Orsi C 18961, 48-50; 52-53, nr. 84; Wessel C 1989, nr. 127;

Agnello C 19532, 101, nr. 97; Ferma C 1974, 13; C 1989, nr. 146; Brugnone
C 19841, 37-41; A4, Bl); Kam-iXeiou: Brugnone C 19841, 54, C3; Kepauea:

Rizzo C 1989, 91, nr. 77 (Orsi C 18954, 189, 192; Brugnone C 19841, 41,
C4); kt)pu£: SEG XLIX, 1330 (Orsi C 1891, 392; Manganaro C 1980, 446,

460, n.195; C 19991, 69, nr. 65; Brugnone C 19841, 36, nr. A5, 11, 26;
Rizzo C 1989, 53, nr. 3); SEG XLIX, 1333 (Manganaro C 19991, 69, nr.
66); Ki8apiaTriç: SEG XLIX, 1330 (Orsi C 1891, 392; Manganaro C 1980,

446, 460, n. 195; C 19991, 69, nr. 65; Brugnone C 19841, 36, nr. A5, 11, 26;
Rizzo C 1989, 53, nr. 3); koXXuBicttt)?: De Salvo C 1997, 91 (Amato C

1952, 62; Agnello C 19552, 47-49; SEG XV, 590; SEG XVIII, 395; Griffo
C 1955, 273-274; Robert C 1956, nr. 367; C 1958, nr. 561a; Agnello C
1965, 216; Manganaro C 19653, 207-208; Robert C 1967, nr. 708; Cracco
Ruggini C 1980, 56, n. 15; Feissel C 1983, 610; Brugnone C 19841, 37,
A13, 19d; Manganaro C 1988, 84-85; Rizzo C 1989, 88, nr. 72; Avramea
C 1995, 59, nr. 377); KouSeiTapLa: Rizzo C 1989, 102, nr. 99 (Orsi C 18933,

309; Scramuzza C 1937, 358; Robert C 1938, 196; Brugnone C 19841,

37, A14; Wessel C 1989, 26, nr. 151); xoprvTf|£: Rizzo C 1973, nr. 34

(Pomtow C 1921, 191, nr. 180; SEG 1, 187; Roussel C 1923; Bourguet C
1911, nr. 477); Rizzo C 1973, nr. 33 (Jardé C 1902, 266, nr. 17a; Flacelière
C 1928, 278; C 1937, 406, nr. 37; C 1954, nrr. 126 e 127; Bousquet C

1954; SEG XIV, 445); caprinarius
:
Rizzo C 1989, 100, nr. 96 ( CIL X, 7185;

Ferma C 1989, nr. 361; v. anche Griesheimer C 1991, 349); carpentarius:
Manganaro C 1993, 584, V (Bernabò Brea C 19472, 189; Année
épigraphique 1951, nr. 175; Ferma C 1974, 13; C 1989, nr. 344; Bivona C
19841, 33; Rizzo C 1989, 98, nr. 90); cubicularius : Sgarlata C 1993, nr. 23
(Torremuzza C 1769, 125, XIX; CIE X, 7127; Bivona C 1970, 54, nr. 45;

C 1984, 30; Scramuzza C 1937, 362; Manganaro C 1988, 88, nr. 30; Rizzo
C 1989, 104, nr. 107);8iSdaKaXo?: SEG XLIX, 1333 (Osborne C 1996, nr.
6971; Manganaro C 19991, 69, nr. 66); SEG XLIX, 1330 (Orsi C 1891,

392; Manganaro C 1980, 446, 460, n. 195; C 19991, 69, nr. 65; Brugnone
C 19841, 36, nr. A5, 11, 26; Rizzo C 1989, 53, nr. 3); èXeomóXrig: Rizzo C
1989, 102, nr. 101 (Orsi C 18933, 313, nr. 147; Wessel C 1989, nr. 157;

Manganaro C 19653, 206, n. 100; Brugnone C 19841, 42, A6); (Èttltpqtto?:
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Rizzo C 1989, 72, nr. 40 ( IG XIV, 63; Scramuzza C 1937, 362; Ferma C

19413, 219, nr. 101; Agnello C 19532, 102, nr.100; Manganare C 1959, 21;
Brugnone C 19841, 42, A8c); èpyouó|j-og: Rizzo C 1989, 74, nr. 44 (Orsi C
18933, 281, nr. 13; C 1895, 504, nr. 224; Strazzulla C 18971, nr. 300;

Agnello C 19562, 58, nr. 15; Brugnone C 19841, 49, A9);_ òiAóaoòog:

Manganare C 1993, 587 (Orsi C 18961, 29; Manganare C 1988, 61;
Ferma C 1989, nr. 131; Wessel C 1989, nr. 162; Rizzo C 1989, 59, nr.
13); ôcûXüjv: Rizzo C 1989, 96, nr. 86 (Orsi C 18933, 283, nr. 20; Ferma C

1946, 236, nr. 41; Agnello C 19532, 64, nr. 18; Brugnone C 19841, 42,

A33); figulus: Manganare C 1993, 585, III (Bernabò Brea C 19473, 190;

Année épigraphique 1951, nr. 177; Bivona C 19841, 30; Rizzo C 1989, 98,

nr. 91): fullo: Année épigraphique 1996, nr. 801 (Griesheimer C 1996,

120-122, nr. 5); gubernator prosumiarum: Rizzo C 1989, 91, nr. 76 (Orsi
C19091, 354; Bivona C 19841, 26; Ferma 1989, nr. 97a); icn-póg; Rizzo C
1989, 63, nrr. 21-23 (Orsi C 18957, 486, nr. 165; Führer C 1897, 770;
Wessel C 1989, 25, nr. 141; Scramuzza C 1937, 360; Ferma C 1946, 233,

nr. 24; Agnello C 19532, 66-67, nr. 21; Brugnone C 19841, 42, A10 d-f;
Manganare C 1988, 64); SEG XLIX, 1330 (Orsi C 1891, 392; Manganare
C 1980, 446, 460, n.195; C 19991, 69, nr. 65; Brugnone C 1984', 36, nr.
A5, 11, 26; Rizzo C 1989, 53, nr. 3); XayKidpig: Manganare C 1993, 580

(IG XIV, 157); XmrivdpYng: De Salvo C 1997, 92 (Agnello C 1950, 60;
Rizzo C 1989, 90, nr. 75); lanuarius: Manganare C 1993, 585, VII
(Bernabò Brea C 19472, 189); medicus: Manganare C 1993, 584, II
(Bernabò Brea C 19472, 189; Année épigraphique 1951, nr. 176; Bivona C

19841, 30; Manganare C 1988, 64; Rizzo C 1989, 64, nr. 26); mensor:
Rizzo C 1989, 67, nr. 30 (Orsi C 19073; Ferma C 1989, nr. 93a);muK\npog:
De Salvo C 1997, 91 (Orsi C 19233, 118, nr. 21; SEG IV, 21; SEG XXXIII,
753; Agnello C 1961, 124; Manganare C 19653, 207; De Salvo C 1979,

59; Feissel C 1983, 609-612; Brugnone C 19841, 51, A19 c; Année
épigraphique 1985, nr. 484; Wessel C 1989, nr. 93; Rizzo C 1989, 89, nr.
73; Ferma C 1989, nr. 275a; Avramea C 1995, 59, nr. 379); De Salvo C

1997, 91 (Amato C 1952, 62; Agnello C 19552, 47-49; SEG XV, 590; SEG
XVIII, 395; Griffo C 1955, 273-274; Robert C 1956, nr. 367; C 1958, nr.

561a; C 1967, nr. 708; Agnello C 1965, 216; Manganare C 19653, 207
208; C 1988, 84-85; De Salvo C 1979, 59-61; Cracco Ruggini C 1980, 56,
n. 15; C 1997, 255; Feissel C 1983, 610; Brugnone C 19841, 37, A13, 19d;
Rizzo C 1989, 88, nr. 72; Avramea C 1995, 59, nr. 377); navicularia: De
Salvo C 1997, 91 (Orsi C 18961, 27; C 19073, 767-768, nr. 300; C 19152,

204; Pace C 1949, 241; Bivona C 19841, 26; Rizzo C 1989, 88, nrr. 70-71);

oi.Kou0u.og: Rizzo C 1989, 70, nr. 37 (Orsi C 18957, 473-474; Brugnone C
19841, 51, A20; Wessel C 1989, 25, nr. 139; Ferma C 1989, nr. 354); Wessel
C 1989, nr. 138 (Orsi C 18955, 504); ÒKXadoTTcdK-nng: Rizzo C 1989, 54, nr.
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5 (Gentili C 19611, 20-21, nr. C2; Moretti C 1963, 41, nr.l; Manganare C

19633, 62; C 1988, 59; Robert C 1964, nr. 623; Brugnone C 19841, 37, A3,
21); TravSÓKia: De Salvo C 1997, 92-93 (IG XIV, 24; Cagnat C 1911, nr.
493; Scramuzza C 1937, 358, 370; Brugnone C 19841, 37, A22; Rizzo C
1989, 103, nr. 103); mXnTdpLg: Rizzo C 1989, 95, nr. 84 (Ferma C 1989,
nr. 365; v. anche Griesheimer C 1991, 349); TrXou|j.dpL?: Rizzo C 1989,

96, nr. 85 (Orsi C 18933, 286, nr. 36; Robert C 1938, 195-196; C 1939, nr.

587; Brugnone C 19841, 42, A23; Ferma C 1989, nr. 14; Wessel C 1989,
nr. 153 A; v. anche Griesheimer C 1991, 349); pistor: Manganare C

1993, 584, 1 (Bernabò Brea C 19473, 190-191; Année épigraphique 1951,
nr. 179; Ferma C 1974, 13; C 1989, nr. 348; Bivona C 19841, 30, Rizzo C

1989, 98, nr. 92); praeceptor: Manganare C 1993, 585, VI (Bernabò Brea
C 19472, 189; Rizzo C 1989, 60, nr. 15); paipMÔôç: Rizzo C 1973, nr. 32

(Syll.3, 489; Pomtow C 1915, 295, nr. 17; Roussel C 1923, 5-9; SEG II,
339; SEG XVIII, 230; Flacelière C 1937, 396, nr.' 18; Bousquet C 1959,

166-168; Pouilloux C 1976, nr. 356; Nilsson C 1961; Manganare C 19641,

60); CTaXTRKTT)?: SEG XLIX, 1330 (Orsi C 1891, 392; Manganare C 1980,

446, 460, n.195; C 19991, 69, nr. 65; Brugnone C 19841, 36, nr. A5, 11, 26;
Rizzo C 1989, 53, nr. 3); giroupyo?: Rizzo C 1989, 97, nr. 88 (IG XIV, 90;

Brugnone C 19841, 42, A27; Ferma C 1989, nr. 160; Wessel C 1989, 26,
nr. 150): Isidis scoparius

:
Manganare C 19892, 182 (CIL X, 7129; Dessau

C 1892, 4416; Manganare C 1961, 176, nr. 8; Vidman C 1969, 239, nr.
517; Malaise C 1972, 320, 1; Sfameni Gasparro C 1973, 168, nr. 5; Parodi
C 1981, 35); cnjyoSoç tcòu TTfpl tti IXapàv

1

AòpoSLTny t6yvltc5u: Aneziri
C 2003, 402, nr. F4a (Gentili C 19611, 11-15, nr. Bl, Moretti C 1963, 41
42; Manganare C 19633, 60; C 1980, 446; Robert C 1964, nr. 622;
Brugnone C 19841, A 30, B 6a; Rizzo C 1989, 56, nr. 8; Aneziri C 2000,
122-123, nr. 4; Fountoulakis C 2000, 135; SEG L, 1025) e Aneziri C
2003, 402, nr. F4b (Gentili C 19611, 15-18, nr. B2; Moretti C 1963, 42-43;
Manganare C 19633, 61; Robert C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A
30, B 6b; Rizzo C 1989, 57, nr. 9; Aneziri C 2000, 122-123, nr. 4;

Fountoulakis C 2000, 135-136; SEG L, 1025) ;KOiyòy tcòv ttépI tòu Aióviktov

tcyvitcov: Aneziri C 2003, 401, nr. F2 (7G XIV, 12; Orsi 18893, 384; Rizzo
C 1923, 126; Moretti C 1963, 38-39; Manganare C 19633, 57-58; Robert
C 1964, nr. 622; Brugnone C 19841, A 30; B 3a; Rizzo C 1989, 55, nr. 7;
Aneziri C 2000, 122, nr. 2; Fountoulakis C 2000, 134, n. 11; SEG L,
1025); Aneziri C 2003, 402, nr. F3 (Orsi C 18893, 384; IG XIV, 13; Rizzo
C 1923, 125; Moretti C 1963, 39-40; Manganare C 19633, 59; Pickard
Cambridge C 1968, 295; Brugnone C 19841, B3b; Rizzo C 1989, 58, nr.
11; Aneziri C 2000, 122, nr. 3; Fountoulakis C 2000, 134, n. 11; SEG L,
1025); koivòv Tojy -nepl tò? Modera? t€ yultiov : Aneziri C 2003, 400, nr. FI
(Orsi C 18893, 384; C 1900, nr. 41; Rizzo C 1923, 126; Moretti C 1963,
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39-40; Manganaro C 19633, 59-60; C 1977, 157-158, n. 8; C 1980, 446;
Manni Piraino C 1966, 204-206, nr. 106; C 1973, 133-135, nr. 106;

Brugnone C 19841, B4; SEG XXXIV, 974; SEG L, 1025; Rizzo C 1989, 57,
nr. 10; Aneziri C 2000, 121, nr. 1; Fountoulakis C 2000, 134); TpomoLSóg:

Rizzo C 1973, nr. 33 (Jardé C 1902, 266, nr. 17a; Flacelière C 1928, 278;

Flacelière C 1937, nr. 37; C 1954, nrr. 126 e 127; Bousquet C 1954; SEG
XIV, 445); TpaTTg (Titti?: Manganaro C 1993, 584 (7G XIV, 88; Orsi C 19152,

204; Scramuzza C 1937, 359; Ferma C 1938, 28, nr. 44; Agnello C 19532,

nr. 84; Manganaro C 19653, 207; Bogaert C 1976, nr. 19; Brugnone C
19841, 42, A31; Wessel C 1989, nr. 160; Rizzo C 1989, 74, nr. 45); TpiuiTapta

: Rizzo C 1989, 96, nr. 87 (Orsi C 18957, 482, nr. 159; Scramuzza C

1937, 356; Brugnone C 1984’, 37, A32; Wessel C 1989, 26, nr. 153);

trapezita: Manganaro C 1993, 584 (Orsi C 19152, 204; Pace C 1938, 241;
Agnello C 19532, nr. 84; Bivona C 19841, 30; Rizzo C 1989, 75, nr. 46);
K(jQ|j.co8ia? TTaXauig uttokpitti?: Manganaro C 19641, 60 (Ugolini C 1932,

154, nr. 6, fig. 185); ussor: Manganaro C 1993, 584, II (Orsi C 1947, 188

e sgg.; Année épigraphique 1951, nrr. 175-179; Rizzo C 1989, 64, nr. 26).

Accanto a queste iscrizioni vanno segnalate ancora:

Cracco Ruggini C 1997, 254, n. 26 (Guarducci C 1940, 225-226;
Mazzarino C 1942; Robert C 1950, nr. 241a; C 1967, nr. 707; Manganaro
C 19653, 208-210; C 1988, 63, nr. 322; C 19941, 99-100, nr. XIV; Cracco

Ruggini C 1980, 59, nr. 20; Brugnone C 19841, 36; SEG XXXVIII, 968),
incisa su un blocco di calcare rinvenuto nel 1939 nell'antica Ortigia
durante lo scavo di un impianto termale. Secondo l'interpretazione
di Guarducci (contra v. Manganaro) si tratterebbe di un epigramma
funerario di un medico di nome Eudaimon (v. supra D2).

Durrbach C 1921, 86, nr. 66 (Homolle C 1882, nr. 37; C 1884, nr.
90; IG XI, 4, 759; Syll.3, 588) e IG XII, 5, 816-817 che menzionano il
«banchiere» (così definito da Durrbach) Tipioov Nupxf>o8wpou XupaKÓaio?

e Durrbach C 1929, nrr. 399, 405, 425-426, 439, 442, 455, 458, 460, 465,

472, 759, 1429, 1441, 1450, 1459 (cfr. Tréheux C 1992) che documentano
l'esistenza di un altro banchiere di nome Nup.c}>ô8ajpoç ZupcucóaLo?.

Sembra da escludere invece De Salvo C 1997, 93 (cf. voce C1.14),

poiché il termine porphyronites viene più comunemente interpretato
come etnico.

Riguardo alla menzione di artisti siracusani si veda Dimartino***
(SEG XVII, 196; Kunze-Eckstein C 1958, 205-209; Klaffenbach C 1958, 83

nr. 175a; Berve C 1959, 81; Robert C 1960, nr. 174; Manganaro C 19632, 22;
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Consolo Langher C 1963, 407 e n. 92; Calderone C 1964, 87; Manni C
1966, 177; Moretti C 1967, nr. 58; Finley C 1970, 147; Levi C 1970, 153 e

sgg.; Toynbee C 1970, 217-220; Roussel C 1970, 142; De Sensi Sestito C
1977, 114-115) che menziona un noto scultore siracusano, Mudwv

SupaKÔaioç, che lavorò ad Olimpia nel III see. a.C. (si rimanda in particolar
modo a Levi C 1970 e alla voce A. Fonti letterarie).

Riguardo a Ghezzi C 2002, 115-124 (De Spuches C 18641;
Bergmann C 1870, 239; Carini C 1870, 237; SGDI, 3227 ; IG XIV, 1;
Mezzacasa C 1904, 121-124; Roehl C 1907, 48, nr. 34; Ribezzo C 1923;

Oliverio C 1933, 3-7; Drerup C 1935; Blumenthal C 1935, 3310; Vallois
C 1937, 99; Pace C 1938, 203; Carpenter C 1945, 454; SEG IV, 1; SEG
XII, 406; Gentili C 19542, 51-57; SEG XIV, 581; SEG XXVI, 1118; SEG
XXXI, 841; SEG XXXVI, 860; SEG XLVI, 1281; Guarducci C 19491, 9
10; C 19641, 169; C 1967, 343-344, nr. 2; C 1974, 389-390 e 553; C 1982;

C 1983; C 1985, 15-17; C 1986; C 19872, 43-45; Cultrera C 1951; Jeffery,
1961, 265, nr. 3, 275; Gullini C 19742, 71-73; Gallavotti C 1975, 112

117; Engelmann C 1981, 92-94; Brugnone C 1984’, 36; C 1988; Arena
C 1987, 19-21; Dubois C 19891, nr. 86; Jeffery - Johnston C 1990, 265,
nr. 3, e 275; Sacco C 1992; Manganaro C 1996; C 19993, 41 9; Arena C

1997, 206-207; C 1998, nr. 62; Hellmann C 1999), gli studiosi ritengono
oggi più verisimile che il Kleomenes menzionato nell'iscrizione non
sia l'artista che edificò il tempio, ma piuttosto un funzionario
pubblico addetto a presiedere ai lavori di costruzione dell'edificio
(cf. Guarducci C 1985; C 1986; C 1987; Dubois C 19891; Sacco C 1992;
Manganaro C 1996; Hellmann C 1999; Ghezzi C 2002).

Per gli artisti stranieri conosciuti dai documenti epigrafici
siracusani si vedano Manganaro C 19992, 118 (Roehl C 1882, nr. 95;
SGDI, 1200; IG V, 2, 47; Dittenberger - Purgold C 1896, 630-631, nr.
266; SEG XI, 1222; Becatti C 1949, 104-105; Guarducci C 19492; C 1964,

151-153, nr. 12; Kunze C 1956, nr. 266; Jeffery C 1961, 211 nr. 20; Brelich
C 1964; Lazzarini C 1976, nr. 723; Gallavotti C 1977, 117-123; Cordano

C 1992, 6) che riporta la firma dei quattro artisti Atotos, Argheiadas, e

Asopodoros, argivi, e Athanodoros, acheo, Adornato C***, A (Homolle
C 1894, 179-180; C 1897, pi. XVII; C 1898, 207-212; Perdrizet C 1896,
654-656; Wilamowitz-Moellendorff C 1897; Michel C 1900, nr. 1119;

Pomtow C 1907, 80; Roehl C 1907, 49, nr. 35; Keramopoullos C 1909;
Buck C 1913, 137; Sy//.3, 34; Schwyzer C 1923, 67, nr. 144; Tod C 1946,
nr. 17; Marcadé C 1953, nr. 9, tav. Ill; Peek C 1958, 55-59; Pouilloux C

1960, nr. 43; C 1976, nr. 452; Jeffery C 1961, 266 e 275, nr. 6; Guarducci
C 1969, 134; Meiggs-Lewis C 1969, nr. 28; Lo Cascio C 1973, 246-247;
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Lazzarini C 1976, nr. 138; Dubois C 19891, nr. 93; Jeffery - Johnston C
1990, 459, nr. 6; Knoepfler C 1992, 20; Bertrand C 1992, 44, nr. 15;
Brugnone C 1995, 1315-1316; Arena C 1998, nr. 66 ), che menziona un
certo Biwv MiXaios (v. supra E8 ) e Arena C 1998, nr. 64 (Roehl C 1882,

nr. 359; C 1907, 63, nr. 6; SGDI 3410; Dittenberger - Purgold C 1896, nr.
143; Kirchhoff C 1878; Pomtow C 1907; Syll.3, 33; Schwyzer C 1923,

115, nr. 2; SEG XI, 1223; Jeffery C 1961, 266 e 275 nr. 5; Lazzarini C

1976, 218, nr. 298) che reca la firma dell'artista FXaima? ALyiyaTas (per
questa iscrizione si rimanda ad E5).

Tra le firme di artisti stranieri rinvenute a S., vanno segnalate
infine Sgarlata C 1993, nr. 17 (Torremuzza C 1769, 69, XV; CIG, 5374;
IG XIV, 15): Zfjvon/ AcfjpoSeiaiei)?, incisa sulla base di una statua muliebre
marmorea parzialmente conservata, e Gentili C 195111, 327: piede di
una kylix attica rinvenuta a S. della fine del VI o inizi del V see. a.C. a

vernice nera lucentissima, sulla cui parete esterna si possono leggere
le lettere EY[---- ] interpretate dallo studioso come iniziali del nome
del kerameus Euphronios.

I) Instrumentum.
Dato il cospicuo numero di documenti epigrafici siracusani incisi,

graffiti dipinti o bollati su oggetti classificabili come instrumentum
publicum, domesticum e sacrum, ci si limita in questa sede a segnalare i
riferimenti bibliografici più significativi.

Tra le epigrafi su oggetti classificabili come instrumentum publicum
si ricordano in primo luogo i due caducei in bronzo iscritti Arena C
1998, nr. 72 (Hombostel C 1979, 33-62; SEG XXIX, 940; Dubois C 19891,

nr. 89) e SEG XXXVIII, 368 (Hornbostel C 1988, 233-245), per i quali si
rimanda ad A, C, E5; le due ancore iscritte, SEG XXXIV, 980

(Manganaro C 19653, 192; C 1977, 159) e Guarducci C 1974, 363

(Manganaro C 19653, 192), per le quali si rimanda ad F2; le due fistulae
aquariae Sgarlata C 1993, nr. 6 (Fazellus C 1558, 1, 83; Gualtherus C

1625, 110; Torremuzza C 24, VI; CIE X, 7140; Manganaro C 1988, 69) e

Manganaro C 1988, 69 e n. 356 (Orsi C 19152, 202-203; Année
épigraphique C 1916, nr. 114).

I bolli d'anfora rinvenuti nel territorio siracusano sono raccolti

principalmente in IG, XIV, 2393, 14 d, e, i; 22 a-b; 23; 53; 58; 62; 68 a
b; 74 b; 76; 81 k, 1, m; 82; 86; 93 b; 109; 111; 127; 138; 163; 177; 179 b ;

190; 194; 195; 202; 204 h; 224; 239; 242; 243 a; 253 a; 261; 262; 265; 269 a;

286 a; 288 b; 299; 300 a; 303 c; 316; 327; 343; 349; 358; 379; 380; 383b;

388 a; 394; 396 b; 419 c; 421; 458 g; 466; 478 a-c; 486; 493 a; 494 a; 496;
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503; 509 a; 529; 530; 540; 541; Addenda 705-706, nrr. 2393, 4, 23, 34 a,

72, 73a, 90, 224, 230 a, 233 a, 288, 342 a, 366 a, 372, 390 a, 391 a, 512 a,

579, 583 a, 600 a; Orsi C 18892, 374, 377, 379, 381; C 1891, 382-416; C

18954, 192; C 19091, 342; C 19202, 325; Cultrera C 1938, 295; Gentili C

195111, 295, 308, 330-331; C 19582, 18-95, nrr. 1-249; SEG XIV, 584-585

(Cultrera C 1951, 800-01); SEG XIV, 540 (Gentili C 19563); SEG XVI,
540 (Gentili C 19542, 314, 348, 350, 357-358, 361, 364); SEG XIX, 607

(Grace C 1956, nr. 105; Lissi C 1958, 220-221); Mandruzzato C 1988,
414-449; Van Der Mersch C 1994; Wilson C 1999, 532 e 542. Per

un'analisi attenta e approfondita dei bolli siracusani si rimanda al
lavoro di Garozzo C 2005.

Altri oggetti pertinenti all' instrumentum publicum sono raccolti
in IG XIV, 2399, 1 (bolli di tegole), 2407, 2, 4 a, 5 c, 7 a, 8 b, 9 a, 23 b
(ghiande missili) e 2415, 23 b-c (tessere plumbee).

Per i sigilli in calce v. Ferma C 1986, 91-101, nrr. 144, 153.
Riguardo alle iscrizioni pertinenti all' instrumentum domesticum si

vedano IG XIV, 2405, 9, 47 (lucerne), 2406, 8, 76 (recipienti in terracotta),
2410, 2 a (recipienti in vetro), Wessel C 1989, nr. 293a (anello), nrr. 293b
c (sigilli). Altre iscrizioni su lucerne sono segnalate in Gentili C 19563,

143, Adamesteanu C 1955, 565-66 fig. 3 (Cultrera C 1951, 801-805, fig.77),
Branciforte C 1992, 93-105 e Wilson C 1999, 536.

Si segnalano inoltre le iscrizioni augurali («ai eis1 wpaç), datate
tra il IV e il III see. a.C., incise a lettere lunate in un riquadro sul collo
di tre anforette destinate a contenere vino (erf. SEG XXXIV, 984;
Pelagatti C 1973, nrr. 361-363; Manganaro C 1977, 154).

L' instrumentum sacrum infine è documentato da Manganaro C
19641 (Guarducci C 1932, 70-72; C 1959, 275-278; Toschi C 1933, 58-59;

Marmi Piraino C 1963), SEG XLIV, 796 (Manganaro C 19943, 455-456)

e SEG XLIV, 795 (Manganaro C 19943, 456-457), per le quali si rimanda
ad F.9. Si vedano inoltre Bevilacqua C 1999, 82, nrr. 1-2, 67-68
(Stephanus C 1850, 1 sgg.; Di Paola Avolio C 18291, 105-107; Pace C

1945, 674-675; Manganaro C 19631, 64-78; C 1986, 18-19, n. 16; Fleisher
C 1973, 297, 415; Sfameni Gasparro C 1973, 42-43, 179, nr. 44; Parodi C
1981, 37-38; Wilson C 1990, 310-311; SEG XLVI, 1294).

[Alessia Dimartino]
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Fonti Numismatiche

Numerosi sono gli studi monografici: Boehringer C 1929 che racco¬

glie in sequenza tutte le emissioni fino al 435 a.C; Schwabacher C 1958 e

Alfòldi C 19761 sul decadrammo demareteico; Tudeer C 1913 sui

tetradrammi dei maestri firmanti; Castrizio C 2000 per la monetazione di
IV secolo a.C.; Carroccio C 1994 per la monetazione di Ierone II, Caccamo
Caltabiano - Carroccio - Oteri C 1997 per la monetazione «basilica» della
famiglia di Ierone II, e Ross Holloway C 19692 per le emissioni di Ieronimo.

Siracusa inizia a coniare intorno al 530/10 a.C. (Boehringer C 1929;
Rizzo C 19383: 510 a.C.) adottando come nominale di base il tetradrammo
di peso euboico-attico. La sua prima tipologia presenta sul D/ una
quadriga al passo ed in alto legenda, e sul R/ un quadrato incuso diviso
in quattro parti regolari, sostituito, subito dopo, da una testina femmi¬
nile posta al centro di una croce uncinata. Ai tetradrammi si accompa¬
gna una breve serie di didrammi caratterizzati dallo stesso tipo di R/,
ma recanti sul D/ un cavaliere amphippos (con due cavalli). La testina
femminile sul R/, comunemente identificata con Arethosa, ninfa legata
ad un culto locale (Imhoof-Blumer C 1908; Lacroix C 1953), dopo breve
tempo occuperà l'intero campo e sarà circondata dalla legenda e da
quattro delfini; sul D/ al posto dell'etnico compare una Nike che inco¬
rona i cavalli. Nel 485 a.C. circa (Boehringer C 1929) alla coniazione di
tetradrammi e didrammi si affianca l'emissione di dracme che presen¬
tano sul D/ un giovane cavaliere isolato. Tra il 485 ed il 479 a.C. sono
coniate anche numerose frazioni: l'obolo con testa di Artemis/ ruota e il

pentonkion e Yhexas recanti i segati di valore sul rovescio. Secondo il
Boehringer intorno al 474-450 a.C. viene coniata anche la litra, il
pentonkion, con il tipo del polipo, e poi Yhemilitron. Secondo questa rico¬
struzione fino almeno alla caduta della tirannide ed alla successiva

coniazione del bronzo, coesisterebbero due sistemi metrologici diffe¬
renti facenti capo rispettivamente all'obolo e alla litra (Bérend C 1984, C
1992; Clain Stefanelli C 1987). Alla luce delle fonti letterarie e delle forti
oscillazioni ponderali che caratterizzano le frazioni in argento la
Caccamo Caltabiano (Caccamo Caltabiano Radici Colace C 1980;
Caccamo Caltabiano C 19931) dubita sulla possibile esistenza di un si¬

stema metrico misto con unità di computo afferente al sistema dell'obo¬
lo e frazioni facenti parte di quello della litra; secondo il Manganaro (C

19994) vi sarebbe un netto passaggio dal sistema dell'obolo a quello del¬
la litra dettato dalla fine del regime delle tirannidi.

Già a partire dal governo di Gelone, nel 485 a.C., e dopo la vitto¬
ria ad Himera, nel 480 a.C., secondo Boehringer (Boehringer C 1929)
la città aumenterebbe massicciamente il volume delle sue emissioni;
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alla fine di questo periodo, risalirebbe la coniazione del decadrammo
caratterizzato al D/ dal tipo della quadriga coronata da Nike e nel¬
l'area di esergo da un leone in corsa (Evans C 1891; Head C 1874;
Chantraine C 1957; Christ C 19571) e al R/ dalla testina della ninfa con
corona di ulivo, che segna uno dei punti più alti dell'arte monetale
greca del periodo arcaico (Breglia C 1940; Rizzo C 1946; Seltman C

1949; Sutherland C 1955; Schwabacher C 1958; Ross Holloway C 1964;

Scharmer C 1967; Garraffo C 1985; C 1990). Si suole identificare questo
nominale con il Demareteion attestato dalle fonti letterarie, legando la
sua cronologia alle testimonianze offerte dalla tradizione storiografica,
secondo le quali esso sarebbe stato coniato con l'argento ricavato dal¬
la corona d'oro offerta dai Cartaginesi a Demarete, moglie di Gelone,
per il ruolo svolto dalla regina nelle trattative di pace (Duca de Luynes
C 1840; C 1843; Boehringer C 1929; Schwabacher C 1958; Williams C
1972; Caccamo Caltabiano - Radici Colace C 1987, e più recentemente
Cahn C 1992; Caccamo Caltabiano C 19931; C 20004; Mafodda C 2000).

La cronologia del 479 a.C. per i decadrammi, e l'interruzione subita
dalla monetazione tra il 479 ed il 474 a.C. quando Siracusa avrebbe ripre¬
so le sue emissioni con la serie recante il ketos (immagine marina che ri¬

chiamerebbe la vittoria di Hiaron a Cuma), sono stati tra i punti maggior¬
mente criticati della ricostruzione offerta dal Boehringer. Alla fine degli
anni '60, tale cronologia fu messa in dubbio per primo dal Kraay (C 1969,
ma poi anche C 1972; C 19761; C 19771; C 19772) che, abbandonando l'iden¬
tificazione del Demareteion testimoniato dalle fonti letterarie con il

decadrammo d'argento, suggeriva una cronologia del 461 a.C.; lo studio¬
so considerava l'emissione come una celebrazione della fine della tiran¬

nide e l'inizio della democrazia. Ad analoga cronologia giungeva intanto
Boehringer (C 1968) e successivamente Manganaro (C 1974; C 19994), che
proponeva una cronologìa del 463 a.C., o, comunque una datazione com¬

presa tra il quinquennio 466-461 a.C., quando ai Siracusani distintisi nella
lotta contro i xenoi, furono distribuiti degli aristeia. Accanto a queste ipo¬

tesi ribassiste, molte sono state le cronologie di compromesso. Tra le al¬

tre, ricordiamo quella della Alfòldi (C 19761), secondo la quale il
decadrammo viene coniato più per ragioni economiche che
commemorative; teoria ripresa in parte dalla Arnold Biucchi (C 1990) per
la quale il Demareteion sarebbe stato coniato in occasione della lotta contro
gli Etruschi, e non per iniziativa di Demarete quanto piuttosto dedicato a

lei nel 475/4 a.C.; sempre secondo la studiosa, inoltre, non ci sarebbe sta¬

ta un'interruzione nelle emissioni siracusane prima delle serie con il ketos,

che avrebbero avuto inizio solo dopo la caduta della tirannide durando
fino al 435 a.C. Un carattere essenzialmente commemorativo avrebbe

avuto, invece, per Boehringer (C 1968), secondo il quale il decadrammo
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sarebbe stato emesso da Hiaron intorno al 470 a.C. Una datazione più
generica, a dopo la caduta dei Dinomenidi, ma analoga valenza celebrativa
è la proposta del Mattingly (C 1992). La Knoepfler (C 1992), prendendo in
considerazione il dato epigrafico della sostituzione del qoppa con il kappa

nell'etnico delle emissioni siracusane e individuando questo passaggio
già a partire dal 478 a.C., propone per remissione del Demareteion (che
considera un'emissione straordinaria staccata da ogni sequenza, come
anche Robinson C 1931), il 472/471 a.C., in seguito alla vittoria di Hiaron
su Trasideo, tiranno di Agrigento. Il Rutter (C 1993), dopo aver definito il
demareteion un «mito» creato da Ierone II, ad imitazione della moneta

«philistideion» che designava lo statere d'argento emesso a nome della
regina Filistide (per cui sarebbe ingannevole la connessione tra la regina
Demarete, moglie di Gelone, ed il nome della moneta), ha ripreso, più
recentemente, la problematica sui decadrammi arcaici, proponendo per
essi una datazione precedente la fine della tirannide (Rutter C 1998).

Il problema maggiore della ricostruzione operata dal Boehringer
(C 1929) riguarderebbe soprattutto l'intervallo privo di monetazione
compreso tra il 479 ed il 474 a.C., in un momento di grande disponibi¬
lità finanziaria in seguito all'indennità di 2000 talenti ricevuta dai
Cartaginesi; la questione sarebbe risolvibile, secondo Jenkins (C 1970),
posdatando alcune serie considerate predemareteiche.

Seguendo la ricostruzione del Boehringer (C 1929), intorno al 450
a.C., Siracusa avrebbe coniato le sue prime emissioni in bronzo carat¬
terizzate da una testina femminile e dal polpo sul R/ (così anche Con¬

solo Langher C 1964). Le emissioni, che si confrontano ponderalmente
con quelle di Gela e Camarina, fanno riferimento ad una litra teorica
di circa gr. 20. La presenza di esemplari siracusani nel tesoretto di
Chalkis ha suggerito al Franke (C 1966) una cronologia del 440/35
425/20 a.C. I nuovi dati di scavo sembrano confermare una cronolo¬

gia ancora più recente (Ross Holloway C 19792: 430 a.C.; Morcom C

1998: 430/20 a.C.; Price C 1968, Boehringer C 1979, C 1984: 420 a.C.).

La cronologia di alcuni bronzi, quali quelli recanti i tipi della testina
femminile /stella alTintemo di un quadrato incuso, ovvero ruota a quat¬

tro raggi con nel campo in basso due delfini, ovvero delfino e conchi¬
glia, al penultimo decennio del V see. a.C., è confermata dalla presenza
di qualche lettera, abbreviazione della firma del maestro incisore (pre¬
senza a volte suggerita anche dall'accuratezza nella realizzazione della
testa femminile). Con il 430/25 a.C., secondo Boehringer (C 1929) e

Tudeer (C 1913), oppure nel 435/30 a.C. secondo Seltman (C 1933) e

Rizzo (C 1946) avrebbe avuto inizio a Siracusa, l'epoca dei cosiddetti
«maestri firmanti» (Evans C 1890, C 1892; Forrer C 1906; Sambon C 1914;

Rizzo C 19381; C 1939; Breglia C 1940). Risulta, tuttavia, più probabile,
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come proponeva già Kraay (C 1969), di abbassare di circa un decennio
le ultime emissioni analizzate dal Boehringer, e datare l'inizio delle
coniazioni recanti le firme degli incisori intorno al 425/20 a.C. (Jenkins
C 1972; Ross Holloway C 1974; Garraffo C 1985; Caccamo Caltabiano C

19931). Con queste emissioni Siracusa costituirà un punto di riferimen¬
to per tutte le altre zecche siceliote sia per lo schema della quadriga al
galoppo con la ricerca del movimento e della resa della figura nello
spazio (Vermeule C 1955), sia per quello della testa frontale che troverà
espressioni di altissimo livello artistico ( Baldwin C 1908; Erhart C 1979).

Sulle monete, e, come abbiamo visto, anche quelle di piccolo taglio, ap¬

paiono i nomi degli incisori, a volte abbreviati a poche lettere iniziali,
per lo più nascoste in caratteri minuti o nel campo della moneta.

Fra i nomi di più facile identificazione quello di Sosion, tra i pri¬
mi a firmare i suoi tetradrammi, di Eumenes (Sambon C 1917), di
Euarchidas il cui tetradrammo presenta la quadriga guidata da
Demetra; di Phrygillos, conosciuto anche come incisore di gemme
(Dembski C 1981; C 1982; Zwierlein-Diehl C 1992); di Eukleidas con la
testa di Athena elmata di tre quarti (Nelson C 1930); di Kimon con la
testa quasi frontale di Arethosa con ì capelli al vento (Mildenberg C
1976; C 1978; C 1989), e di Euainetos (Liegle C 1941), che presterà la
sua opera anche a Camarina e Catane, e che insieme a Kimon firma
anche i decadrammi ed alcune emissioni in oro.

Secondo una ricostruzione proposta da Ross Holloway (C 1974)
nella zecca cittadina dovevano operare più officine, date in appalto ai
privati, di cui soprattutto due sembrano contraddistinte da lunghe se¬

quenze di coni. La prima appare caratterizzata dal simbolo di due del¬

fini contrapposti, collocati nell'esergo del diritto; la seconda, che avreb¬
be iniziato a coniare successivamente, era contraddistinta dal simbolo

della spiga. Tale suddivisione non trova, comunque, un consenso una¬
nime per la contemporaneità in cui verrebbero a trovarsi dei coni con
uno sviluppo stilistico assai difforme, ipotizzabile soltanto con una di¬

versa cronologia di realizzazione (Caccamo Caltabiano C 19931).
L'attività monetale siracusana oltre che estremamente raffinata

risulta particolarmente ricca di nominali di valore assai alto (grossi
multipli in argento ed emissioni in oro), assolutamente eccezionali nel
quadro tradizionale della monetazione greca.

La serie di decadrammi appare caratterizzata dal tradizionale tipo
della testa dell' Arethosa e della quadriga veloce con l'aggiunta
nell'esergo di una panoplia e dell'iscrizione A0AA, particolare presen¬

za, che, interpretata in relazione ai giochi celebrati dopo la vittoria
siracusana sugli Ateniesi nel 413/2 a.C., ne aveva condizionato la cro¬
nologia (Evans C 1890; C 1891; C 1894; C 1896; Holm C 1901; Head C
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1911; Seltman C 1933; Liegle C 1941; Jongkees C 1941; per una rassegna
delle interpretazioni, anche più recenti, del significato della panoplia e

dell'iscrizione A0AA si vedano Fischer Bossert C 1992 e Garraffo C 19933).

Studi più recenti hanno, invece, proposto di inserire i decadrammi,
e così anche le serie auree dei maestri firmanti, nel quadro della rivo¬
luzionaria politica monetaria di Dionisio I (Kraay C 1976; Jenkins C
1961; C 1972; Boehringer C 1979; C 1993; Cutroni Tusa C 1980 e Ross
Holloway C 1982, ed in particolare i contributi dello Vili Convegno
del CISN dedicato proprio alla figura del tiranno), che, ideatore di
due diverse circolazioni monetarie, coesistenti, ma contemporanea¬
mente estranee tra loro per la mancanza di nominali intermedi di ar¬

gento, avrebbe utilizzato i pezzi con valore più alto (decadrammi e

oro) per le spese belliche o per finanziare opere pubbliche, e il bronzo
pesante per i pagamenti all'interno della polis.

Tuttavia, il confronto delle diverse fasi di rappresentazione della
quadriga veloce tra le città siciliane che hanno adottato tale tipo, ha
consentito alla Caccamo Caltabiano (C 1987; C 19931) di fissare dei ter¬

mini di cronologia relativa delle serie siracusane dell'ultimo quarto del
V see. a.C, dai quali risulta evidente come i decadrammi di Euainetos e

Kimon, presentando uno schema della quadriga confrontabile con quella
del tetradrammo firmato da ET0 con Scilla in esergo, e inserendosi per
gli elementi iconografici e stilistici che la caratterizzano fra due emissio¬
ni di tetradrammi, rispettivamente quelli di Euainetos con firma del¬
l'artista nel cartiglio tenuto in mano dalla Nike, e quelli di Kimon con la
testa frontale di Arethosa, meglio si inseriscano in un contesto databile
al 412 a.C. Le emissioni dei decadrammi risulterebbero così di breve

durata e la loro coniazione finalizzata non soltanto a intenti celebrativi

della vittoria contro Atene, ma anche alle spese concernenti la spedizio¬
ne siracusana in Asia Minore voluta da Ermocrate in alleanza con Sparta
e con la Persia, protrattasi fra gli anni 412 e 409 a.C. La presenza, inoltre,
dell'imitazione di alcune tipologie siracusane (Athena di Eukleidas,
Arethosa di Kimon, l'Eracle in lotta con il leone nemeo) da parte di al¬

cune città microasiatiche, di dinasti lici e satrapi persiani dimostra una
conoscenza diretta di questi tipi, che in seguito alla presenza siracusana
in Oriente dovevano essere già stati coniati prima del 409 a.C. (Caccamo
Caltabiano C 1987; C 19963; C 20004).

Una datazione quasi coeva, a partire dal 415 a.C. ca., è suggerita
dalla Caccamo Caltabiano per gli ori da 100 e 50 litre (equivalenti a

nominali di 20 e 10 dracme) caratterizzati rispettivamente dalla testa
di Arethosa /Heracle che lotta con il leone nemeo e da una testa gio¬
vanile/cavallino libero sormontato da astro. Indicazione cronologica
obiettiva costituirebbe la sostituzione nella legenda monetale
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dell' omicron con l'omega (mentre nei decadrammi è presente ormai solo
l'omega) confrontabile con quanto accade nelle serie di tetradrammi a

firma ET0 e nella maggior parte delle emissioni delle zecche siciliane
(Himera, Selinunte, Gela, Acragas e Camarina) in corrispondenza delle
fasi finali delle loro emissioni, aventi quale terminus ante quem le di¬
struzioni subite ad opera dei Cartaginesi tra il 409 ed il 405 a.C. Non
priva di significato, inoltre, per la studiosa, la presenza nei tesoretti
che hanno restituito gli ori siracusani, di darici persiani databili al più
presto alla fine del V sec. a.C. (Caccamo Caltabiano C 19931; C 19963).

Collegate a queste emissioni sono le serie di dracme che recano sul
R/ il guerriero Leukaspis e di hemidracme, che presentano gli stessi
tipi dei tetradrammi. Con la rappresentazione di questo eroe, in occa¬
sione dell'invasione ateniese, Siracusa avrebbe esaltato la solidarietà

degli indigeni contro l'invasore straniero (secondo il Raven C 1957

Leukaspis era un eroe siculo, per Lacroix C 1965 era sicano; per la cro¬
nologia della prima serie al 415 a.C. Baldus C 1972 e Caccamo Caltabiano
C 1992). La Caccamo Caltabiano C 19931, evidenzia, in particolare, la
non comune coniazione di questi nominali nel corso del V secolo, sotto¬
lineando come essi costituivano la paga giornaliera del soldato, proprio
negli anni in cui i contingenti siciliani erano presenti in Oriente.

Prima della fine del V see. a.C. Siracusa conia i suoi ultimi

tetradrammi caratterizzati dalla testa di Arethosa con i capelli flut¬
tuanti e la quadriga con i cavalli ormai privi di freno, che, rispetto alle
precedenti rappresentazioni, non trovano più confronto con altre emis¬
sioni delle città greche di Sicilia cui le monete siracusane avevano for¬
nito spesso il modello (Jenkins C 1970; Westermark - Jenkis C 1980;
Caccamo Caltabiano C 19931), ma soltanto con le emissioni di Panormo,
che continuò a battere moneta negli anni dell'offensiva cartaginese.

Cessate le serie in oro e in argento, scomparsa la moneta ènea più legge¬

ra (le ultime emissioni bronzee sono i bronzetti leggeri con delfino e conchi¬
glia circolanti ad Himera insieme alla serie imerea con testina femminile/ sei

globetti in corona con la quale, tra l'altro, presenta strettissime analogie, Cutroni
Tusa C 1976), la politica monetaria di Dionisio, eletto strategos autocrator in¬

torno al 405 a.C., si sarebbe basata essenzialmente sulla valuta bronzea pe¬

sante comprendente un tetras caratterizzato dai tipi testa di Athena/
ippocampo e da una litra recante sul D/ la testa di Athena e sul R/ due
delfini intorno ad un astro. Prima di essere assegnata con certezza all'età
dionigiana, la cronologia di queste emissioni, che, ricordiamo, nulla hanno
in comune con le raffinate emissioni in argento ed in oro dei maestri firmanti
(Caccamo Caltabiano C 19931), è stata ampiamente discussa con attribuzioni
altalenanti dall'età timoleontea (Head C 1874, Droysen C 1894, Gabrid C

1927, Seltman C 1933 e Rizzo C 1946, in parte da Jenkins C 1972 e Kraay C
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1973; C 1976) al periodo di Dione (Evans C 1894; Giesecke C 1923 e più
recentemente da Morcom C 1998), ad età dionigiana (già Holm C 1901, Six C

1875 e Irnhoof-Blumer C 1886, e poi - a partire dalla Consolo Langher C 1964;

Boehringer C 1979; Cutroni Tusa C 1981; Ross Holloway C 1982 ricredutosi
sulla cronologia timoleontea). Decisivi i rinvenimenti di esemplari Athena/
ippocampo negli scavi di Mozia, in strati di distruzione sicuramente databili
al 397 a.C. e di Athena/ astro e delfìni negli scavi del santuario siracusano di
Demetra e Kore saccheggiato da Imilcone. Ancora aperto rimane il problema
metrologico. Inaccettabile - a nostro avviso - l'ipotesi che negli ultimi anni ha
portato a considerare 1'Athena /astro una moneta a corso forzoso, equivalen¬

te di fatto ad una dracma d'argento di cui la serie Athena/ ippocampo avreb¬

be costituito il sottomultiplo della litra: Cammarata (C 1979; C 1984), seguito
da Boehringer (C 1979), Cutroni Tusa (C 1980), Stazio (C 1985) e Ross Holloway
(C 1996), che suggerisce per le monete Athena/astro una rivalutazione da
dracme in didrammi nel corso della tirannide dionigiana. Valide obiezioni
sono state portate da Martino (C 1987) e Garraffo (C 19931), che hanno
riproposto la tradizionale ipotesi metrologica rispettivamente di litre e tetrantes

(già Holm C 1901 ; Giesecke C 1923; Gabrici C 1927; Consolo Langher C 1964).

La presenza della contromarca ONKI sulla serie Athena/ippocampo ribadi¬
sce, infatti, il reale valore dell'oncia in rapporto ad una litra siceliota del peso

teorico di gr. 108 (Caccamo Caltabiano C 19931). Una recente ipotesi, infine,
vede il nominale più pesante come hemilitron ed il più leggero come hexas

(Castrizio C 2000).

I nuovi bronzi rappresentano, dunque, una moneta al valore reale;

essi furono realizzati in gran quantità, e come dimostra la loro elevata
presenza nei rinvenimenti dei centri di controllo militare, dovettero costi¬

tuire il pagamento delle spese quotidiane di vitto ed armamento dei sol¬

dati dionigiani (Caccamo Caltabiano C 1999; C 20021; Castrizio C 2000).
A partire dalla tirannide di Dionisio la storia monetaria di Siracusa

si articolerà intorno alla figura del tiranno, del condottiero o del so¬

vrano che di volta in volta ne reggerà le sorti.
Dopo un periodo di incertezze e difficili lotte intestine durante le

quali la produzione della zecca subì forse un'interruzione, anche se

non esistono prove certe che le serie Athena/astro e Athena/
ippocampo non siano state battute anche sotto il governo di Dionisio
II, Siracusa riprende a coniare regolarmente nel 344 a.C. con l'arrivo
di Timoleonte. Per fronteggiare le spese della guerra contro i
Cartaginesi si ripresero le emissioni in argento con l'introduzione di
tipi e sistema monetale corinzio: stateri con pegaso/ testa di Athena,
accompagnati anche da numerose frazioni. Fu emessa anche una serie
in oro con testa di Zeus Eleutherios/ pegaso (datata dopo il 333 a.C., e

collegata, quindi, alTespansionismo siracusano in Magna Grecia se
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condo Garraffo C 1987; prima della battaglia del Krimisos secondo
Cas trizio C 2000).

Per quanto riguarda le emissioni ènee, dopo una prima fase (344
339/8 a.C.) in cui si continuò ad adoperare un bronzo di peso reale
con i tipi testa di Zeus Eleutherios con capelli corti/fulmine, la
coniazione regolare delle emissioni argentee ridimensionò l'esigenza
di un bronzo pesante e portò all'emissione di serie coniate secondo un
nuovo sistema metrologico; la prima, articolata secondo diversi no¬

minali, appare caratterizzata dalla medesima tipologia di diritto e da
rovesci con tipi diversi: testa di Zeus Eleutherios con capelli lunghi e

sul R/ rispettivamente cavallo libero, protome di pegaso, triskeles e

cane in moto (344-339/8 a.C.). Di poco successiva alla morte di
Timoleonte (Castrizio C 1998; C 2000, nel 336 a.C. o poco dopo secon¬
do Garraffo C 1987) è la serie, emessa in misura molto limitata con
testa di stratega (Timoleonte-Archias) /pegaso anch'essa accompagnata
da nominali inferiori (testa di Arethosa/ pegaso, testa di Arethosa/
mezzo pegaso (Ross Holloway C 19691; Mini C 1977 e Calciati C 1986
identificano la testina femminile con Persephone).

Se dibattuto resta l'inquadramento metrologico (Garraffo C 1976,
Cammarata C 1984; Castrizio C 2000), sembra ormai risolta la defini¬
zione cronologica delle serie con la testa di Zeus Eleutherios. Già lo Head
(C 1874) aveva fissato tra il 344 ed il 336 a.C. l'emissione con lo Zeus con
capelli lunghi, e seguito dallo Evans (C 1894) la serie con la testa di Zeus
Eleutherios con capelli corti/fulmine dopo il 336 a.C. Secondo Ross
Holloway (C 19691) il bronzo più pesante fu coniato da Siracusa per
commemorare la liberazione della città dal tiranno Dionisio II, intorno

al 344 a.C., mentre, a poco prima del 336 a.C. risalirebbe remissione con
il cavallo libero. Quest'ultima, più recentemente, è stata datata negli
anni della Symmachia dionea da Cammarata (C 1984) e Calciati (C 1983).
I confronti tra la testa dello Zeus Eleutherios siracusano e quella delle
emissioni di Elide/ Olimpia hanno permesso al Garraffo (C 1976) di fis¬

sare con certezza la cronologia relativa delle due serie e dimostrare la
sicura cronologia di età timoleontea. Più recentemente, infine, è stata
avanzata la proposta di una ripresa da parte degli incisori siracusani di
età timoleontea dell'iconografia della statua dello Zeus Eleutherios, eret¬

to a Siracusa dopo la caduta dei Dinomenidi (Castrizio C 2002).

Fu Agatocle che nel 317 a.C. ripristinò a Siracusa il tetradrammo.
La sua complessa produzione monetale, variamente articolata in me¬

talli, nominali e tipologia è tradizionalmente distinta in tre momenti
corrispondenti alle fasi della sua ascesa al governo (la divisione in tre
periodi già definita da Head (C 1874), è seguita da Hill (C 1903), Holm
(C 1901), Buda (C 1969), Armagrande (C 20002), non è accettata da
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Cantilena (C 1989, C 1993), per il collegamento troppo automatico tra
vicende storiche e tipologia monetale).

Il primo periodo, tra il 317 ed il 311 a.C, comprende delle dracme
auree (Bérend C 1998) con i tipi della monetazione di Filippo II, testa
di Apollo/biga, e frazioni (testa di Apollo/biga e testa di Persephone/
toro cozzante); tetradrammi d'argento con i tipi tradizionali della zec¬

ca siracusana testa di Arethosa/ quadriga al galoppo e triskeles ; stateri
di peso pieno con testa di Athena/pegaso e triskeles e almeno due
emissioni in bronzo (testa di Persephone /toro cozzante e testa di
Apollo /triskeles). Tale tipo in particolare, che come abbiamo visto
contraddistingue la monetazione agatoclea a Siracusa, ricorrerà, in¬

sieme ad altri elementi tipologici della sua monetazione, su esemplari
di alcune zecche magnogreche (Seltman C 1912; Taliercio Mensitieri C
1993; Consolo Langher C 19902; C 2000; Caccamo Caltabiano C 20003).

Nel secondo periodo, corrispondente alla spedizione africana
fra il 310 ed il 306 a.C., vengono coniate la rara serie aurea con testa
giovanile in scalpo di elefante/ Athena Alkidemos con civetta (Bérend
C 1998) e i tetradrammi con testa di Kore/Nike che inchioda il tro¬

feo, dove per la prima volta sulla monetazione siciliana compare il
nome di un tiranno (Consolo Langher C 19902; C 1993; C 2000
evidenzia come il fenomeno colleghi la Sicilia di Agatocle ai grandi
regni ellenistici; per Garraffo C 1995 Agatocleios / Agatocleos non sa¬

rebbe un aggettivo riferito alla Nike, cioè alla vittoria di Agatocle,
ma alla moneta coniata). Continuano ad essere battuti, a nome dei
Siracusani, l'argento con i pegasi, contraddistinto, però, dal simbolo
del trofeo (tipico dei tetradrammi di Agatocle) sul D/, ed il bronzo
con testa di Persephone /toro (Ross Holloway C 19791 attribuiva ad
Agatocle anche le emissioni con I E, interpretate come tù Upd, in rife¬
rimento alla vittima sacra dell'iconografia monetale: il toro). Altre
due emissioni enee recano la testa di Athena elmata al diritto ed un

cavaliere o un pegaso al rovescio.
Dal 305 al 289 a.C. si coniano a nome di Agatocle basileus monete

in oro con testa di Athena/fulmine alato (Bérend C 1998) e monete in
bronzo con lo stesso tipo di rovescio ma con testa di Artemis al diritto
(per l'assunzione della dignità regale Consolo Langher C 19902; C 1997;
C 2000). Continua la coniazione dei pegasi, privi, comunque, di leggen¬

da, e con peso ridotto (molti studiosi si sono interessati alla riforma mo¬
netaria operata dal sovrano e non tutti concordano sulla cronologia della
riduzione ponderale dei «pegasi»: Giesecke C 1923; Buda C 1969; Canti¬
lena C 1989; Garraffo C 1989; C 1995), mentre a nome dei Siracusani ven¬

gono emesse serie in bronzo con testa di Erade/ leone, la cui datazione è

comunque controversa (Buda C 1969; Ross Holloway C 19791).
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A partire dal secondo periodo e fino alla fine del regno di Agatocle,
la zecca siracusana produsse anche quattro emissioni in elettro dal
valore di 100, 50, 25 e 10 litre d'argento, a nome dei Siracusani con i
tipi: testa di Apollo/ Artemis; testa di Apollo/ tripode; testa di Apollo/
lira e testa di Ninfa/ polipo, dalla cronologia oscillante per tutto il cor¬
so del IV see. a.C. (attribuite da Seltman C 1912 a Dionisio I, da Reinach
C 1903 a Dione, dallo Head C 1874 al periodo compreso tra Timoleonte
ed Agatocle), fino allo studio specifico dello Jenkins (C 1968) che, gra¬

zie alla sequenza dei coni e all'analisi delle tipologie e dei simboli del¬
le emissioni, inserisce le serie nel contesto della coniazione agatoclea.

Nel periodo della «IV Democrazia», ovvero tra la morte di
Agatocle e la conquista del potere da parte di Iceta, si datano alcune
emissioni bronzee delle quali una richiama il tipo agatocleo con testa
di Artemis /fulmine ma con la legenda AI 02 EAEÏ0EPIOY, l'altra, la
cui produzione fu molto abbondante, presenta sul D/la testa di
Persephone e sul R,/ una biga in corsa, con in basso la triskeles. Il tipo
della biga, analogo a quello adoperato da Iceta per le sue emissioni in
argento, aveva fatto attribuire proprio a quest'ultimo tale emissione
(Head C 1911; Gabrici C 1927), mentre la presenza del simbolo della
triskeles ha fatto propendere il Calciati (C 1995) per Agatocle. La pre¬
senza di alcune riconiazioni hanno consentito a Ross Holloway (C

1962), seguito da Buttrey (C 1989), di datare questi bronzi agli anni
della «IV Democrazia».

Soltanto per Iceta, che detenne il potere tra il 287 ed il 279 a.C.,
risulta la singolare forma ETTI I KETA, presente sul R/ nell'esergo di una
serie di dracme in oro caratterizzati dalla testa di Persephone/Nike su
biga al galoppo. La particolarità dei corni, strettamente collegati fra loro,
che recano, nella loro fase finale, tale legenda in esergo prima erasa, e

poi sostituita dall'etnico 2YPAK02IQN, ha fatto datare queste emissioni
alla fine del governo di Iceta tra il 279 ed il 278 a.C. (Buttrey (C 1973, C

1989), mentre Ross Holloway (C 1962) preferisce datarle dopo la morte
di Agatocle e prima di Iceta). Il tipo dello Zeus Hellanios, che
contraddistingue un'abbondante serie in bronzo (sul R/ è presente
l'aquila su fulmine), commemorerebbe invece il trionfo di Iceta sui mer¬

cenari campani di Agatocle, e consentirebbe di datare 1'emissione già a

partire dagli anni iniziali del suo regno (Ross Holloway C 1962, mentre
il Franke C 1961 e Giesecke C 1923 attribuivano la serie a Pirro).

Chiamato dai Siracusani per arginare le velleità di conquista dei
Cartaginesi, nel 278 a.C. Pirro sbarcò in Sicilia e si fece nominare re dei
Siracusani. Della sua breve permanenza in Sicilia, durata solo due anni,
restano alcune serie monetali emesse nei tre metalli, dove evidente appa¬
re l'intento di servirsi della moneta anche per fini di propaganda politica.
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Due le emissioni in oro, uno statere ed un hemistatere caratteriz¬

zati rispettivamente da testa di Athena /Nike incedente con trofeo e

testa di Artemis/Nike con trofeo e corona, che pur con qualche diffe¬
renza, ricordano le serie emesse dal basileus Agatocle e da Alessandro
Magno. Ancora ad Agatocle sembra ispirarsi Pirro per gli stateri in
argento, che risultano quelli realizzati con una maggiore intensità, re¬

canti sul D/ la testa di Persephone e sul R/ Athena promachos. Questo
tipo, che richiama, tra l'altro, alcune serie tolemaiche, caratterizza an¬

che alcuni bronzi, accompagnati sul D/ dalla testa di Eracle. Ancora
inserite nella tradizione iconografica siciliana alcune litre bronzee con
testa di Persephone /Demetra seduta e testa di Ftia/ fulmine alato.

Le due emissioni in argento, un tetradrammo ed un didrammo ca¬

ratterizzati rispettivamente dalla testa di Zeus /Dione seduta in trono e

testa di Achille/Teti su ippocampo, sono stati in genere attribuiti alla zec¬

ca di Locri per il consistente ritrovamento di tesoretti contenenti i due
nominali in area magno-greca, e per le affinità stilistiche esistenti tra la
testa di Zeus dei tetradrammi di Pirro e quella sulla moneta locrese di
Roma/ Pistis (Stazio C 1985, e più recentemente Borba Florenzano C 1992).
Tuttavia, l'esame della monetazione realizzata dal sovrano durante la sua

permanenza in Occidente dimostra una forte coerenza interna,
evidenziando affinità iconografiche, stilistiche ed ideologiche, che rendo¬
no molto probabile una unica zecca di emissione. Arrivato a Siracusa,
Pirro avrebbe coniato le sue prime serie con dei tipi evocanti miti e culti
ancestrali legati all'Epiro, ma, subito dopo, consolidato e legittimato il
suo potere, avrebbe mostrato il suo inserimento all'interno della tradizio¬
ne iconografica siracusana (Caccamo Caltabiano C 19992).

Dopo la breve parentesi del sovrano epirota, il potere a Siracusa
fu assunto da uno dei suoi generali: Ierone, che lo detenne per circa
sessant'anni. La sua monetazione veniva usualmente distinta in due

fasi fra loro chiaramente delimitate dalla presenza del titolo regale
assunto nel 269 a.C. (Giesecke C 1923; Franke C 1958; De Sensi Sestito

C 1975). Alquanto dibattuto il problema del rapporto intercorso tra la
monetazione argentea ieroniana ed altri sistemi ponderali: secondo
Holm (C 1901) Ierone si sarebbe premurato di stabilire coincidenze
con il sistema ponderale tolemaico; per Hill (C 1903) il sistema
siracusano avrebbe avuto una funzione di mediazione tra il fenicio/

tolemaico ed il romano; completamente diversa l'interpretazione del
Giesecke (C 1923), secondo il quale Ierone si era impegnato coi Romani
ad allineare le proprie emissioni argentee al peso del denarius (che se¬

condo lo studioso era stato introdotto nel 269 a.C.). Lo studio del Franke

(C 1958), influenzato dalla cronologia ribassista dell'introduzione del
denarius, ha escluso un adattamento al sistema romano, ma ha evidenziato
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un collegamento anche tipologico con la monetazione tolemaica. Secondo
la De Sensi Sestito (C 1971; C 1975) in una prima fase Ierone avrebbe conia¬

to secondo il sistema ponderale tradizionale a causa di una precaria situa¬
zione economica: la studiosa colloca tra il 275 ed il 269 a.C. gli argenti testa

di Athena/pegaso con legenda I EPfìNOZ, e gli aurei la cui tipologia stretta
mente si ricollegava a quella dell'oro di Iceta. Soltanto quando il suo potere
fu consolidato, sarebbe stata possibile la ristrutturazione del sistema mo¬
netario, con l'adozione di una serie articolata di nominali che consentissero

alla moneta siracusana di collegarsi alle principali valute contemporanee
(De Sensi Sestito C 1975; Stazio C 1985).

Più recentemente, alcuni studi, che hanno riguardato in particolare
la monetazione di Ierone II e della sua famiglia evidenziandone
l'organicità del sistema monetario, hanno preferito distinguere tre peri¬
odi di monetazione (Caccamo Caltabiano - Tromba C 1990; Caccamo
Caltabiano - Oteri C 1993; Carroccio C 1994; Caccamo Caltabiano -
Carroccio - Oteri C 1995; Caccamo Caltabiano - Carroccio - Oteri C 1997).

Il primo, tra gli anni 275-263/260 a.C., comprende emissioni in oro,
argento e bronzo, coniate a nome del sovrano, senza il suo ritratto, ma con
i tradizionali tipi siracusani, quali testa di Kore/biga (oro), testa di Athena/
pegaso (argento), testa di Kore/pegaso, testa di Artemis/pegaso e la di¬

scussa serie testa di Kore/toro IE (bronzo). Come abbiamo già accennato,
questa serie, in particolare, era stata attribuita ad Agatocle già da Gabrici (C
1927), seguito dalla Consolo Langher (C 1964), dalla Buda (C 1969), e da
Ross Holloway (C 19791); la sua attribuzione a Ierone II, invece, preceden¬

temente ipotizzata da Head (C 1874), Franke (C 1958), De Sensi Sestito (C

1971), è stata confermata sulla base dei dati di scavo provenienti da
Morgantina (Bell C 1995, Caccamo Caltabiano - Carroccio - Oteri C 1995).

Il secondo periodo, databile dopo il 260 a.C., appare basato unica¬
mente su emissioni bronzee dal valore reale; il nominale più leggero
mostra la testa di Poseidon e sul rovescio il tridente, quello più pesante
vede la comparsa, per la prima volta nella monetazione siceliota, del
ritratto del basileus Ierone col capo cinto da una corona di alloro e sul
rovescio un cavaliere al galoppo (per tale serie è stata recentemente pro¬
posta una cronologia ante 227 - 218 a.C. (Carroccio C 2000).

Il terzo periodo, negli anni finali del regno, durante la II guerra
punica, vede numerose emissioni in oro, argento e bronzo coniate a

nome della famiglia regale e degli stessi Siracusani, articolate secondo
un sistema monetale di tipo gerarchico e dinastico, che aveva cura di
evidenziare come dal nominale più elevato a quello inferiore, venisse
rispecchiato il grado di maggiore o minore autorità legato ad ognuno
dei membri della famiglia regale e dello stesso popolo governato. Il
nominale maggiore, un ottodrammo con testa diademata/quadriga
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guidata da Nike, viene coniato a nome di Ierone II, ed in esso, per la
prima volta, compare il nome del sovrano siracusano accompagnato
dal titolo regale (BAXI AEOE I EPQNOE). Viene ripresa la coniazione dei
pezzi aurei con testa di Kore/biga e leggenda I EPQNOE, e continua
remissione della serie bronzea con testa di Ierone, ora diademata,/

cavaliere. Gli stessi tipi dell'ottodrammo, contraddistinguono, inol¬
tre, un pesante bronzo di gr. 36 ca. A nome della regina Filistide ven¬
gono emessi dei tetradrammi e delle frazioni (definite dracme "pe¬
santi" di piede euboico-attico) recanti sul diritto il ritratto velato e

diademato della regina, e sul rovescio rispettivamente la quadriga e la
biga al passo o al galoppo con legenda BAEI AI 2EAE 4>I AI2TI A02. Il
confronto del ritratto di Filistide con quello della regina Berenice II
offre un prezioso termine di cronologia assoluta e sottolinea l'impor¬
tanza dei rapporti di Siracusa oltre che con l'Egitto anche con la
Cirenaica (Caccamo Caltabiano - Tromba C 1990) L'esame dei riposti¬
gli monetali contenente le monete regali dimostra come i tetradrammi
costituissero il nominale in argento più noto e diffuso della basileia
siracusana (Caccamo Caltabiano - Carroccio - Oteri C 1997). Le emis¬

sioni a nome di Gelone, didrammi e dracme, presentano sul diritto la
testa del sovrano diademata e sul rovescio rispettivamente la biga al
passo o al galoppo e l'aquila ad ali chiuse su fulmine con la particolare
leggenda 2TPAK02I0I /FEAQNOE (per una disamina delle varie inter¬
pretazioni Caccamo Caltabiano - Oteri C 1993; Caccamo Caltabiano -
Carroccio - Oteri C 1995; C 1997). Caratteristica peculiare delle emis¬
sioni geloniane è, inoltre, la presenza delle lettere BA, riscontrabile sul
R/ di molti esemplari, da non confondere con le altre lettere di con¬
trollo che caratterizzano tutte le emissioni basiliche, quanto piuttosto
da intendere come abbreviazione di BAEI AEQE (Giesecke C 1923) come

si evince da quanto appare sulle emissioni macedoni in cui il titolo
regale veniva spesso abbreviato in BA o BAZI (Caccamo Caltabiano -
Oteri C 1993 e Caccamo Caltabiano - Carroccio - Oteri C 1995). Dal
punto di vista ponderale le emissioni a nome di Gelone rispecchiano
quanto operato già dai suoi genitori, il didrammo è infatti la metà del
tetradrammo di Filistide, la dracma è invece più leggera, ed il suo
peso si confronta con quello della dracma tolemaica; entrambi, comun¬
que, corrispondono ponderalmente ai quadrigati e ai semiquadrigati
romani, monete circolanti in quel periodo in Sicilia (Caccamo
Caltabiano - Carroccio - Oteri C 1995; C 1997). Nominali argentei più
piccoli erano, inoltre, battuti a nome dei Siracusani; due serie presen¬
tano i tipi testa di Apollo/ figura femminile e testa di Artemis/ civetta,
altre sono caratterizzate sul rovescio da segni di valore esprimenti il
loro valore in unità bronzee o chalkoi (sette, tre, due).
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Attraverso l'analisi dei materiali è stato evidenziato il carattere

unitario delle emissioni battute a nome del re Ierone II, della regina
Filistide e del figlio Gelone (Caccamo Caltabiano - Carroccio - Oteri C

1997), la cui organicità è evidenziata dalla comunanza delle marche
utilizzate per controllare le varie emissioni basiliche, ma anche dal¬
l'uniformità dei caratteri iconografici e stilistici, dall'agilità del siste¬

ma metrologico, e soprattutto dalla potente ideologia dinastica sottesa
all'intero sistema monetale.

Alcune marche di controllo a doppie lettere presenti sulle monete di
Filistide e Gelone (ma anche di Ierone) compaiono pure sulla monetazione
di Ieronimo, che, ancora giovanissimo, succedette al nonno Ierone II dopo
la sua morte, nel 215 a.C. Le sue emissioni comprendono monete in oro,
argento e bronzo, caratterizzate dallo stesso tipo di R/: un fulmine alato
con leggenda BAH AE02 IEPQNTMOT. Sul D/ dell'argentc e del bronzo
appare il ritratto diademato del reuccio siracusano, mentre l'oro presenta
il tradizionale tipo della testa di Persephone; un conio, in particolare, ri¬

sulta in comune con la serie ieroniana (Ross Holloway C 19692). La pro¬
duzione monetale di Ieronimo viene divisa da Ross Holloway (C 19692)

in dieci serie (sette in argento ed oro e tre in bronzo), identificabili dai
marchi di controllo, a volte comuni per oro e argento, sempre diversi per
il bronzo. Sulla base delle sigle e soprattutto della diversa realizzazione
del ritratto di Ieronimo, lo studioso americano ha distinto due periodi di
coniazione: il primo, che apparterebbe alla prima fase del suo breve re¬

gno (215 a.C.), comprende le emissioni in metallo prezioso e presenta il
profilo del sovrano secondo la tradizione ritrattistica classicheggiante di
Ierone e Gelone; il secondo, databile al 214 a.C., comprendente anche le
emissioni in bronzo, appare realizzato con uno stile più realistico, che
vede, per esempio, una particolare resa delle basette (lunghe e a ricciolo).
Il nuovo stile del ritratto non risponderebbe ad una moda diversa, o ad
un cambio d'incisore, quanto piuttosto testimonierebbe la volontà di
Ieronimo di allinearsi con le produzioni monetali cartaginesi, in corri¬
spondenza del cambiamento della politica da filoromana, precedente
mente sostenuta da Ierone, in filopunica.

Prima di essere conquistata dai romani Siracusa, tra il 214 ed il 212

a. C., retta da un governo democratico («V Democrazia») conia, oltre
alcuni bronzi (testa di Poseidon/ tridente, testa di Apollo/Dioscuri su
cavallo al galoppo, testa femminile diademata/ tripode), le sue ultime
serie in metallo prezioso, anch'esse contraddistinte da lettere di con¬
trollo, di cui alcune comuni con Ieronimo, ed una anche con Ierone. Le

coniazioni più frequenti furono quelle da 12 e 8 litre recanti lo stesso
tipo di D/, una testa elmata di Athena (con conii in comune tra i due
nominali), e sul R/ rispettivamente Artemis stante mentre tira con l'ar
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co (12 litre) e fulmine alato (8 litre). Sono coniati, inoltre, nominali più
pesanti da 16 litre, con testa laureata di Zeus/Nike su quadriga al passo
o al galoppo, da 10 litre con testa di Kore /Zeus stante con scettro ed
aquila, ed altri più leggeri da 6 litre (testa di Eracle/Nike su quadriga al
galoppo), da 4 litre (testa di Apollo /Nike con palma e trofeo) e da 2 +
litre con lo stesso D/ degli esemplari da 4 litre (anche qui c'è un conio
in comune) e sul R/ Asclepio stante. Il sistema di divisione in litre ado¬
perato dal Bumett (C 1983) per interpretare i diversi nominali coniati,
non ha consentito allo studioso inglese di evidenziare i confronti con il
sistema ponderale romano, in particolare quadrigato, vittoriato, denario,
come invece sottolinea il Marchetti C 1992, utilizzando come unità di

riferimento lo scrupulum invece della litra. Secondo Caccamo Caltabiano
- Carroccio - Oteri (C 1995 e Caccamo Caltabiano C 19982) i sistemi
ponderali di riferimento, con un ulteriore arricchimento di nominali,
sono tre: l'euboico-attico, il tolemaico, il corcirese, riconfermando le di¬

rettrici lungo le quali si era mosso il sistema monetale siracusano negli
ultimi anni di Ierone II e in quelli di Ieronimo.

Con la morte di Ieronimo nella primavera del 214 a.C. e la con¬
quista di Siracusa ad opera dei Romani, cessano le emissioni in oro ed
argento, e rimangono in vita, probabilmente fino ai primi decenni del
II see. a.C., soltanto le coniazioni in bronzo. Sotto il profilo tecnico, la
monetazione siracusana di questo periodo si presenta artisticamente
scadente e priva di quella qualità e raffinatezza che l'avevano
contraddistinta in passato. Nelle raccolte numismatiche tali emissioni
vengono genericamente datate a partire dal 212 a.C. (Gabrici C 1927;
Mini C 1977; Calciati C 1986), e la mancanza di segni di valore e di
monogrammi rende difficile una loro sicura collocazione cronologica.

Tra queste emissioni, quelle contraddistinte al D/ da teste di di¬
vinità e al R/ dal loro tipico attributo (testa di Artemis /faretra, arco e

lancia; testa di Asclepio/bastone con serpente attorcigliato; testa di
Artemis/lira; testa di Giano bifronte/ tirso e testa di Apollo/ face) sono
probabilmente ascrivibili alla V Democrazia. A partire dal 210 a.C. si
datano, invece, alcune emissioni con una prevalente presenza di Zeus sul
D/, con tipologie che riprendono schemi iconografici tipici dell'età di
Ierone II e della «V Democrazia». Le ultime emissioni siracusane si ispi¬

rano principalmente ai culti orientali di Serapide e Iside alternati, però,
alle divinità locali quali Demetra e Persephone, sono le ultime emissioni
siracusane: testa di Zeus/Nike su biga; testa di Zeus/ Iside stante; testa
di Persephone/Demetra stante; testa di Serapide /Iside stante; Busto di
Helios/Anubis stante; testa di Iside/copricapo di Iside; testa di
Persephone /corona di spighe. L'assunzione di tipologie ispirate princi¬
palmente ai culti egizi (Manganarci C 19653, aveva ipotizzato che il culto
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di Serapide ed Iside fosse diffuso già in età ieroniana, la Sfameni Gasparro
C 1995, C 1998, C 2001 ha dimostrato come tali culti avessero assunto un

carattere ufficiale proprio negli anni intorno al 200 a.C., datando così le
emissioni siracusane), oltre ai rinvenimenti di Morgantina (AA.VV.,
Morgantina C 1989), e soprattutto la proposta di una nuova datazione
del tesoretto di Megara Hyblaea (Caccamo Caltabiano C 19962), hanno
permesso un'ulteriore definizione cronologica di queste serie, che sareb¬

bero durate, probabilmente, fino a quando, intorno al 170 a.C., Roma pri¬
vò Siracusa del diritto di battere moneta.

Nonostante Siracusa costituisca una delle zecche più attive di tutta
la grecità occidentale, la sua monetazione, come quella delle altre città
siciliane, risulta poco presente fuori dalla Sicilia.

Per il V see. a.C., si registra la presenza di alcune monete siracusane
in bronzo a Chalkis (IGCH 26; Franke C 1966) probabilmente portate da
Leontinesi fuggiti dalla loro città; altre testimonianze, riferibili a pochi
tesoretti, ritrovati nel Vicino Oriente, vedono la presenza monetale
siracusana, come quella delle altre zecche, come scorta di argento, giu¬
stificata dal valore intrinseco del metallo (Kraay C 1964).

La moneta siracusana risulta, invece, predominante nei tesoretti
siciliani soprattutto a partire dal 480 a.C., dopo che la città aumentò
consistentemente il volume delle proprie emissioni. Tra la fine del V e

gli inizi del IV see. a.C., la circolazione appare formata oltre che dagli
ormai logori tetradrammi delle città siceliote distrutte dai Cartaginesi
dai tetradrammi e decadrammi dei maestri firmanti siracusani.

I pesanti bronzi dionigiani che costituiscono, per lo più, dei veri e

propri gruzzoli militari, rappresentano in molti casi il principale cir¬
colante di gran parte del IV see. a.C.; il loro largo spettro di diffusione,
anche a livello di circolazione minuta, si spinge oltre che in Sicilia,
anche nell'area dell'odiema Calabria fino in Adriatico (Cutroni Tusa
C 1979; Caccamo Caltabiano C 20021; Gorini C 2002).

Un'estensione meno ampia caratterizza invece la monetazione di
età timoleontea, soprattutto rispetto alla precedente, mentre un note¬
vole incremento si verifica nel periodo agatocleo: i tesoretti vedono
associato l'elettro siracusano a quello punico e i pegasi emessi a

Siracusa circolano insieme a quelli di Corinto e delle sue colonie an¬
che fuori dall'area siciliana (IGCH 119; IGCH 151).

Nonostante i programmi di espansione commerciale da parte di
Ierone II e della sua famiglia, la loro monetazione sembra avere una
circolazione ristretta soprattutto alla Sicilia orientale, dove la valuta
siracusana circola insieme ad esemplari di altri sovrani ellenistici e ai
quadrigati romani (Bumett C 1983; Caccamo Caltabiano - Tromba C
1990) . Una maggiore diffusione si nota piuttosto per il bronzo ieroniano



145 SIRACUSA

(soprattutto la serie con Poseidon/ tridente) presente in numero ab¬

bondante anche nell'area dell'agrigentino (IGCH 2222; 2223), e la cui
circolazione si protrasse a lungo fino quasi ad età augustea.

[Anna Carbè]

B STORIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

Premessa

Nella recensione del materiale bibliografico relativo alla storia
della ricerca archeologica a S., vista la vastità della tematica, si è

proceduto ad una articolazione degli argomenti secondo un generale
criterio topografico-cronologico.

Per Età pre-scientifica si intende l'insieme degli studi di età moderna e

contemporanea precedenti al fondamentale contributo di Cavallari e Holm
sulla topografia della città antica (con un breve accenno all'"archeologia"
degli studi sulle antichità greche di S.). In tale paragrafo si tratterà degli
studi eruditi e dei resoconti dei viaggiatori europei fino al XIX secolo. Segue

la sezione dedicata agli studi sulla topografia generale, da Cavallari, Holm
fino ad oggi (Studi di Topografia Urbana).

Il resto del presente contributo è organizzato secondo un criterio
topografico (quartieri della città antica - suddivisi secondo le concezioni più
recenti e accreditate sulla topografia urbana di S. antica -, porti, necropoli,
evidenze extraurbane), in cui si dà conto della ricerca archeologica in ordine
cronologico per ciascun sito o complesso monumentale.

Infine, una sezione è dedicata al Museo Archeologico Regionale
"Paolo Orsi".

Richiami incrociati fra un paragrafo e l'altro ed alcune ridondanze si
sono rese necessarie ai fini di una certa scorrevolezza "narrativa", nel tentativo
di evitare una trattazione eccessivamente schematica ed enumerativa, che si

rivelerebbe di difficile consultazione (oltre che di sgradevole lettura).

Età pre-scientifica
A differenza dei siti e delle città "scomparsi" dopo la fine dell'antichità

e poi riscoperti in età moderna o contemporanea, S. fu abitata senza soluzione
di continuità e molti dei suoi monumenti rimasero sempre visibili, senza
che le nuove fasi edilizie o urbanistiche cancellassero il potere di evocazione
del glorioso passato.



SIRACUSA 146

I numerosi riferimenti di Cicerone (cfr. A. Fonti letterarie) a vari
monumenti di S. sono da considerarsi strumentali alla narrazione delle

malefatte di Verre; tuttavia essi rappresentano una preziosa - seppure
spesso generica ed imprecisa - fonte per la localizzazione di molti edifici
spogliati ed opere d'arte greca trafugate da Verre. In Ortigia si trovavano
la casa di Ierone, ormai usata dai pretori, molti templi tra cui quelli di
Diana e Minerva (di cui vengono descritti i preziosi arredi e nel cui
interno erano custoditi 27 ritratti di uomini illustri ed una pugna ...

equestris Agathocli regis in tabulis picta ) e la fonte Aretusa presso cui Verre
possedeva una sontuosa residenza (forse estesa fino all'estremità
meridionale di Ortigia: Cavallari - Holm C 1883); Acradina conteneva il
foro, con bei portici, edifici pubblici come il prytaneion e la curia, il tempio
di Giove Olimpio e una via lata perpetua con cui si incrociavano molte
altre strade; il popoloso quartiere Tyche prendeva il nome da un antico
tempio dedicato alla Fortuna, e vi si trovavano un grande ginnasio e

molti templi; infine, nella parte alta della Neapolis si ammirava il teatro,
due bellissimi templi dedicati a Cerere e a Libera ed una statua di Apollo
Temenite. L'episodio della scoperta della tomba di Archimede, avvenuta
verso il 75 a.C. (Jaeger C 2002) testimonia d'altra parte l'interesse di
Cicerone nei confronti del famosissimo siracusano, illustrando al

contempo il metodo di indagine adottato dall'oratore: in base
all'informazione fornita da una fonte letteraria, secondo cui la tomba
dello scienziato sarebbe stata decorata con una sfera ed un cilindro

posti in summo sepulcro, dopo un esame autoptico Cicerone identifica
sul terreno, presso una porta di Acradina, un monumento rispondente
alla descrizione, curandosi poi anche di renderlo leggibile e fruibile
tramite la pulizia dalle erbacce, anche a vantaggio dei Siracusani suoi
contemporanei che avevano perso la memoria sul loro illustre
concittadino. Il monumento identificato da Brydone e tutt'ora detto
"Tomba di Archimede" non è sicuramente quello scoperto da Cicerone.

L'abbondantissima tradizione letteraria antica su S., sulla sua storia

e sui suoi monumenti rappresentò per secoli la guida per la ricostruzione
della topografia di S. antica, e come tale fu utilizzata dagli eruditi per la
localizzazione dei quartieri e degli edifici antichi. L'approccio degli studi
su S. antica varia di poco dal tempo del Fazello alla metà del XIX secolo
ed oltre, restando sempre incentrato sulla lettura delle fonti letterarie e
sulla ricerca dei resti dei monumenti da esse menzionati. L'unica

innovazione nell'ambito di tale tendenza fu rappresentata dall'inserzione
nel testo di un apparato grafico, generalmente di carattere ricostruttivo:
si veda la pianta delle antiche Siracuse elaborata dal Mirabella (C 1613) -

successivamente criticata dal Bonanno (C 1624) - in cui figurano gli edifici
della città classica, posizionati in base alle informazioni desunte dalle
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fonti. A più di due secoli di distanza. Lo Faso Pietrasanta (C 1840)

mantiene una simile tipologia di contributo storico-topografico, con una
scansione cronologica delle ipotetiche fasi edilizie della città; accanto alle
piante ricostruttive, sono però ormai presenti, oltre alle illustrazioni
vedutistiche dei monumenti, anche il riepilogo dei resti antichi conosciuti,
rilievi di edifici (planimetrie ed alzati) e di singoli reperti (sculture, rilievi,
elementi architettonici) realizzati da F.S. Cavallari.

Naturalmente, la mancanza di riscontri e conferme che solo

l'indagine archeologica avrebbe fornito dalla fine del 1800 in poi,
rendeva inevitabilmente la suddivisione dei quartieri piuttosto vaga.
Ad esclusione dell'isola di Ortigia, i cui limiti erano costituiti dalla linea
di costa e che era dunque univocamente riconoscibile, l'articolazione
degli altri settori urbani era basata su congetture. Così, si riteneva che
Acradina si estendesse lungo tutta la porzione costiera nord-orientale,
dalla sponda antistante Ortigia (Acradina bassa) fino alla "cava" di S.

Panagia, comprendendo dunque la fascia orientale dell'altipiano
roccioso dell'Epipole; Tyche avrebbe occupato invece la zona
immediatamente ad O di Acradina. Anche la collocazione di edifici

antichi - o dei loro resti - e di località (come il castello Eurialo, le rovine
dell' Apollonion erroneamente identificate con il tempio di Diana) citate
dagli autori classici si rivelò errata alla luce di indagini più recenti.

Analogamente, il patrimonio delle fonti letterarie costituiva a tutti
gli effetti la "guida turistica" di cui erano forniti tutti i viaggiatori che
si recarono a S. fino al XIX secolo ma che si avvalsero anche di opere e

colloqui diretti con eruditi locali come Landolina, Gaetani, Mirabella.
L'atteggiamento comune dei viaggiatori stranieri era il raffronto fra la
città contemporanea ed i suoi abitanti e lo splendore dei monumenti -
raramente conservati e riconoscibili - della S. del V see. a.C, realizzati

dai potenti tiranni che la governarono; scarso interesse destavano le
rovine di età romana (Vallet -Vallet Mascoli C 1993). Se da una parte la
condizione della città moderna, confrontata con la potenza e la
magnificenza descritti dai poeti e dagli storici dell'antichità, suscitava
spesso una profonda delusione nell'animo dei visitatori (v. ad es. la
reazione scandalizzata di von Riedesel e Paton alla vista del poco poetico
utilizzo della fontana Aretusa da parte delle lavandaie siracusane), la
riscoperta delle rovine di complessi archeologici quali il castello Eurialo
o le latomie non mancava di stimolare la curiosità e la sensibilità artistica

degli stranieri, che si dedicarono allo studio ed al rilievo architettonico
delle strutture e, talvolta, discutevano di problemi cronologici (come
nel caso di Vivant Denon C 1788, sul Teatro Greco, in relazione

all'epigrafe della regina Filistide).
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In particolare, J. Hoüel (C 1782), con una formazione culturale di
stampo principalmente pittorico ed architettonico, fu autore di
raffigurazioni non solo di paesaggi e di fenomeni naturali, ma anche
di monumenti antichi, contenenti planimetrie, prospetti e proiezioni
ortogonali, frutto di attenti studi e rilievi metrici.

Sebbene le opere di eruditi e viaggiatori stranieri si rivelino oggi
di scarso valore ai fini dell'indagine archeologica, esse possono risultare
talvolta utili nella misura in cui forniscono informazioni sul

rinvenimento di strutture antiche (ad es. Fazello su una strada lastricata
in contrada Pantanelli o sull'esistenza di una porta urbica presso la
fonte Aretusa) o illustrazioni di singoli reperti o di monumenti oggi
del tutto diversi o non più visibili (Hoüel sulla «Casa dei sessanta letti»).

Studi di Topografia Urbana
L'età degli studi finalmente "scientifici" sulla topografia di S. antica si

apre con la pubblicazione della monografia di F. S. e C. Cavallari e A. Holm
(C 1883); l'opera, nonostante i suoi limiti dovuti al progresso delle ricerche
archeologiche nel XX secolo e talvolta al basso grado di dettaglio (più volte
lamentato da P. Orsi), rimane un riferimento fondamentale per gli studi su
S., poiché fornisce un riepilogo critico e sistematico delle conoscenze
storiche, archeologiche e topografiche disponibili sulla città ed i suoi
immediati dintorni alla fine del XIX secolo. Alcune tracce sul terreno

registrate dagli autori (ad es. tombe scavate nella roccia sulla sommità di
Tremilia, lungo il margine sud del pianoro dell'Epipoli, resti di strutture
fra il cd. Ginnasio Romano e la zona del Foro Siracusano, il tratto di
fortificazioni consistente di circa 400 blocchi squadrati, rinvenuto durante
la costruzione della stazione ferroviaria nel 1865 e distrutto prima che
potesse essere rilevato) erano già al tempo di Cavallari e Holm seriamente
minacciate da attività estrattive o edilizie, e molte altre oggi non sono più
visibili a causa della massiccia espansione della città moderna, soprattutto
in direzione N. In vista della redazione dell'opera, erano state intraprese
varieattività di ricerca archeologica in diversi punti della città, come
aH'"edificio romano" presso Via Elorina, nelle zone di necropoli delle
contrade Targia e Targetta (sul versante N del pianoro dell'Epipole), al
Fusco, in contrada Le Grotte (all'incrocio delle attuali via Necropoli
Grotticelle e viale Teracati), all'interno dell'Anfiteatro Romano, al Foro.

Attraverso la lettura integrata delle fonti letterarie e di osservazioni sul
terreno - sia di carattere archeologico che geologico - in ambito urbano e

suburbano, venne proposta la ricostruzione della topografia urbana dalla
fondazione al periodo romano.
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C. Cavallari ipotizzò profondi mutamenti nella conformazione
della costa siracusana dall'età antica al XIX secolo, in base alla

considerazione della stratigrafia geologica dei litorali e di numerose
strutture antiche (tombe a grotticella, cisterne, tagli in roccia per
fondazioni di edifici, opere portuali, etc.) che si trovano ormai
sommersi. In particolare, viene osservato che in età antica l'estensione
di Ortigia in direzione E doveva essere molto maggiore rispetto all'era
contemporanea e che le grandi paludi estese dal basso corso
dell'Anapo e dalle sponde del Porto Grande fino alle pendici del
Monte Temenite e, attraverso la zona del Foro Siracusano, alla riva
settentrionale del Porto Piccolo, avevano verosimilmente influenzato

la progressiva espansione dell'abitato al di fuori dal nucleo originario
di Ortigia. La suddivisione ipotizzata per i quartieri antichi della città
non rivoluziona quanto già espresso dagli eruditi dal XVI secolo in
poi, ma viene spesso precisata in base ai dati archeologici. Acradina
era dunque estesa su tutta la parte orientale della "terrazza
siracusana", delimitata e protetta ad E e a N dall'alta costa rocciosa
incisa a settentrione dalla "cava" di Santa Panagia che rappresenta
l'estremità nord-occidentale del quartiere; il confine occidentale,
secondo quanto già stabilito da Lo Faso Pietrasanta (C 1840), era invece
rappresentato dalTincisione naturale, poi artificialmente definita e

fortificata, a partire dal Cozzo del Romito (lungo il tracciato iniziale
dell'attuale Viale Tica) in direzione S-N, verso Santa Panagia. Che il
quartiere fosse abitato fino all'estremità settentrionale, seppure con
un modello di insediamento per nuclei intervallati da ampie zone di
pascolo, sarebbe confermato dai tracciati viari e da tagli in roccia
interpretati come fondazioni di edifici privati. Tyche è da porsi
immediatamente a O di Acradina, ed era delimitata a N dalla

prosecuzione delle fortificazioni in direzione dell'Eurialo, ad O
probabilmente da un nucleo di necropoli preistorica presso Casa
Agnetta e dalla linea ideale che congiunge la zona di Scala Greca con
il teatro; i resti di strutture antiche erano scarsi, ma la frequentazione
era tuttavia comprovata dall'esistenza di pozzi e canali sotterranei. I
limiti del quartiere Neapolis furono invece stabiliti in via ipotetica, in
mancanza di consistenti tracce sul terreno; il limite N doveva trovarsi

in corrispondenza delle latomie e dei tagli in roccia a monte del Teatro
Greco, mentre a S il confine del quartiere era segnato dal tracciato
costiero della via Elorina, zona in cui gli scavi condotti dal 1865 presso
l'edificio romano (oggi detto il "Ginnasio Romano") avevano messo
in luce anche un breve tratto di muro di difesa, che piegava
probabilmente verso N per comprendere l'Ara di Ierone e l'Anfiteatro
Romano. L 'Epipole era infine definito dai salti di quota e dalle linee
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fortificate a protezione dei margini settentrionale e meridionale, che
convergevano verso il Castello Eurialo.

L'articolazione dei quartieri di S. antica fu radicalmente ridisegnata
nella prima metà del XX secolo, in cui si valorizzano alcune informazioni
fomite da autori antichi (Cicerone, Silio Italico, Ausonio) secondo cui le

fortificazioni dell'Epipole non circondavano zone urbanizzate; tale
affermazione, già espressa dal Cluverio (C 1619) fu sostenuta da diversi
autori con varie argomentazioni (Haverfield C 1889, secondo cui almeno
fino al 412 a.C. l'abitato era limitato alla fascia posta a sud del pianoro
roccioso; Spagna C 1906; Pace C 1931; Cultrera C 19391) e ribadita e

perfezionata da K. Fabricius (C 1932) e H. P. Drògenmuller (C 1969),

mediante la valutazione sistematica dei dati archeologici acquisiti tramite
indagini sul terreno. Secondo le nuove ricostruzioni (accettate
progressivamente dalla totalità degli studiosi, v. ad es., Bernabò Brea C
1953; Voza C 19762; C 1998; Polacco - Mirisola C 1996; C 1998; Garozzo

1997; contro l'ipotesi del Fabricius, v. ad es. Cultrera C 1947), Acradina,
delimitata dalle tre necropoli arcaiche del Fusco, dell'Ospedale Civile e

della Borgata S. Lucia e dalle latomie, e racchiusa all'interno di un circuito
murario, «si estendeva nella piana tra i due porti, giungendo fino
all'attuale Stazione ferroviaria o poco oltre»; i quartieri di Neapolis e Tyche,

sviluppatisi inseguito alla crescita demografica dal VI-V see. a.C., sorsero
come sobborghi fuori dalle mura urbane; il primo è da collocare a monte
della stazione ferroviaria, fino alle pendici del Colle Temenite; Tyche, come
suggeriscono nuovi dati archeologici, si trovava a N di Acradina, «nell'area
dell'attuale Borgata di S. Lucia», sebbene per un breve periodo sia
sussistito il dubbio rispetto alla tradizionale localizzazione «sull'altipiano
verso N». Infine, YEpipole indica in generale «l'altipiano roccioso di forma
triangolare che si avanza con la sua base sul mare e culmina col vertice
all'Eurialo» (Bernabò Brea C 1953; v. anche Mauceri C 19391; Gentili C

19612). P. Orsi (C 19253) aveva tuttavia già dedicato una breve riflessione
sulla topografia urbana di S. alla luce dei dati relativi alle necropoli,
osservando che la necropoli della Borgata S. Lucia poteva essere in
relazione conq ttôXlç (Tucidide) che costituiva, con Ortigia e l'istmo
in cui sorgeva l'agorà, la città di S. di età arcaica.

Un argomento dibattuto è la localizzazione dell'istmo di
collegamento di Ortigia con la terraferma. Sulla scia di Cavallari e

Holm, la maggior parte degli studiosi (ad esempio Gentili C 19662;
Voza C 19821; C 1998; Di Vita C 1996; Garozzo C 1997) sono concordi
riguardo il posizionamento del terrapieno e del ponte di cui parlano
le fonti nei pressi dei due moli moderni che racchiudono l'attuale
Porto Piccolo; l'istmo su cui furono impiantate nel XVI secolo le
fortificazioni spagnole, oggi percorso da Corso Umberto I, sarebbe di
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formazione molto più recente (Gargallo C 1962; Voza C 19791);
diversamente, Polacco e Mirisola (C 1996; C 1998; C 1999; Polacco C

19932; C 1998), seguiti da basile (C 2002) ritengono che tale istmo sia
in realtà di formazione antica e che vi sorgessero le strutture di difesa
e collegamento tra Ortigia ed Acradina (v. anche infra, la sezione sul
Porto Piccolo), oltre agli arsenali più antichi ed al Tupaweìov di Dionisio
I. A tale proposito, si ricordi la notizia del rinvenimento, ai tempi del
Fazello, di condutture di piombo con titolatura imperiale romana (TI
CL CAES AVG GERM) nell'istmo di collegamento tra Ortigia e la
terraferma, cioè nella zona delTodierno corso Umberto I.

Per la restituzione grafica generale delle tracce archeologiche
relative all'impianto urbano antico, v. Voza C 1998 (soprattutto le figg.
10, 12, 13, 15, 16, 18).

Quartieri della città antica

Ortigia
Le indagini archeologiche in Ortigia sono state condotte in

generale in maniera sistematica e/o estensiva solo in poche occasioni,
soprattutto quando hanno avuto per oggetto importanti complessi,
come YApollonion (Cultrera C 1951) e YAthenaion (Orsi C 1919, Voza C
19991); gli altri interventi sono stati eseguiti per esigenze di tutela, e

sono stati svolti prevalentemente in aree limitate. La ricerca, e

soprattutto la lettura dei dati stratigrafici, è spesso resa difficile dalla
"compressione" dei livelli antropici riferibili dalla pre protostoria
fino ad oggi, fra il piano di calpestio attuale e la piattaforma di roccia
naturale, con i conseguenti disturbi agli strati antichi dovuti a

successive attività costruttive (fondazioni di strutture, pozzi,
livellamenti etc.). Tuttavia, l'integrazione dei dati archeologici raccolti
in più di un secolo di ricerche ha permesso la ricostruzione dello
schema urbanistico dall'età greco-arcaica in poi. Da ricerche condotte
negli anni 1960-1970 cominciano ad emergere le tracce concrete di
una pianificazione urbanistica per strade parallele e perpendicolari,
che Orsi e Cultrera avevano già intuito dalla lettura della viabilità
attuale e da evidenze sul terreno, e che si può far risalire già ad età
arcaica (Pelagatti - Voza C 1973; Voza C 19791); l'ipotesi è stata
successivamente confermata da scavi in diversi punti del centro storico
(cortile della Prefettura, via del Consiglio Reginale, Piazza Duomo
etc.), che hanno permesso la definizione delle dimensioni degli isolati
(m 25 in senso N-S, m 75 E-O: Voza C 1998), e di cui si darà conto in
questa sezione.
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Riguardo l'es tensione di Ortigia in età antica, Orsi aveva osservato,
in base alla presenza di numerosi pozzi e cisterne scavati nella scogliera
(oggi al livello del mare o sommersa) antistante via Gelone (attuale
Mastrarua-via Vittorio Veneto), via dei Tolomei, piazzale dei Disperati
(odierno Belvedere S. Giacomo) e la chiesa di S. Filippo Neri, che l'isola
doveva protendersi alquanto in direzione di levante: lo scavo all'intemo
dei pozzi permise di datare la loro realizzazione all'età arcaica, e il momento
di abbandono attorno al III see. a.C.; fu recuperato abbondante materiale
archeologico, tra cui frammenti di vere di pozzo fittili, una testa fittile di
divinità femminile (pertinente ad un busto, seconda metà del IV see. a.C.),

una maschera tragica, coroplastica, amie calcaree, un modellino di navicella
fittile, anfore bollate, ceramica riferibile ad attività domestiche. La scogliera
fu in epoca moderna (probabilmente nel sec. XVI) interessata da piccole
cave di pietra (Orsi C 18892; 18912). Questi dati si integrano con le
osservazioni di Cavallari (Cavallari, Holm C 1883) sui pozzi circolari sulla
scogliera orientale di Ortigia, subito a nord del Castello Maniace.

Nel 1909 il Museo di S. acquisì un grande capitello romano in
marmo riutilizzato in un cortile di via Nizza (Orsi C 19122); capitelli
simili, ma di fattura più scadente, furono rinvenuti anche da L.
Bernabò Brea (C 19473) in via Torres durante gli scavi per
l'ampliamento del cinema Carabelli.

In seguito ad indagini in via Maestranza, angolo con via Roma,
Orsi (C 19122) aveva identificato nella via moderna il tracciato di un
decumano del sistema urbanistico greco, su cui si affacciava un grande
edificio pubblico di cui si rinvennero alcune assise di blocchi squadrati.

Importanti resti pregreci furono documentati nel corso dei numerosi
interventi di scavo da Orsi (C 18892: frammenti ceramici del II periodo
siculo in piazza Duomo; C 1905: tomba dell'inizio del II periodo siculo
colmata di materiali di scarico all'angolo tra via Maniace e passeggio
Adorno, presso pozzi e cisterne di età greca; v. anche infra, per gli scavi
in piazza Duomo e all'intemo dell'Arcivescovado) in vari punti di Ortigia.

G. Cultrera (C 19401) riferisce dei ritrovamenti effettuati in piazza
Archimede nel 1927-28, durante la costruzione del palazzo del Banco
di Sicilia; in tale occasione, furono rinvenute alcune strutture murarie

(di diverso andamento e spessore, generalmente orientati in direzione
E-O o N-S, realizzati con blocchi squadrati con risega di fondazione),
un pozzo pertinente ad un acquedotto (lungo il lato del palazzo che dà
sull'attuale Corso Matteotti), e solchi di carreggiata incisi nella roccia,
con direzione N-S (parallelamente ad O all'odierna via Dione); tra i
reperti mobili, vengono menzionati frammenti di ceramica sicula e di
maioliche dal XV see. d.C. In precedenza, erano stati rinvenuti, in piazza
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Archimede (palazzo di proprietà Pria) pavimenti romani, tra cui un
mosaico marmoreo (Fiorelli C 1880).

Tra il 1934 ed il 1936 fu aperta la via del Littorio, oggi Corso
Matteotti, a collegamento tra Piazza Pancali e Piazza Archimede. I
risultati delle indagini condotte furono pubblicati da G. Cultrera (C

19401). All'estremità settentrionale, in piazza XXVIII Ottobre (oggi Largo
XXV Luglio), furono rinvenute porzioni di un muro rettilineo con
spessore di ca. 1,5 m. in blocchi squadrati, con direzione NE /SO, alla
cui assisa più alta si affiancava, a S-O, uno stretto canale intagliato in
blocchi; dalla parte opposta del muro, in un incasso più profondo, si

osservò un tratto di acquedotto con pendenza verso O. Poco più a S

furono individuati altri due tratti di acquedotti, quasi paralleli fra loro,
scavati nel piano roccioso, di cui uno con lastre di copertura. Nell'isolato
compreso tra le vie C. Campisi, M. Adorno, Dione e del Littorio fu
osservata una porzione lunga ca. m. 38, di un muro di blocchi squadrati,
composto da otto assise, con una possente fondazione e orientato da N
a S, da mettere in relazione con altri scarsi resti di strutture murarie ad

esso perpendicolari o parallele ed al complesso edilizio ubicato ancora
più a S, costituito da una grande e robusta struttura a pianta quadrata
e da un edificio di forma rettangolare allungata, diviso in almeno 4

ambienti interni e posto a S del precedente, interpretato in via ipotetica
come pertinente al granaio di Ortigia menzionato da Livio (24, 21).
Resti di un altro edificio furono rinvenuti presso l'angolo tra via Cavour
e via S. Cristoforo (oggi via G. Monaco). Nell'ambito della sede stradale
di via del Littorio furono inoltre individuati altri due tratti di muri

distanti tra loro poco meno di m 40, paralleli ed orientati NO/SE. Pochi
metri a S delTincrocio tra via del Littorio e via S. Cristoforo, fu scoperto
un lembo di ca. m 2 x 2 di pavimento a mosaico policromo con quadro
centrale figurato (Venere e amorino) e ampia fascia con decorazione a

motivi geometrici e vegetali, allettato a quota più alta delle strutture
murarie descritte, e con differente orientamento. Presso l'incrocio con

via Maurolico si osservarono le fondazioni di una struttura quadrata,
con il lato di ca. m 13, e di un altro edificio, da mettere in relazione,
visto l'orientamento dei muri, con alcune delle strutture

precedentemente rinvenute al di sotto del palazzo del Banco di Sicilia
in piazza Archimede. In generale, Cultrera evidenzia l'andamento
rettilineo delle strutture, forse organizzate secondo uno schema
ortogonale. La stratigrafia fu documentata in maniera molto sommaria,
e si registrò la presenza di frammenti ceramici di varie epoche, resti
ossei di animali, elementi architettonici (frammento di fregio dorico, di
dentellatura ionica, un capitello corinzio in marmo di età romana, torso
di statua femminile panneggiata riferibile ad una copia romana di
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scultura post-fidiaca, un'epigrafe greca con dedica ad un medico, e una
latina di III-IV see. d.C., che commemora il restauro del pretorio da
parte di FI. Gelasio Busiride).

L'Apollonion fu a lungo identificato con il tempio di Diana
menzionato da Cicerone; i resti del tempio erano inglobati, almeno dal
XVI secolo (Aretius C 1527) nelle strutture di una casa privata; dal 1562
vi furono in parte sovrapposte le fortificazioni spagnole; il Bonanni (C
1624) osservò un'iscrizione araba nel muro della cella, sul paramento
N; nel 1840 il Serradifalco promosse una breve campagna per il rilievo
delle due colonne conservate in alzato, dell'architrave e del basamento.

Nel 1858 si decise l'abbattimento della casa Santoro, sovrapposta al
tempio, che fu demolita nel 1863. Cominciarono allora ricerche
sistematiche, condotte prima da Di Giovanni (C 1864) e poi da F. S.

Cavallari (C 1864; C 18751'2), che contribuirono al progressivo
chiarimento della planimetria del tempio (esastilo con 17 colonne sui
lati lunghi), almeno nella porzione orientale (Koldewey - Puchstein C

1899), grazie alla scoperta dell'angolo sud-orientale del crepidoma, di
"tronconi" di colonne, e che permisero anche il recupero di frammenti
di terrecotte architettoniche e di una statua egizia in granito della XXVI
dinastia. Una delle scoperte più significative delle indagini fu
sicuramente l'individuazione dell'epigrafe sul gradone più alto della
fronte orientale, che stimolò il dibattito sull'attribuzione del tempio.
Precedentemente a tale scoperta, il tempio era con sicurezza riferito al
culto di Diana; Schubring sostenne che il tempio fosse dedicato a

Demetra e Kore; dopo il rinvenimento dell'iscrizione, molti studiosi
(tra cui Orsi e Bergmann) pensarono naturalmente ad Apollo; Cavallari
e Flolm continuarono a sostenere l'attribuzione a Artemide, sulla base

della alta arcaicità della costruzione, ammettendo però che all'interno
del santuario qualcosa potesse essere dedicato anche ad Apollo
(Cavallari - Holm C 1883). Guarducci (C 19491) e Cultrera (C 1951)

ipotizzarono un'originaria dedica congiunta ad Artemide ed Apollo,
sebbene la tradizione abbia in seguito mantenuto solo la menzione della
prima divinità. Gli altri risultati degli scavi Cavallari furono pubblicati
da Cultrera (C 1951), che riferisce del rinvenimento di molti frammenti
di capitelli e colonne del tempio, di qualche elemento architettonico di
era più tarda (blocco con decorazione vegetale a rilievo), di resti di
strutture presso il lato orientale, di una chiesa sorta all'interno della
cella (blocchi a chiusura degli intercolumni), della scalinata posta al
centro del lato orientale del basamento, di cui si riconosce l'antichità,

ma con modifiche posteriori. Fu possibile anche ricostruire le fasi
successive all'età antica, quando si verificò un progressivo innalzamento
del piano di calpestio a causa di terremoti e scarichi di materiale; la
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costruzione delle fortificazioni spagnole comportò invece il ritorno a

quote vicine ai livelli antichi.
I successivi saggi esplorativi, tra il 1905 ed il 1932, riguardarono

piccole porzioni all'intemo delle strutture della caserma spagnola (c.d.
Quartiere Vecchio) e portarono al rinvenimento di tratti di muri
paralleli alla gradinata settentrionale del tempio e dei muri della cella,
poi completamente messi in luce dopo l'abbattimento, dal 1933, del
Quartiere Vecchio. Questi lavori si svolsero sotto la direzione di P.

Orsi (C 1905), ma i risultati furono editi dal Cultrera (C 1951). Le
demolizioni delle case che occupavano la porzione meridionale del
tempio cominciarono qualche anno dopo, nel 1939, in seguito a lunghi
contenziosi riguardanti gli espropri, i finanziamenti, la prosecuzione
della demolizione della caserma spagnola, ma offrirono finalmente
la possibilità teorica di scavi estensivi e sistematici, condotti fino al
1943, con una campagna nel 1948, anche grazie ai finanziamenti del
Municipio e del Ministero. Si procedette al consolidamento delle due
colonne del lato meridionale conservate in tutta la loro altezza (ma

non ancora isolate dalle abitazioni moderne) e degli elementi
dell'epistilio, e fu realizzato il muro di recinzione dell'area
archeologica lungo il lato S, con il parziale reimpiego del materiale
proveniente dello sgombro dei detriti soprastanti il tempio. Gli scavi
hanno accertato i notevoli danni arrecati alle strutture antiche, fino

alle assise più basse del crepidoma nella parte settentrionale ed
occidentale, dalla costruzione della caserma spagnola; fortunatamente,
fu messo in luce l'angolo nord-occidentale del basamento e fu così
possibile ricostruire in numero di 17 le colonne dei lati lunghi; del
muro settentrionale della cella non rimaneva nulla, ad eccezione di

un unico blocco all'estremità E; qualche traccia del colonnato interno
risultò riconoscibile in qualche blocco dello stilobate. Lungo il lato
meridionale, meglio conservato, furono individuati i resti di altre 8
colonne, intramezzate da diverse lacune e lesioni che interessavano

anche lo stilobate; il muro S della cella fu messo in luce per quasi
tutta l'originaria lunghezza, per un'altezza massima di m 6,9 :

le lacune
testimoniano numerosi interventi, dall'età bizantina (strutture
addossate alla faccia S del muro, che comportarono diverse file di
fori rettangolari), al periodo normanno (porta con arco ad ogiva e tre
centine ogivali per l'innesto delle volte) fino al XVI secolo (taglio
triangolare visibile sulla faccia interna, in cui fu incassata la canna
fumaria delle cucine della caserma). Ad età romana risalgono i resti
di un piccolo edificio posto a N-O del tempio. A N furono indagati due
lunghi tratti di muri paralleli alla gradinata, riferibili a strutture precedenti
(un tempio incompiuto o già demolito quando fu costruito Y Apollonion),
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e due pozzi. A S e a O furono scoperti diversi tratti del muro di temenos,

orientati parallelamente ai lati del tempio. Di altre strutture poste a N-E
(appoggiate al basamento), a S-O e a S (a quota molto bassa, dunque
anteriori al tempio stesso) non fu compresa la funzione. Presso la fronte
occidentale furono messi in luce i resti di edifici e di muri rettilinei con

vari orientamenti, più recenti del tempio e del relativo muro di temenos.

Di notevole importanza anche il rinvenimento di una struttura quadrata,
ubicata presso l'angolo N-O del tempio, chiaramente posteriore alle
strutture antiche, poiché appoggia sui gradini del tempio e copre in parte
il muro di temenos, ed interpretata come fondazione di una torre
altomedievale, forse realizzata poco prima dell'assedio degli arabi a S.

dell'827-828 d.C., ed associata ai resti di cortina muraria (posti a N),
distrutte, secondo le fonti, durante l'assedio dell'877-878 d.C. Nel corso

degli scavi vennero recuperati, allo stato "sopradico", anche molti
frammenti architettonici di diverse epoche pertinenti al tempio e ad edifici
minori (frammenti di triglifi, terrecotte architettoniche e acroteri, in
particolare parti di un cavaliere, di una sfinge e di un grande gorgoneion

dal frontone), frammenti ceramici dal protocorinzio al medioevo, tra cui
fondi con lettere incise, coroplastica, statuaria in marmo, due epigrafi.
Sotto l'edificio del Mercato Orsi (C 1912) aveva rinvenuto frammenti
architettonici di età romana in marmo, in un contesto molto rimaneggiato.

A conclusione degli studi sull 'Apollonion, la pianta fu ricostruita:
si tratta di un tempio esastilo periptero, con 17 colonne sui lati lunghi,
doppia fila di colonne davanti al pronao, e con doppio ordine di
colonne all'interno della cella, divisa in tre navate, con adyton. L'alta
arcaicità era facilmente intuibile, ma una data assoluta precisa, da
ricavare in base alle indicazioni della struttura, delle terrecotte

architettoniche e soprattutto dell'iscrizione della gradinata, non fu
formulata dal Cultrera, che indica una data fra la fine del VII e l'inizio

del VI see. a.C. Paolo Orsi aveva in precedenza sostenuto che
VApollonion fosse il più antico tempio della grecità d'occidente.

Altri saggi furono praticati più recentemente, nel 1964, a S del
Tempio di Apollo (Pelagatti C 19661; Pelagatti - Voza C 1973): in tale
occasione furono messi in luce diversi piani d'uso, dall'età arcaica a

quella bizantina, e resti di strutture in pessimo stato di conservazione
a causa delle successive sovrapposizioni. La fase altoarcaica (fine VIII
VII see. a.C.) è attestata da ceramica di importazione corinzia ed argiva
e di produzione locale; nella seconda metà del VI see. a.C. furono
realizzate delle strutture in blocchi calcarei squadrati, distrutte già
nel V-IV see. a.C. e di cui si sono conservati solo scarsi resti, orientati

secondo l'andamento di una strada parallela ai lati lunghi del tempio
e che presenta una successione di battuti pavimentali. Ad età classica
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è da riferire un gruppo di statuette, per la maggior parte raffiguranti
Artemide, forse provenienti da una stipe votiva. In età tardo-repubblicana
si sovrapposero agli strati arcaici e classici altri edifici che mantennero un
orientamento parallelo al tempio. Sono infine testimoniate fasi tardoantica,
bizantina (ceramica, muri, lacerti di basolato) e medievale (frammenti
ceramici di XII-XIII see. dal riempimento di pozzi).

Nel 1901 furono rinvenute, all'incrocio di via XX Settembre con

piazza Pancali, in una zona in precedenza interessata dalle fortificazioi
spagnole, due statue di marmo greco di III-II see. a.C. adagiate su
una struttura «vecchia, ma non antica»: Hades/Plutone (mancante
delle braccia e dei piedi) ed Hygea (figlia di Asclepio), che attestavano
per la prima volta a S. il culto di queste due divinità (Orsi C 19012).

Nelle vicinanze del tempio di Apollo, in via Savoia, fu rinvenuto
un torso marmoreo di satiro, con corpo in torsione, probabilmente
della prima età ellenistica (Bernabò Brea C 19473).

Al 1977-1978 risale l'importantissima scoperta dei resti di due
torri quadrate a difesa di una porta urbica in via XX Settembre (le
strutture sono tuttora visibili), datate alla fine del V-inizi del IV see.

a.C., e poste sul prolungamento teorico della via E-O individuata nel
1964 durante gli scavi Pelagatti a S dell' Apollonion: si tratta delle uniche
tracce edite di recente delle fortificazioni dionigiane di Ortigia (Voza
C 19791). Sulle fortificazioni di Ortigia sono infatti a disposizione scarsi
dati: F. S. Cavallari (C 18861) comunicò la scoperta di un angolo di
una torre di età greca, realizzata in blocchi squadrati di grandi
dimensioni, recanti diversi marchi di cava, al centro del bastione

spagnolo posto a N della fonte Aretusa: potrebbe trattarsi, ma ciò
non fu osservato dal Cavallari, dei resti dell'antica porta urbica
menzionata da Fazello; presso l'angolo N-E della struttura spagnola,
a ca. m 7 dalla fonte, si osservarono nella stessa occasione altri blocchi

squadrati con marchi incisi. Altre strutture relative alle difese di Ortigia
furono individuate da P. Orsi nell'ultimo periodo della sua attività a

S.: se ne ha notizia grazie allo studio di E. Sinatra (C 1967; v. anche S.

L. Agnello C 1983) che ebbe la possibilità di consultare i taccuini di
Orsi relativi alle indagini svolte nel 1932 presso la Porta Marina e la
Camera di Commercio: lo scopo delle ricerche era quello di riscoprire
alcuni resti bizantini o greci già individuati nel 1888-1889 ma non
documentati; furono invece rinvenute strutture difensive diverse di

età greca e bizantina a fianco della Porta Marina; presso la Camera di
Commercio si scoprirono altri resti di mura dall'età bizantina a quella
di Carlo V, che forse poggiavano su strutture greche.
Dall'interpretazione dei pochi dati disponibili, S.L. Agnello (C 1983)
ritenne di poter ricostruire la linea difensiva di Ortigia bizantina, che
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avrebbe ricalcato quella greca in corrispondenza di Porta Marina,
inglobandola e rinforzandola sulla riva del Porto Grande; nuove
strutture furono invece realizzate, sovrapponendole parzialmente
a ìYApollonion (v. supra).

Le indagini nel cortile della Prefettura, presso via Roma, sono state
condotte nel 1977-1980 da P. Pelagatti e nel 1996-1998 da C. Ciurcina, in
una zona reputata di grande potenzialità informativa, vista la
localizzazione a breve distanza dal limite nord-orientale dell'area sacra

dell'Athenaion e del Tempio Ionico. Durante la prima campagna è stata
indagata un'ampia area. Il risultato di maggiore importanza è stato senza
dubbio il rinvenimento di un lungo tratto (ca. m 40) di uno stenopos con
andamento E-O, largo m 2,5-2,8 la cui data di costruzione è indicata
dall'abbondante materiale ceramico alla prima metà del VII see. a.C. Altri
livelli si sono sovrapposti fino all'età imperiale romana, mentre la
stratigrafia relativa ad età più tarde è risultata molto disturbata; tutti i
battuti presentavano tracce delle carreggiate. Il tracciato dell'asse viario
è stato messo in relazione all'orientamento di strade tuttora esistenti nel

reticolo urbano di Ortigia (da O, via del Collegio, ronco I e vicolo II alla
Giudecca), permettendo di ricostruire con una certa sicurezza
l'organizzazione dell'abitato già dall'età arcaica, in buona misura
mantenutosi fino al presente attraverso le fasi medievali e post-terremoto
del 1693. Sono state rilevate anche strutture di case monocellulari (di ca.

m 4 x 2,5) comprendenti cortili scoperti, datate ai primi anni della
colonizzazione corinzia di S., già orientate secondo l'andamento della
futura strada. AH'intemo di una delle abitazioni fu osservata anche una

"cucina" realizzata tramite un taglio concavo in una banchina soprelevata.
La documentazione ceramica è rappresentata in larga parte da
importazioni corinzie, rodie ed etnische dalla seconda metà delTVIII see.

a.C., ma anche da una tipologia di produzione siracusana con "figure a

tecnica a contorno campite di bianco". Sono stati documentati infine strati
di età classica e tardo-ellenistica (Pelagatti C 1980; C 19821'2; C 1983).

Nel 1996-1998 è stato praticato un saggio a S dell'area
precedentemente indagata (Ciurcina C 2000). E' stato individuato, a

ca. m 25 di distanza, un limitato tratto di uno stenopos (stenopos 14

secondo la numerazione in Voza C 1984, tav. CXXIX) parallelo a quello
già scoperto da P. Pelagatti, precisando così l'ampiezza degli isolati
in senso N-S; è stato possibile leggere la successione di livelli d'uso
dell'asse viario impiantato probabilmente nel VI see. a.C., fino all'età
ellenistica (gli strati più recenti sono stati distrutti da interventi
costruttivi moderni). Le varie sistemazioni succedutesi poggiavano
su una massicciata di pietre miste a terra posta a regolarizzare il piano
roccioso. La documentazione più antica, riferibile "ad una fase di
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transizione all'età protostorica" è rappresentata dai resti di una
struttura muraria che delimitava una zona di deposizione di alcuni
contenitori ad impasto. E' stato inoltre messo in luce un filare di blocchi
di arenaria in direzione N-S, allettati su uno strato preparatorio,
pertinente ad un edificio pubblico di età arcaica, forse una stoà, a cui
era associato un bothros contenente frammenti di un louterion in

marmo, di coroplastica, resti ossei di animali, conchiglie, scorie di
ferro, frammenti di tegole e coppi, materiale ceramico databile tra il
VII ed il III see. a.C. All'estremità settentrionale del saggio sono state
individuate altre fossette votive, sempre associate alla struttura di
arenaria, contenenti minuti frammenti ceramici, tra cui anche grossi
contenitori, laterizi, conchiglie e ossa animali.

Le ricerche in via del Consiglio Reginale si sono svolte nel 1980
1981 (Voza C 1984), ed i risultati conseguiti sono stati valutati ad
integrazione con le precedenti indagini di P. Pelagatti nel cortile della
Prefettura. Dopo l'impostazione di 4 saggi (per un totale di ca. 200
mq di scavo), nei livelli superiori sono stati rinvenuti materiali
ceramici basso e postmedievali. La documentazione relativa all'età
antica è rappresentata da resti di edifici, reperti ceramici e battuti
stradali, dall'età protostorica alla tarda antichità. All'età del bronzo
medio e finale risalgono i resti (tagli e buche circolari praticati nella
roccia) di una capanna con lati rettilinei. Fra i risultati più interessanti,
il rinvenimento di uno stenopos (denominato stenopos 13) con direzione
E-O, largo ca. m 2,5, composto da un battuto di piccoli blocchi calcarei
con tracce di carreggiate, contenuto lateralmente da due muri a scarpa
di grossi conci squadrati posati a secco; questo tratto rappresenta la
prosecuzione a occidente della strada identificata nel 1978-1980 da P.

Pelagatti nel cortile della Prefettura. Il materiale ceramico associato
(frammenti di ceramica piumata, di ceramica indigena a decorazione
geometrica, ceramica di importazione corinzia) data fino all'ultimo
quarto dell'VIII see. a.C. Ad E della strada è stato individuato un
piccolo edificio quadrangolare, di VII see. a.C., la cui costruzione fu
sicuramente condizionata dall'andamento della strada stessa. Alcune

strutture, impostate a loro volta su strati preistorici, risultano invece
tagliate dall'asse viario: ciò ha permesso di ipotizzare una
frequentazione della zona, di poco precedente all'impianto dello
stenopos , confermando quanto già emerso dagli scavi nel cortile della
Prefettura. Alle posteriori fasi di frequentazione, dalla fine del VII
see. a.C., corrispondono successivi piani stradali sovrapposti ed il
progressivo innalzamento dei muri di sostegno.

Nei primi anni Novanta sono state condotte ricerche da parte
di C. Ciurcina e R. Amato all'interno del convento di Montevergini,
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a S di piazza Duomo; anche in questa occasione è stato possibile
indagare un tratto di stenopòs, con una successione di battuti dalla
fine dell'VIII a tutto il VI see. a.C., confermando la larghezza media
di m 25 degli isolati, in senso N-S. La documentazione copre un
arco cronologico dalla protostoria (resti di capanna e materiale
ceramico riferibile alla cultura di Cassibile) all'età greco-arcaica
(edificio, sovrapposto alla capanna, composto da due ambienti
quadrati di m 4 x 4, realizzato con zoccolo di lastre calcaree ed alzato
di mattoni crudi, ed altare lungo m 2,5, a cui sono associate numerose
thysiai contenenti ossa animali, conchiglie, ciottoli, frustuli di bronzo
e ferro, carboni e materiale ceramico che indica il periodo d'uso tra
la fine del VII e il primo quarto del VI see. a.C.). Il tipo di rinvenimenti
permette di identificare la funzione della zona come area sacra estesa

a N fino al palazzo dell'Arcivescovado, precedentemente alla
monumentalizzazione dalla metà del VI see. a.C., sebbene le

deposizioni votive continuino fino alla fine del IV see. a.C. come
testimoniano materiali (arule, anfore, elementi architettonici
rinvenuti all'interno di un pozzo (Voza C 1993).

Un altro tratto di stenopos è stato identificato ad E di palazzo
Montalto, con successivi battuti dall'età alto-arcaica ad età ellenistica;

nel corso della stessa indagine sono stati documentati anche livelli d'uso
romani, medievali e moderni (Voza C 1993). Si ricordi che nel 1919,

durante la costruzione dell'edificio scolastico della Sperduta (tra le attuali
vie dei SS. Coronati, dei Mergulensi e Montalto), Orsi osservò i resti
archeologici visibili nella trincea di fondazione parallela a via Montalto,
scavata per arrivare al piano di roccia: erano presenti resti di edifici di
età greca probabilmente a pianta rettangolare, di cui rimanevano le assise
più basse di conci rettangolari ed una grande cisterna per la raccolta di
acqua piovana, di forma atipica (Orsi C 19202; Pelagatti C 19822, in cui si
riferisce il contenuto dei taccuini 112 e 113). Nella stessa zona, all'incrocio
tra via Dione e via dei Mergulensi, durante la ricostruzione di un palazzo
distrutto dai bombardamenti, si rinvenne un bastoncino d'avorio
finemente decorato recante tracce di doratura (Bernabò Brea C 19473).

Nel 1991 C. Ciurcina ha condotto scavi all'interno della Chiesa di

S. Martino, documentando livelli medievali, direttamente sovrapposti
a strati di età classica ed arcaica, oltre a varie strutture riferibili alle fasi

edilizie della chiesa (Voza C 1993).

Tra il 1960 e il 1969 le indagini di G. V. Gentili (C 19671) e di P. Pelagatti
(C 19692; C 1982; C 1983; Pelagatti - Voza C 1973) portarono alla definitiva
identificazione e datazione (fine del VI see. a.C.) del Tempio Ionico,
ubicato al di sotto di Palazzo Vermexio, sotto un consistente strato

contenente scaglie di calcare bianco formatosi in epoca medievale,
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probabilmente bizantina, quando vennero spoliati gli edifici antichi per
ottenere materiale da costruzione. Del tempio, la cui costruzione fu
cominciata nella seconda metà del VI see. a.C, furono rinvenuti molti

elementi architettonici sia in situ che in giacitura secondaria: strutture dello
stereobate, frammenti di colonne con immoscapo aggettante non scanalato
«destinata a decorazione scultorea». Secondo l'ipotesi ricostruttiva di P.

Pelagatti, la planimetria comprendeva 6 x 14 colonne, su un basamento di
25 x 59 m. Il tempio era verosimilmente dedicato ad Artemide: nonostante
la costruzione fosse stata interrotta in concomitanza con la realizzazione

dell 'Athenaion dal 480 a.C., i resti rimasero visibili fino al completo
smantellamento nel corso del I see. a.C., come testimoniano le menzioni

degli autori antichi. Riguardo i periodi precedenti alla costruzione del
tempio, è stata raccolta documentazione relativa al primo nucleo abitato
dai coloni greci: piccoli edifici a pianta quadrangolare ed un deposito di
pani di ferro. L'area assunse una funzione sacra dall'inizio del VI see. a.C.,

periodo a cui risale una stipe votiva, un altare ed un sacello distrutti per la

realizzazione del Tempio Ionico (Pelagatti - Voza C 1973, Pelagatti C 1982);

questi dati si integrano con quelli raccolti da P. Orsi durante le ricerche in
via Minerva (Orsi C 19152; C 1919) ed all'intemo dell' Athenaion (Orsi C

19101), durante i quali vennero rinvenuti blocchi di arenaria in crollo, al di
sopra di un basolato in calcare bianco ancora in posto, e minuti frammenti
architettonici in calcare riferibili ad un edificio ionico. Cavallari (Fiorelli C

18815; Cavallari - Holm C 1883) aveva in precedenza riferito del
ritrovamento nel 1881-1882 all'intemo della Cattedrale, al di sotto del

pavimento, di vari frammenti di marmo, di pezzi architettonici e figurati,
tra cui una parte di sarcofago romano di II see. d.C.

Le indagini del 1963-1964 hanno riguardato il lato orientale del
Tempio Ionico; nella zona a N sono state documentate le tracce
dell'abitato pre-greco di Ortigia: si tratta di resti di capanne simili a

quelle già osservate da Orsi nel 1922 davanti alla scalinata della
Cattedrale, e di frammenti ceramici di Thapsos e del tardo bronzo,
rinvenuti in un contesto stratigrafico disturbato, che ha reso difficile
isolare gli strati pre-greci da quelli contenenti le prime importazioni di
ceramica greca (Pelagatti C 19821-2).

Gli scavi condotti da P. Orsi dal 1912 al 1915 in via Minerva (Orsi
C 19152, 1919) hanno permesso l'acquisizione di importantissimi dati
sulla frequentazione della parte più elevata di Ortigia, confermandone
la funzione sacra che si è protratta dal X see. a.C. all'XI secolo d.C. In
questa sede, rimandando all'esaustiva monografia dedicata da Orsi
(C 1919) ai risultati di tali ricerche, se ne tratterà in modo molto
sintetico. Fu possibile documentare le fasi che precedettero la
costruzione dell 'Athenaion, che comportò il livellamento e la
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risistemazione dell'area sacra tramite la gettata di un cospicuo strato di
breccia compattata, che ha sigillato i livelli più antichi. Direttamente al
di sopra del banco roccioso, rinvenuto alla profondità di ca. m 3 dal piano
moderno, furono documentati strati pre-greci di terra nerastra contenenti
abbondanti frammenti ceramici e resti di pasto (ma nessuna traccia di
capanne) databili alla "terza civiltà sicula"; alla fase protostorica seguirono
livelli "paleogreci" e greco-arcaici, a cui si sovrappose il nuovo piano di
breccia compatta deposto in concomitanza con la costruzione del tempio
dinomenidico di V see. a.C. Al santuario arcaico, indagato nei settori
sottostanti via Minerva, sono riferite piccole edicole riconoscibili in
fondazione, gli abbondantissimi frammenti di terrecotte architettoniche
(tra cui la celebre Gorgone con Pegaso), un tempio (quasi parallelo a

quello successivo) di cui furono rinvenuti i resti presso l'entrata laterale
alla Cattedrale, corredato sul fronte orientale da un altare con gradinata
antistante, che rimase in uso, tramite sopraelevazione sul nuovo battuto
di breccia, anche in piena età classica; attorno all'altare era posta una
ricca stipe votiva, danneggiata in epoca medievale, ma che ha restituito
preziosi reperti (ceramica, bronzi, avori anche figurati e placcati d'oro,
scarabei etc.), e numerose stele. Procedendo verso la parte orientale di
via Minerva si rinvennero, fra i resti di edicole rettangolari, consistenti
depositi di ceneri sacrificali, molti blocchi architettonici (squadrati,
intagliati ad arco, decorati, parti di triglifi, metope e comici) e frammenti
di tre grandi figure fittili. Presso l'estremità orientale della via, davanti
l'albergo Roma, si rinvennero i resti di un grande edificio, forse templare,
realizzato con conci squadrati; fu possibile identificare anche alcuni tratti
rettilinei e curvilinei del muro di temenos.

Dell'Athenaion dinomenidico furono scoperte le fondazioni ed il vespaio
sotto la peristasi (all'intemo della Cattedrale, in corrispondenza del lato N
del presbiterio: Orsi C 19101; C 19152; C 1919), la cloaca di servizio,
ritrovamento che fece ipotizzare ad Orsi che si trattasse di un tempio ipetrale,
di cui furono recuperati anche numerosi frammenti di tegole marmoree, di
cornice a becco di civetta, gronde a testa leonina in marmo pario e, reimpiegate
in edifici di epoca bizantina, anche due sculture marmoree frammentarie
(torso di Nike con busto di prospetto; gamba e panneggio di altra statua
femminile). Ad età bizantina sono datate le sepolture rinvenute in via
Minerva, le trincee per la ricerca di materiale lapideo da reimpiegare che

causarono danni alle strutture ed agli strati antichi; le fosse comuni sono
forse connesse al terremoto del 1693 (Orsi C 1919).

Nel 1910 e 1917 vennero praticati anche dei saggi nel cortile
dell'Arcivescovado; nel 1910, presso l'angolo S-E, fu rinvenuto il
cantonale di una piccola struttura posta presso l'imboccatura di un
pozzo; negli altri saggi fu talvolta documentata la stratigrafia
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archeologica non disturbata fino ai livelli siculi (Orsi C 19101); nel
1917 si scavarono invece ampi saggi lungo il lato settentrionale del
cortile, mettendo in luce tre potenti muri paralleli tra loro ed al lato S

del tempio di Athena; le tre strutture erano realizzate con grandi
blocchi di calcare arenaceo conchiglifero (localmente detto
giuggiolena, i primi due da N) e in calcare bianco fine (quello più
meridionale) non erano in fase, e sono probabilmente riferibili ad un
ambulacro parallelo alla cella, progressivamente, dall'età arcaica a

quella dinomenidica, allargato; la stratigrafia era analoga a quella
accertata in via Minerva: sulla roccia poggiava lo strato siculo con
terra nerastra, resti di pasto ed un focolare con una pentola integra in
posto, realtivo ad una capanna (mal conservata) scoperta poco più
ad E; i resti dei piccoli edifici rettangolari sono attribuibili a strutture
connesse al culto o alle abitazioni dei sacerdoti (Orsi C 19101; C 1919).

Attorno al 1888 F. S. Cavallari aveva scoperto la gradinata orientale
d'ingresso all' Athenaion, in corrispondenza dell'aula capitolare del
Duomo, ma le indagini rimasero inedite (se ne ha notizia in Orsi C 1919).

Le ricerche nell'area dell 'Athenaion hanno interessato, in estensione,

anche gran parte di Piazza Duomo; la zona fu oggetto di limitate ricerche
nel 1910 e nel 1922 da parte di Orsi (C 19251), che individuò, al disotto
dei livelli pavimentali dei secoli XIX e XX, uno strato greco arcaico ed
uno siculo, a cui erano riferibili solo scarsissimi resti di strutture.

Una testina femminile fittile della fine del V-inizi IV see. a.C.,

probabilmente pertinente ad una stipe votiva, fu rinvenuta durante i
lavori in una cisterna dell'arcivescovado per la trasformazione in
rifugio antiaereo (Bernabò Brea C 19473).

Nel 1992-1993, sotto la direzione di G. Voza, viene rinvenuta,

parallelamente alla facciata dell'Arcivescovado, una direttrice stradale
(plateia ) con direzione N-S (la cui esistenza era stata ipotizzata in base
all'andamento dell'attuale via Cavour), sicuramente in uso già da età
arcaica precedentemente alla costruzione de\V Athenaion e

monumentalizzata, alla fine del VI see. a.C., con la realizzazione di

un ingresso all'area del santuario da S, che comprendeva con tutta
probabilità due piloni di cui si sono rinvenuti i tagli di fondazione in
roccia, in corrispondenza dell'incrocio della plateia con uno stenopòs.

L'asse viario rappresenta probabilmente l'arteria principale del tessuto
di Ortigia, e si raccordava a nord direttamente con il collegamento
con Acradina. E' stato inoltre identificato uno strato pregreco
contenente ceramica della facies di Cassibile e di Thapsos e strutture
murarie di terrazzamento a S dell' Athenaion (Voza C 1993).

Altre importantissime indagini in estensione in Piazza Duomo sono
state svolte tra il 1996 ed il 1998, sempre ad opera della Soprintendenza ai
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BB. CC. AAV come intervento preventivo alla ripavimentazione della piazza
(Voza C 199912 ). Gli scavi, resi difficoltosi dal sottile spessore del deposito
archeologico (solo 50 cm. ca. fra l'attuale piano di calpestio e il banco di roccia

naturale!), spesso disturbato dagli interventi che si sono susseguiti dal neolitico
in poi, hanno tuttavia permesso di chiarire la successione delle fasi edilizie ed
architettoniche dell'area. E' stata confermata la continuità della funzione sacra

della zona più elevata di Qrtigia, a partire almeno dal Bronzo Antico, a cui
risalgono i resti di una capanna ellittica e due fosse contenenti ossa animali,
tracce di bruciato e ceramica: tali materiali hanno fatto ipotizzare un uso rituale
connesso a sacrifici. Successivamente è testimoniata la contemporanea presenza
di ceramica di produzione indigena e di materiale d'importazione greca, che

ha suggerito una effettiva convivenza fisica dei due elementi etnici, fino alla

fine dell'Vin sec. a.C., periodo in cui la ceramica greca sembra prevalere. A
questo periodo risale la creazione ded'oikos, di cui sono state identificate le

tracce in fondazione (m 9 x 6 ca.); l'alzato era costituito probabilmente da
legno e/o mattoni crudi. A questo edificio di culto erano associati anche lembi
del piano d'uso, in cui furono praticate le fosse per i riti sacrificali di fondazione
e che hanno restituito, fra l'altro, frammenti ricomponibili di una oinochoe

protocorinzia (ca. 670 a.C.) con decorazione figurata con teoria di animali e

potnia theròn, testimoniando l'importanza del culto di Artemide sin dalle fasi
più antiche della città. L'oikos fu inglobato, nella seconda metà del VU sec. a.C.,

in un altro edificio templare, di poco più grande, che rimase in uso, attraverso
diverse fasi edilizie, fino ad età ellenistico-romana, come testimoniano i reperti
contenuti nei due pozzi connessi al culto, ma di cui quasinulla è dato conoscere
intorno alle caratteristiche architettoniche. Il numero di classi vascolari attestate

in età arcaica è notevole: è stata infatti rinvenuta ceramica rodia, ionica, chiota,

protocorinzia, di produzione etnisca, fenicia, laconica. Dalla fine del VI see.

a.C., la zona fu oggetto di un programma di monumentalizzazione che

comportò la realizzazione del Tempio Ionico, e, poco più tardi, a celebrazione
della vittoria di Himera del 480 a.C., deWAthenaion di età classica. La zona
dell'attuale Piazza Duomo retrostante al santuario di Athena venne così a

costituire una «area di temenos-agora [...] sede delle principali strutture religiose

e politiche dellapolis nel punto centrale e più elevato di Qrtigia» (Voza C 19992) .

Acradina

In base agli studi più recenti sulla topografia urbana (Fabricius C 1932,

v. anche supra, sulla Topografia Urbana), l'antica Acradina è da localizzare
tra la zona del foro (ad O fino al Ginnasio Romano) e la riva settentrionale
del Porto Piccolo; a N, al di fuori delle fortificazioni realizzate in età arcaica
(di cui non resta alcuna traccia ad eccezione forse del ritrovamento
pubblicato in Guzzardi C 1993; v. anche la ricostruzione della linea fortificata
di età arcaica in Polacco - Mirisola C 1998) sorse il quartiere di Tyche.
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Nel 1552, riferisce Fazello, furono rinvenuti numerosi oggetti
d'oro nella zona dell'odierno viale Montedoro, dove si credeva fosse

ubicata la zecca di S. antica; ancora Fazello informa della scoperta di
tubature idriche in piombo di età romano-imperiale (v. anche sezioni
su Topografia Urbana e Tyche).

La zona del Foro Siracusano fu oggetto di studio da parte di
Cavallari (Cavallari, Holm C 1883); in tale occasione fu praticata una
lunga trincea (m 38 x 2,7, per una profondità di ca. m 1,25) presso la
colonna «monolite a colore, che si eleva [...] presso il pozzo detto
degl'ingegneri» (attuale piazza Marconi) che permise l'individuazione
di uno stilobate con le basi di altre quattro colonne di marmo.

Nell'area dell'attuale piazza Marconi nel 1890, durante la
costruzione di una casa, si rinvennero le tracce dell'espansione edilizia
di età greco arcaica (collo di grande vaso protocorinzio), oltre a materiale
più tardo (anfore bollate, frammenti epigrafici) (Orsi C 18912).

Nel 1865, durante la costruzione della stazione ferroviaria, furono

rinvenuti ca. 400 blocchi squadrati, probabilmente relativi a

fortificazioni, che furono rimossi prima che si potesse rilevare la
struttura (Cavallari - Holm C 1883).

Nella zona dell'antica agorà, presso la Stazione ferroviaria, furono
rinvenuti nel 1912 due frammenti di fregio "ieratico" raffiguranti
figure maschili con clamide, recanti un rotolo ed un ramo di alloro, di
età ellenistica (Orsi C 19152).

Nel 1915 Orsi diresse lo scavo ed il rilievo, all'interno della Stazione

ferroviaria, di una grande e sontuosa abitazione ellenistico-romana: i
pavimenti mosaicati con motivi geometrici vennero distaccati; si
osservarono diversi strati di intonaco sulle pareti, segno di successivi
interventi di ristrutturazione dal momento di primo impianto in età
ellenistica, fino ad età augustea. Nell'ambito degli stessi lavori furono
recuperati due frammenti scultorei arcaici (ima statua femminile acefala,
di marmo pario o naxio, con chitone e himation, ed una testa elmata),
forse appartenenti alla medesima scultura posta originariamente sul
frontone di un tempietto, e numerose mascherine, statuette femminili
fittili, pissidi a saliera, coppette ansate provenienti da una stipe votiva
esplorata solo parzialmente (Orsi C 1915). Un altro deposito votivo
arcaico, contenente statuette femminili fittili, erà già stato individuato
nella stessa zona da Fiorelli (C 18811) presso la curva della ferrovia
(vicino alla casa rurale di Impellizzeri).

P. Orsi (C 18892; C 18912; C 19091; C 19253), L. Bernabò Brea (C 19473:

rinvenimenti occasionali sul lato meridionale di piazza Marconi durante
la costruzione di rifugi antiaerei dal 1943, scavo della Soprintendenza
nel 1946, con rinvenimento di frammenti di ceramica d'impasto del III
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periodo siculo, abbondante ceramica corinzia e geometrica di produzione
locale, coroplastica, tra cui anche una statuina femminile di stile dedalico,
una fibula ad occhiali in avorio, pochi frammenti di ceramica a figure
nere, rosse e a vernice nera, ceramica romana e bizantina, terrecotte

architettoniche tra cui un gorgoneion di V se. a.C.), G. V. Gentili (C 19516)

effettuarono ricerche nell'area dell'antica agorà, al Foro Siracusano, in
via Dante e piazza Marconi, rinvenendo tracce dello schema urbanistico
dall'età greco-arcaica. Anche indagini più recenti hanno confermato la
successione stratigrafica: negli anni Settanta (Voza C 19761) fu indagata
la parte S-E di piazza Marconi con l'identificazione di livelli relativi alla
frequentazione greca dall'ultimo quarto dell'VIII see. a.C. Durante la fase

di VI see. a.C. esistevano case il cui orientamento ed organizzazione ha
permesso di acquisire dati intorno alla «ricostruzione del quartiere
dell'agorà»; nel corso delle stesse indagini fu identificato anche lo
stereobate di un tempio, lembi della pavimentazione dell'agorà ed un
tratto di un'arteria stradale orientata in direzione E-O, «intorno a cui

gravita l'organizzazione dell'agorà anche in epoca romana». Tratti
pavimentati furono messi in luce anche in occasione del rifacimento del
manto stradale di corso Umberto I: questi dati hanno apportato
conoscenze utili relativamente «al problema del collegamento di Ortigia
alYAkradina in età antica».

Nel 1864 la Commissione di Antichità e Belle Arti acquisì i terreni
di proprietà Bufardeci in cui sorgevano i resti dell'edificio attualmente
denominato "Ginnasio Romano" e vennero cominciati gli scavi per
chiarire la planimetria e la datazione del monumento (Cavallari - Holm
C 1883): si rinvenne una struttura semicircolare con prolungamenti
rettilinei con ordini di sedili, fronteggiato da un edificio quadrilatero
con ingresso da S/SE; a causa del suolo estremamente paludoso, gli
edifici poggiavano su potenti sostruzioni; furono recuperati anche
frammenti di intonaco riferibili alla volta o a tramezzi, lastre di porfido
e altri marmi che ricoprivano originariamente la struttura, due teste
ritratto, sei statue in marmo, elementi architettonici, ceramica,

frammenti epigrafici (pubblicati da Schubring C 18653); si ipotizzò
inoltre l'articolazione in varie fasi edilizie che comportarono la
progressiva aggiunta di muri e vani. A N/NE del complesso
monumentale, si scoprì un tratto di una strada, forse della via Elorina.

Dopo lo scavo dell'edificio romano furono espresse diverse ipotesi
sulla funzione della struttura: J. Schubring (C 18653) pensò ad una
struttura balneare, C. Cavallari (Cavallari - Holm C 1883) alla curia,
F. von Duhn - come riferisce Orsi in uno dei taccuini (Cultrera C 19391)

- al bouleuterion, in epoca romana trasformato in odeon, con annessa la
tomba di Timoleonte; Cultrera (C 19391), interpreta la struttura come
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ginnasio con odeion annesso, e piuttosto che la tomba di Timoleonte,
riconosce Tara della Concordia menzionata da Livio.

Nel decennio compreso tra il 1879 ed il 1889, riferisce Cavallari
(Cavallari - Holm C 1883), alcuni privati rinvennero molti resti di
costruzioni antiche, che collegavano il Ginnasio Romano con la zona
del foro, ma purtroppo la maggior parte dei ritrovamenti vennero
risepolti, nascosti o dispersi, ad eccezione di un timpano monolitico
decorato, forse appartenente ad un'edicoletta.

L. Guzzardi (C 1993) ha dato notizia del rinvenimento, ad O del
Ginnasio Romano in direzione della Stazione ferroviaria, di muri forse

relativi a magazzini di età imperiale romana, che coprono strutture
greche. Più a valle è stato scoperto un crollo di laterizi di periodo
romano, a cui si sovrappongono, testimoniando Tabbandono della
zona, sepolture bizantine.

Nel 1946, a ca. m 100 a monte del passaggio a livello di corso Gelone
(oggi abolito) si rinvenne un piccolo edificio termale tardo-romano a

cui apparteneva un pavimento in opus sedile (Bernabò Brea C 19473).

Alla fine degli anni Quaranta, lungo il lato occidentale di corso
Gelone, nel corso della costruzione delle palazzine per i dipendenti
della Società Centrale Elettrica, furono rinvenuti due ambienti contigui
di un'abitazione romano-imperiale, con pavimento a mosaico
geometrico (distaccato) e in opus testaceum (Gentili C 19516).

I resti di una grande struttura termale di età imperiale romana
furono rinvenuti nella parte bassa di corso Gelone; più a monte,
sempre lungo corso Gelone, furono messe in luce testimonianze
(strutture e frammenti ceramici) di frequentazione dall'età alto-arcaica
(fine Vili-inizi VII see. a.C.), tra cui un sarcofago in arenaria entro
una fossa (Gentili C 19593; Voza C 19761; C 1998). In via Eumelo si

rinvennero altre tombe a fossa; durante le costruzione del Jolly Hotel,
nel tratto basso di corso Gelone, si scoprì un ambiente ipogeico
tardoromano (Gentili C 19593).

Nella zona compresa tra l'Ospedale Civile ed il Santuario della
Madonna delle Lacrime sono stati acquisiti dati importanti per lo
studio dello sviluppo urbanistico della città fuori da Ortigia. Le
indagini di Gentili presso l'Anfiteatro Romano (C 195111) e della
Soprintendenza in Piazza della Vittoria (Voza C 1972; C 19761'2; C 1980;
C 1984; C 1998) hanno accertato l'esistenza di un asse viario con
direzione E-O, fra il Porto Piccolo ed il Fusco, con cui si incrociavano

perpendicolarmente le vie minori identificate a N, e che si sovrappose
in età ellenistico-romana alla zona di necropoli in uso nel VI e V see.

a.C. attraversata da un corso d'acqua (il Torrente S. Giorgio, ormai
obliterato dalle strade e dai palazzi della città moderna). Gli scavi
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condotti nei primi anni Settanta nell'area in cui è sorto il Santuario
della Madonna delle Lacrime hanno messo in luce isolati residenziali

larghi in senso E-O ca. m 38 impiantati tra la fine del IV e l'inizio del
III see. a.C., frequentati fino ad età imperiale romana ed organizzati
secondo l'andamento di strade con direzione N-S larghe ca. m 4; da
un pozzo provengono materiali che indicano sicuramente la presenza,
nel IV-III sec. a.C., di un luogo di culto, probabilmente dedicato ad
Artemide e alle divinità ctonie: statuette e busti femminili fittili con

tracce di policromia, vaso a vernice nera recante un'iscrizione graffita
in onore di Artemide Ferea (Pelagatti - Voza C 1973).

A S della strada E-O, gli isolati risultano invece essere disposti in
direzione NO/SE, quindi diagonalmente rispetto alla strada principale
identificata con la una via lata perpetua nominata da Cicerone nella
descrizione di Acradina; il tratto in questione si sarebbe raccordato con
la direttrice S-N in uscita da Ortigia attraverso l'istmo nella zona di
piazza S. Lucia (Voza C 1980, ma v. infra, sul Porto Piccolo, la posizione
di Mirisola - Polacco C 1998; Basile C 2002). Gli studi del Gentili (C

1951 n), riguardarono l'estremità occidentale dell'asse viario nell'ambito
del quartiere Neapolis e permisero di documentare quattro fasi, a partire
dall'età greco-ellenistica, durante cui la strada era costituita dal fondo
roccioso con tracce di carreggiata; in età augustea si procedette alla
lastricatura allettata su una spessa massicciata preparatoria ed alla
costruzione di un arco onorario, a terminale della strada; un ulteriore

livello con conci poligonali fu realizzato nel corso del II see. d.C., in
concomitanza con la costruzione dell'Anfiteatro ed in età bizantina fu

rifatto il lastricato (v. anche infra, la sezione su Neapolis).
G.V. Gentili (C 19518) indagò anche resti di abitazioni di II-I see.

a.C. in piazza della Vittoria, durante la costruzione della più
occidentale delle palazzine popolari e nella zona posta
immediatamente a N: si osservarono pavimenti in signinum, in
cocciopesto, pareti intonacate e dipinte; i muri delle abitazioni antiche,
realizzati in pietra ed orientati E-O, risultavano avere subito successivi
restauri. In generale, tutto il settore compreso tra le vie Eumelo, Di
Natale e Mons. Carabelli, risultò essere interessato dalla presenza di
ceramiche e strutture di abitazioni greche e romane (Gentili C 19593).

All'estremità della grande strada E-O, in piazza della Vittoria, è

stato possibile osservare durante gli anni Settanta un tratto della strada
per una lunghezza di ca. m 30 con diverse fasi, di cui la prima, datata
ad età ellenistica, era costituita da un battuto con tracce di carreggiata;
la seconda fase, realizzata in basolato irregolare con solchi di
carreggiata, è riferibile alla seconda metà del I see. a.C. Una terza
sistemazione, mal conservata, consisteva in un lastricato con basole
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rettangolari e fu realizzata nel II-III see. d.C. La strada fu successivamente
obliterata da strutture di IV see. d.C., quando fu creato a N un nuovo
tracciato parallelo, rimasto in uso fino alla tarda antichità ed oltre (VI-VII
sec. d.C.). AS della strada greca sono state identificate fasi di frequentazione
da età classica ad età bizantina e indagati due importanti complessi
monumentali, un santuario e una fontana. Lo scavo del santuario, da
identificare secondo G. Voza (C 1980) con l'area sacra nominata da Diodoro
Siculo e devastata da Imilcone nel 396 a.C., dedicata a Demetra e Kore, ha

permesso il recupero di un grandissimo numero di statuette femminili
fittili originariamente conservate in vani di deposito poi crollati ed obliterati;
un altro consistente gruppo di ex-voto è stato rinvenuto poco più a O, in
una zona aperta, non delimitata da muri, in giacitura primaria, secondo
una disposizione organizzata intorno ad una zona centrale che è stata

interpretata con sicurezza come pertinente ad una stipe votiva. L'area sacra

comprendeva anche un tempio di m 10 x 18, probabilmente prostilo
tetrastilo, testimoniato solo dalle fondazioni in roccia dello stereobate e

della cella, ed un altare, anch'esso conservato solo in fondazione, antistante

al tempio. La cronologia è stata stabilita in base alla tipologia delle statuette
e al contesto stratigrafico, che ha restituito anche monete di fine V-inizi IV
see. a.C. L'area sacra fu rifunzionalizzata a partire dal III see. a.C., e

soprattutto nel corso del II-I see. a.C., quando, dopo un livellamento
dell'area, furono costruite case all'intemo del temenos : tale intervento non

ha fortunatamente sconvolto i precedenti depositi votivi se non nei livelli
superiori, ma ha comportato il taglio del muro di temenos, originariamente
parallelo all'asse viario E-O, per la realizzazione di una nuova strada
secondaria orientata N-O/S-E alla cui direzione venne adattato
l'andamento delle case. La funzione sacra non si esaurì del tutto e fu in

parte mantenuta con la costruzione di un piccolo altare con bothros

direttamente sovrapposto alla precedente stipe votiva ed in uso alla metà
del II see. a.C., come indicato dal materiale ceramico associato.

La fontana è impostata su un tratto del muro di temenos con
andamento NO/SE presenta ima vasca rettangolare di m 11,5 x 3,2

fronteggiata da un portico e corredata da un vano retrostante. La pianta
originaria trova confronti con monumenti della Grecia propria
antecedenti la fine del IV see. a.C.; è stato documentato un intervento

di ristrutturazione del III see. a.C. Alcuni elementi architettonici (triglifo,
frammento di geison) reimpiegati in strutture più tarde sono
probabilmente pertinenti all'alzato del monumento. Pochi anni dopo è

stata rinvenuta, a oriente del bacino, una statua acefala di divinità

femminile seduta, datata al V see. a.C. «anche se sono avvertibili segni
di arcaismo»; sul lato opposto della vasca, reimpiegata in un edificio
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ellenistico, è stata scoperta un'epigrafe frammentaria arcaica da leggersi
secondo G. Voza (C 1980) MEr AAAI e da integrare 0EA2.

Precedentemente all'identificazione del santuario di Demetra e

Kore in piazza della Vittoria, erano state proposte altre localizazioni:
Cavallari e Holm (C 1883) avevano infatti riconosciuto alcune strutture
presso la portella del Fusco attribuendole al santuario devastato da
Imilcone (v. anche infra, su Epipole e fortificazioni); Cultrera (C 1947)
aveva invece proposto che lo stesso santuario si trovasse nelle
immediate vicinanze della chiesa di S. Giovanni alle Catacombe e della

Basilica di S. Marziano, in cui furono riutilizzate, in periodo bizantino
e normanno, elementi architettonici (blocchi squadrati e rocchi di
colonne) di età greca, forse arcaici; lo stesso autore ipotizzò anche che
l'ambiente ipogeico che sarebbe divenuto la Cripta di S. Marziano
esistesse già in età classica, in connessione al culto delle divinità ctonie.

Neapolis
Per tutto il XIX secolo e la prima metà del XX le emergenze

archeologiche note nella zona consistevano nel complesso del Teatro
Greco, dell'Anfiteatro, dell'Ara di Ierone e delle latomie; scoperte
sporadiche ma talvolta eclatanti facevano intuire le potenzialità del
deposito archeologico: si vedano ad esempio la Venere Landolina
rinvenuta nel 1804 in un ninfeo all'interno del Giardino Spagna, i
due frammenti scultorei in marmo (forse pentelico) probabilmente
pertinenti alla stessa statua di satiro in riposo coperto da una pelle di
cerbiatto, rinvenuti nel 1912 lungo l'odierno viale Teracati, poco prima
dell'incrocio della traversa per il Teatro Greco (Orsi C 19152).

Le indagini intraprese a partire dai primi del '900 hanno permesso
di definire l'organizzazione urbana durante le diverse fasi storiche.

L'Anfiteatro fu oggetto di interesse già dal XVI-XVII secolo
(Aretius C 1537; Fazello C 1558; Mirabella C 1613; Bonanni C 1624),

quando era denominato coliseum o fossa granatorum ; Hoüel (C 1782)

ne fa oggetto di studio, e riferisce che «curiosi» vi praticavano scavi;
successivamente Landolina, Logoteta e Capodieci promossero delle
indagini mirate ad una migliore conoscenza del monumento.

I primi rilievi e saggi esplorativi presso l'Anfiteatro da parte di
Cavallari furono condotti nel 1880, quando furono osservati alcuni
incassi rettangolari tagliati nella parete rocciosa e ricoperti di stucco
e si tentò, senza riuscirvi, di raggiungere il piano di calpestio antico
impostato sulla roccia (Cavallari - Holm C 1883).

Nell'area posta a N-E dell'Anfiteatro, durante lavori agricoli, si
rinvennero blocchi di arenaria e rocchi di colonne (Cavallari C 18862),

probabilmente pertinenti alla grande stoà rinvenuta successivamente
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dal Gentili (v. infra); a poca distanza dal luogo di rinvenimento, nel
1833-34, della famosa testa di Giove, fu recuperata anche una statua
frammentaria di leone (Cavallari C 18862).

Orsi (C 19152; 19202) comunica che, dopo l'asportazione di ima grande
quantità di terra dall'area a S dell'Anfiteatro, furono rinvenuti i resti di
grandi strutture di età greca, danneggiate dall'impianto dell'Anfiteatro
stesso, riferibili probabilmente a fortificazioni. Al di sotto della terra di
scarico degli scavi Landolina, Orsi identificò anche livelli d'uso di epoca
greca, contenenti resti di pasto, anfore rodie bollate, ceramica italiota,
frammenti di foculi fittili, di tanagrine, di modellini fittili di navicelle
rostrate, che permisero il riconoscimento di un quartiere emporico.

Orsi osservò le numerose nicchie rettangolari incavate nelle pareti
rocciose in vari punti della Neapolis (presso l'Anfiteatro, lungo la via
sepolcrale del Temenite); il rinvenimento di un piccolo rilievo con
guerriero (IV-III sec. a.C.) in situ all'interno della Latomia Targia e di
tracce di intonaco in nicchie messe in luce di recente fornì la definitiva

conferma sulla funzione degli intagli. Ancora nella Latomia Targia,
lungo la parete N, si rinvennero anche numerose deposizioni votive
contenenti vasetti e terra carboniosa, attribuite ad un periodo
successivo all'abbandono della cava (Orsi C 19042).

Orsi (C 19042) scoprì al di sotto dell'Ara di Ierone una grotta
artificiale probabilmente antica, che presentava segni di
rimanegggiamenti di età più tarde, e indagata solo parzialmente per
problemi di sicurezza e stabilità del monumento soprastante. Durante
l'estirpazione di un frutteto tra l'Ara di Ierone e l'Anfiteatro si rinvenne
un interessante deposito di materiali entro una fossetta, contenente
tessere gladiatorie o lusorie in osso con iscrizioni poco leggibili e

strumenti metrici di osso e rame (Orsi C 19202). I successivi scavi
condotti presso l'Ara di Ierone (Gentili C 19545) hanno portato alla
scoperta delle assise di fondazione di un grande portico colonnato che
fronteggiava ad O l'Ara, datato dal contesto stratigrafico ad età
ellenistica; nelle trincee praticate a S fu possibile riconoscere il piano di
calpestio coevo ai due monumenti, costituito da un battuto; di grande
interesse, sul lato settentrionale dell'Ara, all'interno del recinto sacro, le

numerosissime (più di 100) thysiai contenenti coppette fittili biansate,
lucerne, skyphoi, olpette, monete dall'età ieroniana in poi.

Gli studi del Gentili (C 1951 n), in occasione della realizzazione
nel 1949-1950 di viale P. Orsi e via F. S. Cavallari riguardarono
l'estremità occidentale dell'asse viario (in seguito identificato con la
una via lata perpetua) permettendo di documentare quattro fasi (v. anche
supra, la sezione su Acradina), a partire dall'età greco-ellenistica,
durante cui la strada era costituita dal fondo roccioso con tracce di
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carreggiata; in età augustea si procedette alla lastricatura allettata su
una spessa massicciata preparatoria ed alla costruzione di un arco
onorario composto da blocchi bugnati, con una fronte di ca. m 10, a

terminale della strada; un ulteriore livello con conci poligonali fu
realizzato nel corso del II see. d.C. (con la parziale asportazione delle
basole precedenti), in concomitanza con la costruzione dell'Anfiteatro
ed in età bizantina fu rifatto il lastricato, che assunse un profilo a

schiena d'asino. Ad ognuna delle fasi del piano stradale erano
associate opere di terrazzamento e contenimento. All'incrocio tra viale
P. Orsi e via Cavallari furono indagate numerose tombe arcaiche, da
riconnettere alla necropoli dell'ex Giardino Spagna (v. infra), a cui si
sovrapposero dall'età ellenistica quartieri di abitazione, il cui
andamento era naturalmente in relazione con l'importante asse viario;
gli edifici ellenistici erano associati a strati contenenti frammenti di
coroplastica policroma centuripina di III-II see. a.C, mentre ad età
romana risalgono le case con pavimenti a mosaici geometrici e in opus
testaceum. Nelle vicinanze, lungo la parete rocciosa, fu scoperta anche
una tomba a forno del III periodo siculo, violata in antico, con dromos
di accesso e ambiente a pianta ellittica, contente pochi resti ossei
riferibili ad almeno due adulti ed un bambino. A N dell'arco onorario

augusteo furono rinvenute tracce di case ellenistiche; procedendo
ancora a N lungo la via Cavallari, si osservarono abitazioni di I see.

a.C., e strutture tarde con orientamento diverso rispetto all'asse viario.
Nelle vicinanze delle tombe arcaiche fu rinvenuto anche un

interessantissimo tesoretto monetale composto da 159 monete
d'argento, interrato probabilmente in occasione dell'assedio di
Marcello del 212 a.C. (cfr. A. Fonti numismatiche).

Nel 1951 furono praticate delle trincee esplorative a S di viale P.

Orsi, in proprietà Salerno-Aletta (Gentili C 19544), che portarono al
rinvenimento di una tomba sicula castellucciana con dromos di accesso e

camera a pianta circolare, violata in antico (in cui si rinvenne solo un'ascia
in pietra levigata), sepolture arcaiche a fossa, due frammenti di terrecotte
architettoniche arcaiche (geison e sima con gocciolatoio), resti di abitazioni
ellenistiche (a cui si associano frammenti di coroplastica e di amie fittili),
un bel pavimento in opus sedile di I see. d.C.

Recenti ricerche condotte tra l'Anfiteatro e l'Ara di Ierone hanno

messo in luce un tratto della grande strada con andamento E-O (già
identificata da Gentili, v. supra), confermando che essa rappresentava il
raccordo tra la fronte del Teatro Greco, parallela alla strada stessa, ed il
resto del tessuto urbano (Voza C 1993; C 1998; C 19992).

In età moderna il Teatro Greco subì notevoli danni (asportazione
dei blocchi dell'edificio scenico per la costruzione delle fortificazioni
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spagnole e realizzazione dei mulini nel XVI secolo; attività di cava che
hanno interessato soprattutto il pilone di roccia occidentale ed il vicino
settore della cavea). Fino alla metà del XVIII secolo eruditi locali e

viaggiatori stranieri dedicano nel complesso solo scarsi accenni al
monumento. Gaetani (nel 1756), Landolina (alla fine del 1700) e Capodieci
(tra il 1804 e il 1807) eseguirono scavi per liberare la gradinata e l'orchestra
dall'interro. I primi interventi mirati al recupero, al rilievo ed allo studio
del monumento furono promossi da Lo Faso Pietrasanta nel 1834-1939,

quando si procedette allo sgombero dell'interro nell'orchestra e nella parte
inferiore della cavea (con il rinvenimento di abbondanti frammenti di
lastre di marmo di diverse qualità) ed all'esecuzione, da parte del
Cavallari, di rilievi degli scarsi resti dell'edificio scenico: tale
documentazione rimase purtroppo inedita, come ebbero naturalmente
a lamentare gli studiosi successivi, come Orsi e G.E. Rizzo, che
denunciarono anche la scarsa precisione degli accenni al teatro nel testo

e nel corredo grafico dell'opera di Cavallari e Plolm (C 1883).
Dopo avere messo in luce la maggior parte del monumento,

cominciò la stagione degli scavi «di finitura», dei rilievi e della
demolizione di edifici moderni (i mulini cinquecenteschi). Ad ognuna
di tali indagini seguì la pubblicazione di una monografia o di un
consistente contributo dedicato all'interpretazione dei resti rinvenuti
e all'attribuzione degli stessi alle diverse fasi cronologiche. La natura
dell'evidenza archeologica - numerosissimi tagli in roccia di diverse
dimensioni e forme, intersecati tra loro, difficilmente databili e

riconoscibili nella loro funzione originaria, e scarsissimi resti di
strutture costruite - ha causato l'insorgere di teorie interpretative
spesso molto divergenti.

Dopo gli scavi di Orsi (C 19202) nel 1907 e 1916, fu pubblicata
l'importante monografia di Rizzo (C 1923) che contiene una disamina
sistematica e critica delle fonti letterarie e della bibliografia precedente,
una accurata descrizione delle varie parti del teatro (koilon , orchestra
e edificio scenico), frutto di nuovi e precisi rilievi sul terreno e la
ricostruzione delle fasi architettoniche in rapporto alla storia di S. e

all'evoluzione dei generi letterari teatrali. Vengono proposte tre fasi
principali del teatro semicircolare, di età classica, ellenistica e romana.
La scena di età classica fu riconosciuta nella sua planimetria
(mancavano invece indizi per la ricostruzione dell'alzato), composta
da due muri paralleli orientati E-O, e delimitata lateralmente da due
piloni di roccia; ai fianchi dell'edificio sorgevano i parasceni incassati
in roccia. Alla stessa fase fu attibuito il fosso dell'auleo o sipario e il
cunicolo sotterraneo, xapœeioç KXipctC per le apparizioni nell'orchestra
di personaggi dal sottosuolo, come l'ombra di Dario in I Persiani di
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Eschilo. Le tracce di uno stilobate, che possono essere attribuite ad
un proscenio ligneo, risalirebbero invece ad un periodo intermedio
tra la fase classica e quella ellenistica. In età ieroniana fu realizzato
un nuovo edificio scenico corredato da decorazioni architettoniche

(semicolonne) e scultoree (cariatide rinvenuta durante gli scavi del
1916, da correlare al frammento di satiro-telamone già nel museo di
S.). Le ristrutturazioni ellenistiche sono databili a partire dal 238 a.C.,
come conferma la menzione in una delle iscrizioni del diàzoma di

Nereide, sposata da Gelone II in tale anno. A monte della cavea Rizzo
ipotizzò la presenza di un portico addossato alla KaraTopri, a sua volta
identificata con la parete verticale di roccia contenente gli incassi per
numerosissimi quadretti votivi ed il Ninfeo; nelle immediate vicinanze
doveva sorgere anche un santuario dedicato alle Muse, come
testimoniato da un'iscrizione frammentaria della metà del II see. a.C.

Successivamente alla deduzione della colonia augustea, il teatro fu
sottoposto a significativi rimaneggiamenti che riguardarono la scena
(con pulpitum), l'orchestra (riduzione mediante transenna e

spostamento verso la cavea della scenae frons) e la cavea (lastricatura
in marmo); altri interventi furono praticati anche sul sistema idraulico,
sui piloni di roccia, sul canale del sipario.

In seguito agli scavi condotti nel 1946-47 da C. Anti e I. Gismondi
(Bernabò Brea C 19475) che portarono al rinvenimento, presso
l'orchestra, sotto la pavimentazione romana, dell'euripo trapezoidale,
Anti (C 1947; C 1948) valorizzò le fasi arcaiche del teatro: «il teatro di
Epicarmo» - con gradinata rettilinea, in fase con due strade
perpendicolari alla scena che fungevano da parodoi e con una serie di
buchi nella roccia, che sorreggevano un proscenio soprelevato o una
embrionale skene rettangolare - e «il teatro di Damòcopo» - con cavea
ed euripo trapezoidale, assimilabile con la fase contemporanea del teatro
di Dioniso ad Atene, skene a corridoio che sfruttava la più meridionale
delle tre fosse oggi visibili a S dell'orchestra, contenente incassi verticali
per pali scorrevoli a sostegno dell'apparato scenico; sotto l'orchestra
fu realizzato il cunicolo con diverticoli già osservato da Rizzo; la cavea
trapezioidale, che comprendeva 19 ordini di sedili, in corrispondenza
dell'infima cavea del teatro semicircolare oggi visibile, fu definitivamente
obliterata dagli interventi di età romana. La prima cavea semicircolare
è datata da Anti alla seconda metà del IV see. a.C.; da allora si

susseguirono varie fasi (tra cui le importanti ristrutturazioni sotto Ierone
II: raddoppio della proedria, creazione del diazoma, costruzione
dell'edificio scenico in muratura etc.) fino all'ultimo intervento
documentato dall'iscrizione di Nerazio Palmato (IV-V see. d.C.).
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Altri scavi furono eseguiti nel 1950-1951 sotto la direzione di
Adamesteanu e Gentili e nel 1953-1954 sotto la direzione di Stucchi; i
risultati e l'interpretazione dei resti rinvenuti furono pubblicati da
Bernabò Brea (C 1967), che critica le precedenti affermazioni di An ti
riguardo la fase del teatro trapezoidale arcaico, rivalutando al
contempo alcuni argomenti espressi da precedenti studiosi quali Bulle
secondo cui la cavea e l'orchestra oggi visibili non possono essere più
antichi dell'età di Ierone II; inoltre, «l'esistenza sul posto stesso del
teatro attuale del più antico famoso teatro, reso illustre dalle ombre
di Epicarmo, di Eschilo di Dionigi e di Timoleonte, restava [...] una
pura ipotesi non dimostrabile». Pertanto, secondo Bernabò Brea,
l'euripo trapezoidale è chiaramente posteriore ai due euripi
semicircolari greci e risalirebbe «alla ultima trasformazione del teatro»
in età romano-imperiale inoltrata, quando l'orchestra fu occupata da
una colymbaetra. Le due linee di interpretazione sono state sostenute
a più riprese dai rispettivi ideatori e/o allievi (Anti - Polacco C 1969;
Polacco C 199212; C 1998; Bernabò Brea C 1984).

Studi recentissimi (Voza C 20012) hanno permesso la scoperta di
tagli in roccia, rinvenuti presso i margini meridionale ed occidentale
della terrazza soprastante il teatro, interpretati come le fondazioni di
un muro di analemma; tale interpretazione comporta l'ipotesi di una
cavea molto più ampia, forse risalente al V see. a.C., poi ridotta in età
ieroniana, quando fu realizzata la stoa a U (per cui v. infra).

A ca. m 100 dall'estremità occidentale della cavea del Teatro

Greco, la scalinata rettilinea scavata in roccia, con fronte a sud fu

interpretata da Gentili (C 1952) come piccola struttura teatrale, di cui
si conservano 17 ordini di posti a sedere; il terminus ante quem per il
suo uso ed abbandono è fornito dalla cronologia dell'ipogeo funerario
realizzato nella zona nel III see. a.C.; la data di impianto del theatron,
in via ipotetica, è proposta al VI-V see. a.C.: vi si svolsero le gare di
arte comica e le commedie doriche siracusane di Epicarmo e Formo.

Nel 1971, nel tratto iniziale di viale P. Orsi, presso il colle Temenite,
fu occasionalmente rinvenuta una tomba a grotticella con ricco corredo
relativo ad almeno cinque deposizioni, che ne ha permesso la datazione
al IX see. a.C. (facies di Cassibile: ceramica d'impasto a decorazione
piumata e geometrica, fibule in bronzo) (Pelagatti -Voza C 1973).

All'interno della Latomia del Paradiso, negli anni 1980, sono stati
effettuati dei sondaggi all'ingresso dell'Orecchio di Dionisio, che
hanno permesso il recupero di molti frammenti architettonici (conci
squadrati, semicolonne, capitelli dorici, cornici, elementi del fregio e

del geison) attribuiti ad un edificio (una stoà monumentale o un tempio
forse tetras filo, da associare suggestivamente alla citazione ciceroniana
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dei templi ad summum teatrum dedicati a Cerere e Libera) di III see.

a.C., originariamente collocato presso l'orlo della latomia e crollato
oltre il precipizio in seguito ad un terremoto (Voza C 1984). Gli stessi
frammenti architettonici erano stati notati da Orsi (C 19042), che aveva
intrapreso dei saggi per accertarne la pertinenza, senza però poter
giungere a risultati soddisfacenti a causa delle infiltrazioni d'acqua.

Successive indagini sul pianoro sommitale del colle Temenite, a

monte del Teatro Greco, hanno permesso a G. Voza di ricostruire le fasi
di frequentazione succedutesi nell'area. Le tracce più antiche, buche di
palo per capanne circolari, sono riferibili ad un abitato dell'età del
Bronzo Medio con connotazione strategico-militare, a cui sono da
associare probabilmente le tombe a grotticella ubicate a S-E, alle pendici
del rilievo (una delle sepolture conteneva un alabastron miceneo,
associato a ceramica di Thapsos e della "cultura cipriota detta Base
ring II Ware"). Alcuni frammenti sporadici rinvenuti sulla cima del
Temenite sono datati ad età greco-arcaica ed ellenistica. Nella zona
orientale della terrazza, presso il margine dello strapiombo sulla grotta
dei Cordari e del Salnitro, è stato identificato un lembo di necropoli
tardo-arcaica e classica. Sul piano di roccia sono stati rilevati solchi di
carreggiata e tagli in roccia per la fondazione di un tempio posto nella
zona centrale del pianoro, sulla base della struttura pianimetrica datato
ad epoca arcaica, e sottoposto a successivi interventi edilizi, tra cui
l'impianto, nel V see. a.C., di due tombe monumentali a cassa con
copertura piana. Il tempio è stato riferito al culto di Apollo Temenite e

le tombe, già spogliate in antico, attribuite in maniera suggestiva, ma
in attesa di prove definitive, a Gelone e Demarete, anche sulla scorta di
quanto riferito dalle fonti, che collocano i sepolcri vicino alla Porta
Temenitide, forse identificata poco più a E da recenti scavi. Dopo una
fase in cui sorse una stoa ad L al vertice della cavea del teatro, presso il
margine meridionale della terrazza, in epoca ellenistica, più
precisamente ieroniana, venne eretta attorno al tempio una grande stoa

a U aperta a S: il braccio orientale, prolungato fino al margine della
terrazza verso il Teatro, inglobava, secondo Tipotesi ricostruttiva di
Voza, due templi, da identificare con quelli dedicati a Cerere e Libera
menzionati da Cicerone ( Verr ., IV, 53,119) nella descrizione dei
monumenti della Neapolis (Voza C 1993; C 1998; C 19992; C 20001).

Diversamente, Polacco, Trojani e Scolari (C 1982; C 19841'2; C 1985;

C 1989; Polacco - Scolari C 1986; Trojani C 19861'2), in seguito a diverse
campagne di scavo e rilievo, avevano proposto l'ubicazione dei due
templi ed identificato le tracce di fosse sacre più a O, a monte del
Ninfeo, zona in cui Voza riconosce invece una latomia superficiale ed
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i resti del braccio occidentale della stoà e una serie di buche per
l'impianto di ulivi (come nell'area ad oriente della stoà).

Nella parte meridionale della Neapoli, al limte con il quartiere
Acradina, fu indagata nel 1963, in occasione di cantieri edilizi, la zona
compresa tra via Tevere, via Tagliamento e piazza Adda (Gentili C

19661). Fu scoperta un’ampia piazza di forma triangolare fiancheggiata
da edifici pubblici di età romana (I see. d.C. con ristrutturazioni di
età imperiale): un portico sul lato occidentale, un edificio composto
da due vani rettangolari sul lato settentrionale, un ambiente con
pavimento a mosaico geometrico bianco e nero di età adrianea sul
lato orientale. Il complesso di tali strutture fu interpretato come
pertinente agli horrea. Di notevole importanza dal punto di vista della
topografia urbana fu il rinvenimento di un tratto di strada (decumano
largo ca. m 6,5) che immetteva nella piazza da oriente. Al di sotto
delle strutture romane furono documentati anche resti di edifici di

periodo greco (età timoleontea o agatoclea), tra cui una robusta
fondazione lungo il lato settentrionale della piazza triangolare.

Ad occidente di piazza Adda, scavi del 1983 hanno messo in luce le
tracce di fasi edilizie organizzate secondo l'andamento di un'arteria
stradale SE /NO, comprendente una struttura monumentale a pianta
circolare di età ieroniana, una stoa (parallelamente a via Basento) e una
struttura templare di età greca (Voza C 1998; C 19992). Tali risultati
confermano la continuità topografica della zona con i complessi
monumentali della Neapolis.

Anche lo schema urbano è stato documentato grazie a scavi del
1987 ad E dell'Anfiteatro (presso l'incrocio tra corso Gelone, viale P.

Orsi e viale Teracati), in cui si sono osservate tracce di strade parallele
orientate N-S (Voza C 1998); per le indagini del 1976-1977 e 1979 in c.

da Fusco, con il rinvenimento di isolati di età classica, v. infra, il
paragrafo sulle necropoli.

Tyche

Secondo le interpretazioni tradizionali (Lo Faso Pietrasanta C

1840; Cavallari - Holm C 1883), il quartiere antico di Tyche era da
collocarsi sulla parte settentrionale del pianoro roccioso dell'Epipole,
immediatamente ad O di Acradina ; come si è già accennato, questa tesi
fu definitivamente abbandonata nel corso del XX secolo, quando si
identificò la zona della borgata S. Lucia e la fascia di territorio a

settentrione di Acradina come sede del quartiere antico, secondo Bernabò
Brea (C 194 7s) esteso ad O addirittura fino alla zona dell'Ospedale Civile
(dove nel 1943 si rinvenne, oltre a tombe arcaiche e resti di abitazioni di
età romana, un cippo iscritto con dedica a Zeus e Tyche: Bernabò Brea C
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19473) ed a N fino alle c.d. «Balze di Acradina». In altre parole, secondo
la ricerca moderna, la vera collocazione di Tyche coinciderebbe con l'area
tradizionalmente considerata la bassa Acradina.

Dalla fine del XIX secolo la zona del quartiere antico fu
progressivamente occupato dalla Borgata S. Lucia a S, e da altre
istallazioni moderne a N fino alla c.d. «Balza di Acradina». Le limitate

indagini archeologiche hanno avuto in genere un carattere sporadico e
sono state occasionate da rinvenimenti fortuiti di strutture abitative e

di reperti provenienti dall'area di necropoli (per cui v. infra, sulla
necropoli della Borgata S. Lucia).

Cavallari e Holm (C 1883) riferiscono dei tagli in roccia lungo la
riva settentrionale del Porto Piccolo, attribuiti alle strutture di

carenaggio dell'Arsenale greco.
In varie occasioni Orsi comunica di rinvenimenti sporadici dalla

Borgata S. Lucia (C 18892: statuetta fittile frammentaria di sileno ed
un'ametista sferica con monogramma inciso; C 1905: capitelli con motivo
ad arpa desinente a voluta; C 19121: ceramica e coroplastica ellenistica).

Nel 1889, tra S. Lucia ed il vecchio cimitero, fu rinvenuto un rilievo

di V-IV see. a.C. con cavaliere armato, originariamente posto, secondo
P. Orsi (C 18912), in uno dei numerosi incassi rettangolari incavati
nelle c.d. «Balze di Acradina».

Nell'area compresa tra le ultime case della Borgata S. Lucia e l'ex
Convento di S. Maria di Gesù si rinvenne un ambiente sotterraneo

composto da un vano rettangolare (con semicolonne addossate ad
una delle pareti dipinte, pavimento in opus signinum con tessere di
marmo) e da un criptoportico relativi ad un'abitazione romana di età
augustea ("villa pseudourbana" secondo Orsi), di cui non restava altra
traccia di strutture in superficie (Orsi C 19021). Già a questa data, P.

Orsi aveva delineato le fasi di frequentazione della zona, interessata
in età arcaica da area di necropoli (per cui v. infra sulla necropoli della
Borgata S. Lucia), a cui si sovrappose a partire dal V see. a.C. il quartiere
residenziale, in uso fino ad età romano-imperiale, e nuovamente
rifunzionalizzato dalla tarda antichità per uso funerario (Orsi C 18942,

sul rinvenimento di tombe ipogeiche cristiane a valle delle c.d. Balze di
Acradina: si tratta, secondo Orsi, del collegamento crono-tipologico tra
il precedente degli ipogei pagani di età imperiale e i successivi grandi
complessi catacombali cristiani). I problemi connessi alla ricerca
archeologica erano naturalmente causati dall'espansione edilizia che
provocava la sistematica distruzione (o occultamento) dei resti antichi.

Frammenti architettonici di età ellenistica (cornice e gronde a testa
leonina con tracce di policromia) furono recuperati dalla zona
dell'odierna via Piave, mentre presso le c.d. «Balze di Aerodina», in
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un ambiente sotterraneo riutilizzato in età antica come deposito di
un artigiano si rinvenne, oltre a gronde a testa leonina, anche una
statuetta maschile ellenistica di tradizione lisippea (Orsi C 19121).

Orsi rinvenne nel 1912 in viale Cappuccini e via Buonriposo
(odierna via Piave) i resti di edifici tardo-greci con lembo di pavimento
a mosaico bianco e nero a motivi lineari (andato distrutto), frammenti
di stucchi e ceramica ellenistica; all'incrocio tra via Caltanissetta e via

Impellizzeri (odierna via Isonzo o Montegrappa) fu rinvenuta una
casa romana, con pareti intonacate e dipinte e pavimento in opus
testaceum con fascia a meandro (Orsi C 19152).

Nel 1914 furono recuperate diverse fistule in piombo con
iscrizione in rilievo r[es] p[ublica ] Syracusanorum, di età augustea, che
Orsi (C 19152) mette in relazione con la notizia fornita dal Fazello sul
rinvenimento nel 1 552 di altre condutture di plumbee di cui si è fatto
cenno (v. supra, sezione sulla topografia urbana).

Nel 1916 lo sgombero di una cisterna conica presso S. Maria di
Gesù portò al rinvenimento di un busto-ritratto di età imperiale
romana (statua a tutto tondo rimaneggiata e ridotta a rilievo), di una
coppa di sigillata aretina con scena della XII fatica di Ercole (cattura
di Cerbero), di frammenti di terra sigillata gallica con bolli, di ceramica
comune e da fuoco e di una marionetta fittile (Orsi C 19202).

Riconsiderando le strutture della c.d. «Casa dei sessanta letti»

già inclusa da Cavallari nell'Atlante (Cavallari - Holm C 1883, tav. II,
n. 40), Orsi le reputa di età romana piuttosto che greca, interpretandole
come resti di una officina, presso cui si istallò successivamente un
sepolcreto cristiano (Orsi C 19253).

Durante la realizzazione di rifugi antiaerei, nel 1942-1943 si
intercettarono numerosi pozzi e cisterne della stessa tipologia
osservata da Orsi (C 18912); negli stessi anni, all'incrocio tra via Ragusa
e via Carso, si rinvennero alcune statuette fittili di IV see. a.C.

appartenenti ad una stipe votiva di Demetra e Kore, ed un frammento
di antefissa della prima metà del V see. a.C. con testa di Eracle di
profilo; all'incrocio tra via Ragusa e via Pasubio fu occasionalmente
recuperato un vaso arcaico di produzione non locale, confermando la
presenza di tombe arcaiche nella zona: Orsi (C 18936) aveva già
rinvenuto sepolture arcaiche a oriente di via Pasubio e presso il
convento di S. Maria di Gesù. In assenza di tracce di fortificazioni,

l'estensione delle necropoli forniva una guida per l'individuazione
dei confini dei quartieri di Tyche e Acradina (Bernabò Brea C 19473).

In occasione della posa di tubature in via Trapani, G. V. Gentili
(C 19519) osservò, nell'angusto spazio della trincea presso l'incrocio
con via Piave, un pavimento marmoreo di un'abitazione tardo
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romana; immediatamente ad E, a quota più bassa, fu rinvenuta una
vasca con pareti intonacate; ad O, all'incrocio con via Pasubio, si
osservarono dei muri in blocchi calcarei orientati N-E/S-O e degli
altri muretti divisori relativi ad una casa ellenistica.

All'inizio di via Arsenale, in uno strato interpretato come butto
antico, vennero rinvenuti tre capitelli in marmo bianco di età romana,
nel corso della costruzione delle palazzine per gli impiegati della
Provincia (Gentili C 19546).

Nel 1934 fu rinvenuto un grande edificio termale all'inizio di via
Arsenale, presso l'arsenale greco, dapprima datato all'età bizantina
(Cultrera C 19362), in seguito interpretato come struttura di epoca
romana con interventi successivi, e identificato con il Bagno di Dafne
in cui fu ucciso l'imperatore Costanzo II; la planimetria è quasi del
tutto leggibile, nonostante qualche lacuna dovuta a tagli e

sovrapposizioni (Cultrera C 19541).

Saggi occasionali in via Iceta hanno permesso il rinvenimento
del filare di fondazione di un muro riferibile ad un edificio pubblico
o alla cinta muraria (Guzzardi C 1993).

Nella parte alta di Tyche furono esplorati nel 1945 diversi ipogei
funerari presso la Villa Landolina (Bernabò Brea C 19471). Uno, che
risulatva isolato da altri complessi catacombali, apparteneva ad una
famiglia pagana, testimoniato da un'iscrizione, e presentava pareti e

soffitti dipinti. Altri ambienti sotterranei erano invece in comunicazione
tra loro e con le Catacombe di S. Giovanni ed erano stati già esplorati
dal Capodieci nel 1777; fu possibile documentare due fasi di vita: la
prima risale ad età imperiale romana (fine I-II see. d.C.), in cui gli
ambienti fungevano da colombario di una famiglia pagana; la scaletta
di accesso e gli stipiti erano rivestiti da pietra calcarea, le pareti, al di
sopra di uno zoccolo di marmo, erano intonacate, le volte e le nicchie
decorate con mosaici e incrostazioni di spugne marine e conchiglie, il
pavimento era a mosaico bianco e nero; successivamente all'abbandono,
durante lo scavo delle Catacombe di S. Giovanni, si riscoprirono gi
ipogei, che vennero riutilizzati per le inumazioni: i mosaici e gli intonaci
dipinti del pavimento e delle pareti furono fortemente danneggiati.

P. Pelagatti (C 19662) riferisce di ricerche condotte tra viale
Cadorna e viale Teocrito nel 1963 nell'area di Villa Maria; fu

nuovamente documentata la presenza di sepolture tardo arcaiche e

classiche (a fossa ed incinerazioni) generalmente violate o sconvolte
in antico a causa della successiva istallazione di strutture relative ad

abitato e soprattutto a stabilimenti artigianali tardo-ellenistici e

romani, che permisero di ipotizzare la funzione di kerameikos della
zona: si rinvennero fornaci e pozzi colmati con gli scarti di cottura di
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ceramiche. La zona fu successivamente (IV see. d.C.) interessata dalla
realizzazione di un grande ipogeo funerario privato contenente
arcosoli ed affreschi di notevole interesse.

Ancora più a monte, in via Zopiro, recenti indagini (1993, 2000)
condotte da B. Basile, di cui è stato riferito dalla stampa locale, hanno
messo in luce i resti di un edificio dalla pianta piuttosto articolata, di
età precedente alle tombe rinvenute nella stessa area contenti oggetti
di corredo di età ellenistica.

Epipole e fortificazioni
I grandiosi resti dell'antica fortezza posta al vertice occidentale

del pianoro dell'Epipole, nella località tradizionalmente chiamata
Mongibillisi, furono osservati già dagli eruditi e dai viaggiatori stranieri,
e vennero identificate con varie strutture militari menzionate dalle fonti

(Tucidide, Diodoro, Livio). Aretius (C 1527), Fazello (C 1558), Mirabella,
che esplorò alcune gallerie (C 1613), Cluverius (0619), e

successivamente D'Orville (C 1764), Paterno (C 1781), Bartels (C 1787),

Saint Non (C 1785), Münter (C 1790) attribuirono le rovine al Castello
Labdalo, ponendo invece l'Eurialo sul rilievo di Belvedere; Capodieci
(C 1813) e Marcellus (C 1841) pensarono ai resti delYExapylon; Bonanni
(C 1624), seguito da Swinburne (C 1783), Logoteta (C 1788), Russel (C
1819) Lo Faso Pietrasanta (C 1840) credevano invece che si trattasse del
Castello Eurialo; Vivant De Non (C 1788) propose infine che i nomi
Labdalon, Exapylon e Pentapylon menzionati dalle fonti letterarie fossero
da attribuire a vari corpi di fabbrica che costituivano unitariamente la
fortezza dell'Eurialo. Dopo la pubblicazione, nella seconda metà del
XIX secolo, di opere storiche e topografiche basate su criteri scientifici,
venne riconosciuta l'esatta attribuzione dei ruderi al castello Eurialo

collocando invece il Labdalo presso il rilievo del Buffalaro, lungo il
margine settentrionale dell'altipiano, e YExapylon nella zona di Scala

Greca (Mauceri C 19391; v. anche Polacco - Mirisola C 1998). Si aprì
anche la stagione di scavi mirati alla ricostruzione pianimetrica delle
possenti opere di difesa; F. S. Cavallari per conto di Lo Faso Pietrasanta
aveva già condotto una campagna di scavo nel 1839, provvedendo allo
sgombero del fossato prossimo al mastio. Lo stesso studioso proseguì
le indagini e i lavori di consolidamento nel 1863, 1881 (in vista della
stesura dello studio sulla topografia di S.) e 1891 (C 1893).

Nel 1889 furono rinvenuti sporadicamente alTintemo di una galleria
presso la fortezza due blocchi litici appartenenti ad un arco semicircolare,
da confrontare con esemplari simili da Selinunte (Patricoclo - Salinas C 1889).

Di più ampio respiro le indagini di P. Orsi a partire dal 1904, che
misero in luce le strutture della porta a tenaglia (tripylon-dipylon ) posta a



SIRACUSA 182

N-E del mastio e il fronte delle grandi torri (Orsi C 1905). Nel 1908-1909
fu ulteriormente approfondita l'indagine al dipylon, con la scoperta degli
antistanti muri di sbarramento; tra il II ed il III fossato si osservarono i

resti di un'opera di difesa avanzata; nella zona della fronte occidentale
del mastio si rinvenne un muro «ad angolo saliente» precedente alle
torri (Orsi C 19091). Durante una terza campagna, nel 1909-1911, fu
saggiato il settore sud-orientale all'intemo del mastio; nello sgombero
dei massi lungo la fronte delle grandi torri fu rinvenuto un grande
gocciolatoio a testa leonina; si scoprirono inoltre, all'intemo del mastio, i
contrafforti delle torri e ima banchina di grossi blocchi; all'esterno del
dipylon, si osservò un ulteriore muro di protezione della porta; venne
documentato il muro orientale del recinto scoperto che precede ad O il
mastio, scoperti un cunicolo ed un pozzo vicino all'ingresso del recinto
stesso; si osservarono infine anche strutture più tarde in cui furono
reimpiegati conci della fortezza (Orsi C 19121). Nel 1912 Orsi rinvenne
un poderoso muro a doppio paramento, con riempimento interno, spesso
più di tre metri, di cui restavano 7-8 filari, posto tra il bastione e l'angolo
orientale del mastio (Orsi C 19152). Nel 1916 si misero in luce le strutture
a destra dell'opera a tenaglia e nel 1917-1919 si scoprì il muro a protezione
del mastio ed il parallelo muro di analemma (Orsi C 19202).

Altre indagini furono condotte da G. V. Gentili (C 19592;4), che
evidenziò, oltre alle strutture di età dionigiana, anche i successivi
adattamenti del III see. a.C., sia presso il castello Eurialo sia lungo le
cortine sui margini dell'Epipole e nella zona compresa tra l'Anfiteatro
e l'Ara di Ierone (v. infra).

Lungo il versante settentrionale del pianoro dell'Epipole,
Cavallari (Cavallari - Holm C 1883) osservò numerosi nuclei di
necropoli con tombe scavate in roccia: vengono registrate le tombe a

Targia e Targetta (v. infra, necropoli di Scala Greca e C.da Targia), ed
un nucleo di necropoli preistorica presso casa Agnetta, che avrebbe
rappresentato il limite occidentale del quartiere di Tyche.

Sentendo l'esigenza di conoscere maggiori dettagli sulle opere di difesa
di S., censite da Cavallari e Holm ma con insufficente precisione, e mai
sottoposte a scavo, nel 1893 Orsi indagò i resti di una "Porta Scaea" posta
sul margine settentrionale del pianoro dell'Epipoli, m 500 ad O della strada
moderna per Catania (viale Scala Greca), originariamente composta da
due torri con strutture per l'aqquartieramento di truppe, poste a rinforzo
di bastioni naturali, e realizzata per proteggere uno degli ingressi principali
alla città. Secondo Orsi la Porta Scaea, unitamente alla Porta di Scala Greca

(di cui esistevano i resti di una torre già distrutti nel 1893) ed altri accessi
pedonali secondari, costituivano il complesso delYExapylon, a cui era anche
connesso il sistema viario: la Porta di Scala Greca, vista la pendenza e la
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tipologia della strada antica con gradinata che si svolgeva all'esterno
(visibile sotto il piano della via moderna), sarebbe servita per il traffico in
entrata, mentre la Porta Scaea per i mezzi in uscita dalla città: a valle, tra la
ferrovia e la strada per Catania, Orsi osservò anche le tracce della
larghissima strada a più carreggiate diretta a N. Nell'ambito della stessa

indagine, si osservò un tratto di acquedotto, tagliato dalla strada in uscita
da Scala Greca, non censito dal Cavallari (Orsi C 18932).

Le indagini di Gentili (C 19592) lungo la cortina settentrionale
consentirono la scoperta di alcune postierle che furono tompagnate
con blocchi litici nel corso del III see. a.C.

Nel 1977 fu indagata una zona compresa tra la SS. 114 (Km 150
151) e la ferrovia, a N delle fortificazioni dionigiane, e furono rilevati i
tracciati di strade (costituiti dai solchi di carreggiata in roccia)
intersecantesi tra loro, già identificati da Cavallari, Holm (C 1883) e da
Orsi (C 18932); una di esse costituisce probabilmente la via di
comunicazione tra S. e Megara Hyblaea, in uscita dalla porta urbica
settentrionale; la stessa area fu sfruttata per attività estrattive, come
confermano le numerose latomie, che possono essere datate alla fine
del V see. a.C. (dunque alla fase dionigiana delle fortificazioni della
città), tramite il terminus ante quem fornito dalle sepolture
successivamente istallate (per cui v. infra, sulle necropoli) (Voza C 1980).

Orsi (C 19001) scoprì all'interno delle mura dell'Epipole un
articolato complesso edilizio, indagato solo parziamente: si mise in
luce una grande vasca rettangolare collegata ad una conduttura
entrambe scavate in roccia e originariamente rivestite di cocciopesto;
furono rinvenuti anche diversi frammenti di decorazione

architettonica (gronde a testa leonina, cornici, altorilievi, stucchi
policromi); la struttura fu attribuita in via ipotetica al ginnasio di Tyche
menzionato da Cicerone (v. A. Fonti Letterarie).

All'esterno delle mura dionigiane, sul versante settentrionale
della terrazza, Orsi indagò a varie riprese (scavi 1890, 1894-1896, 1900)

alcune grotte naturali con evidenti tracce di frequentazione umana
dalla preistoria al medioevo. Oltre a frammenti di ossa animali fossili,
si rinvenne ceramica del I periodo siculo; al IV secolo a.C. risalgono
invece le tracce di un santuario sub-urbano dedicato ad Artemide:

all'esterno delle grotte, la roccia era stata livellata e lastricata, rivestita
di intonaci ed incisa per ottenere un altare, sedili per gli spettatori dei
riti, una fossa per lo scarico del materiale votivo (in maggioranza
statuette femminili fittili); all'interno di una grotta vicina, si
osservarono pareti con nicchie rettangolari per l'alloggiamento di
affreschi o tavole lignee dipinte ed una grande conca scavata nel
pavimento roccioso con tracce di bruciato e contenente resti di sacrifici;
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in età medievale, quando le grotte furono usate come abitazione, si
praticarono degli adattamenti al loro interno, come il taglio di una
lunga banchina su una parete (Orsi C 19004).

In zona Scala Greca, fu rinvenuto, durante lavori agricoli, un tesoretto
monetale all'interno di un vasetto acromo comprendente 9 litre d'argento
e 53 monete bronzee della zecca siracusana, di V see. a.C .

(Gentili C 1951 10) .

Nel 1990, in occasione del progetto di ampliamento dell'edificio
scolastico dell'I.P.S.I.A. in viale Scala Greca, L. Guzzardi (C 1993) ha
indagato una struttura agricola con fasi di VI see. a.C. (muro in blocchi
calcarei dello spessore di ca. cm 65, frammenti ceramici a riempimento
di tagli regolarmente disposti per l'impianto di vigneti), di età classica
(sepoltura infantile con corredo), ellenistica (muro perimetrale della
seconda metà del IV see. a.C.), con tracce di distruzione forse
ricollegabili alla conquista romana del 212 a.C. (strato di riempimento
contenente ceramica "campana C" ed un frammento scultoreo a testa
di leone); in età romana l'edificio fu ristrutturato, configurandosi come
villa suburbana frequentata fino al periodo protoimperiale, di cui si
sono conservati pavimenti in cocciopesto e con tessere in marmo. Sono
stati osservati anche quattro pozzi a sezione quadrangolare pertinenti
all'acquedotto "del Paradiso" (Cavallari, Holm C 1883), profondi fino
a m 20, con tacche sulle pareti verticali.

Sul versante meridionale dell'Epipole, presso la Portella del Fusco
(per cui v. anche infra, sulla necropoli del Fusco), "sulla sponda sinistra del
burrone" Cavallari (Cavallari - Holm C 1883) rinvenne nel 1880 la prima
"stanza sepolcrale", seguita a O da altre tombe, fino a Tremilia, sulla cui
sommità furono osservati anche i resti di due grandi edifici costruiti con
blocchi squadrati, di cui uno sporgente dalla linea delle fortificazioni.

Del complesso delle opere di difesa fanno parte anche le strutture
scoperte da Orsi (C 1903) a valle della Portella del Fusco: a O del cimitero
moderno vennero messi in luce tratti di un potente muro con andamento
SE/NO, che tagliavano la terrazza del Fusco, che costituiva secondo Orsi
un proteichisma a protezione dell'accesso occidentale alla città; le stesse

indagini misero in luce, a N-O del cimitero, anche un edificio rettangolare
(piccola caserma o un ergasterion ) e due muri paralleli che fiancheggiavano
forse una strada. Riguardo il sistema di fortificazioni della zona, Orsi
ipotizza che le mura continuassero sul ciglio dell'Epipole verso S-E anche
oltre la Portella del Fusco; la totale perdita di tracce sul terreno è dovuta
alla spoliazione per il reimpiego del materiale lapideo. La struttura posta
a valle della Portella del Fusco fu attribuita da F. S. Cavallari (C 18911) al

tempio di Demetra e Kore, mentre Lupus (C 1890) e Orsi (C 18932; C

19033; C 19202) la interpertarono come opera di difesa; gli studi di Orsi (C

19033; C 19202) permisero di ricostruire il sistema difensivo della zona:
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da un poderoso torrione quadrato sullo sprone destro della Portella,
messo in luce nel 1915, si dipartivano la possente cortina verso O ed un
altro braccio di muro verso valle, che doveva raccordarsi con le strutture

indagate in precedenza (Orsi C 19033); all'interno della gola della Portella,
Orsi rinvenne un'assisa di grossi blocchi che facevano parte di un muro
di sbarramento. Il toponimo moderno mantiene il ricordo delle strutture
di difesa (ttuXlç > posterula > postierla > portella).

Nell'area prospicente la città, Orsi (C 19152; C 19202; v. anche
supra, su Neapolis) e Gentili (C 19594) osservarono i resti di un tratto
di fortificazioni poste tra l'Anfiteatro e l'Ara di Ierone, di cui erano
riconoscibli una fase più antica seguita da un periodo di abbandono
concomitante alla costruzione delle mura dionigiane ed una successiva
ristrutturazione risalente al III see. a.C., quando furono realizzati, a

rinforzo della cortina, degli ambienti addossati al paramento interno,
riempiti con materiale lapideo.

Altre indagini sulla cinta del versante meridionale furono condotte
da Gentili (C 19592), che rilevò lungo il tracciato di viale Epipoli una
porta urbica a dipylon protetta a monte da una grande torre.

I porti
Cavallari (Cavallari - Holm C 1883) aveva osservato tagli artificiali

in roccia e pozzi circolari tra l'imbarcadero di S. Lucia e gli scogli
semisommersi di Pietralunga, a cui corrispondevano strutture simili sulla
costa antistante di Ortigia (v. infra Basile C 2002); piuttosto che come
fondazioni sommerse di edifici, Cavallari interpretò tali evidenze come
le tracce dei bacini per singole navi, pertinenti all'antico Arsenale, la cui
estensione continuava anche nella zona interessata dal percorso della
vecchia ferrovia S.-Catania, in cui furono rinvenuti gli stessi tagli in roccia
durante il prelievo di materiale per il rialzo dei binari.

Dopo il contributo di Cavallari e Holm, studi sulla conformazione
della costa siracusana, con particolare riferimento ai porti, furono
condotti da G. M. Columba (C 1906). Confermando in generale quanto
stabilito sulla storia dei due porti desunta dalle fonti letterarie, si
ribadisce che fino alla fine del V see. a.C. essi erano tra loro separati
da una diga che congiungeva Ortigia alla terraferma; poco più tardi,
forse già all'inizio del IV see. a.C. - ma la prima attestazione risale a

Cicerone - tale terrapieno fu interrotto da un canale tra i due bacini
mentre la comunicazione con la terraferma veniva assicurata da un

ponte ed il sistema difensivo proteggeva, oltre Ortigia, anche il canale
tra i due porti. Contrariamente alla tradizionale identificazione,
accettata anche da Cavallari e Holm, Columba attribuisce l'appellativo
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di portus marmoreus (Floro, cfr. A .Fonti letterarie) al Porto Piccolo, in
virtù degli splendidi edifici che lo contornavano.

Presso Fimbarcadero di S. Lucia, Cavallari osservò numerosi pozzi
circolari e le fondazioni in roccia di edifici, rinvenuti sul litorale e poco
più all'interno, durante il prelievo di materiale per il rialzo della linea
ferroviaria per Catania (più recentemente v. anche Basile C 2000); tali
resti trovavano corrispondenza con le analoghe evidenze sull'antistante
costa di Ortigia (Cavallari - Holm C 1883).

Anche Orsi indagò pozzi e cisterne ormai semisommersi
all'imbarcadero S. Lucia, recuperando materiale ceramico che ne datava
l'abbandono al IV see. a.C, forse in concomitanza con la ristrutturazione

e l'ampliamento dell'arsenale da parte di Dionisio (Orsi C 18912).

Più recenti indagini archeologiche subacquee svolte da W. Barker
(1954-1956), da P. Gargallo (1958), da N. Fleming (1959) e da G. Kapitàn
(1961-1965) nel Porto Piccolo hanno contribuito a chiarire la conformazione
del bacino portuale nell'antichità, alquanto diversa rispetto alla situazione
attuale a causa di concomitanti fenomeni di innalzamento del livello del

mare, di bradisismo e dell'azione erosiva delle mareggiate. Nel corso di
tali ricerche furono sperimentati episodicamente anche strumenti sonar
per il rilievo dei fondali (Kapitàn C 1967). A conferma della antica
frequentazione della rada delimitata a N da una dorsale rocciosa di cui
attualmente emergono gli scogli di Pietralunga, ed il cui fondale è

caratterizzato dalla presenza di un "canale", cioè di una valle sommersa,
furono rinvenute ancore e pietre da ormeggio (incagliate fra le rocce e poi
perse in seguito a tentativi di levata o per lo sfregamento e rottura della
fune durante mareggiate), materiale ceramico - in prevalenza anfore -
databile dal VI see. a.C. fino alla tarda antichità, blocchi squadrati pertinenti
a moli (Gargallo C 1962) o a barriere frangi-flutti (Kapitàn C 1967).

L'antico Porto Piccolo o Lakkios era dunque delimitato a N ed a S

dalla linea di costa, più avanzata rispetto ad oggi; l'imboccatura, da E,

era costituita, a N e N-E, dagli scogli di Pietralunga completamente emersi
e a S da un promontorio allungato che si protendeva verso N dalla costa
di Ortigia. All'estremità occidentale del bacino, quasi nella stessa
posizione delle due barriere moderne che costituiscono l'imboccatura
dell'attuale Porto Piccolo, sorgeva, secondo Cavallari e Holm (C 1883,
seguiti dalla maggior parte degli studiosi, ad es. Voza C 19791; Lena -
Basile - Di Stefano C 1988; Di Vita C 1996) il terrapieno di collegamento
poi sostituito dal ponte fra Ortigia ed Acradina di cui parlano le fonti,
che avrebbe separato il Lakkios dal bacino del porto militare
(corrispondente grossomodo all'attuale Porto Piccolo), che era invece in
comunicazione con il Porto Grande (Lena - Basile - Di Stefano C 1988).
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Molti altri materiali, soprattutto elementi architettonici e blocchi
squadrati probabilmente pertinenti ad una grande platea presso
l'estremità settentrionale dell'istmo di collegamento tra Ortigia e la
terraferma sono stati rinvenuti nel corso di lavori di dragaggio dei fondali
nel 1962; successive ricerche sistematiche condotte nel 1981 hanno

permesso di individuare, presso l'angolo nord-orientale dell'attuale Porto
Piccolo, i resti di una banchina, leggibili grazie ai blocchi ancora in situ
ed alle impronte impresse sul piano roccioso a cui erano legati con malta
pozzolanica, che era stata a sua volta gettata su casseforme di legno di
cui si sono trovati frammenti; sono stati recuperati anche reperti ceramici
e fusti di colonna. La struttura, datata al I see. a.C, è stata interpretata
come piano per l'«impostazione della spalla del ponte [...] nell'unico
punto dove esso poteva essere costruito» (Voza C 1984).

Pur condividendo in generale le ipotesi ricostruttive per la linea
di costa e per il Porto Piccolo, L. Polacco e G. Mirisola, seguiti da
basile (C 2002) affermano, in base a rilievi geologici lungo l'asse fra
piazza Marconi e la Riva della Darsena, che l'antico collegamento tra
l'isola e la terraferma si trovava a N-O di Ortigia, dunque in una
posizione simile a quella attuale, argomentando inoltre che l'eventuale
asse viario in uscita da Ortigia in direzione N avrebbe intercettato "in
modo assolutamente illogico" i "cimiteri posti all'esterno della città"
(Polacco - Mirisola C 1996; C 1998; C 1999; Polacco C 19932).

Recentissimi scavi di emergenza sono stati realizzati fra il 1999
ed il 2001 in concomitanza con la realizzazione della nuova rete

fognaria del centro storico e sono stati diretti da B. Basile
(Soprintendenza BB.CC.AA. di S.); le indagini si sono svolte tra molte
difficoltà logistiche (infiltrazioni di acqua marina all'interno di una
trincea lunga ca. m 200, larga meno di m 2 e profonda fino a m 5), nel
tratto di costa di Ortigia, compreso tra il forte di S. Giovannello e

Piazza C. Battisti, cioè sulla sponda sud-orientale dell'antico porto
piccolo ed hanno permesso di acquisire importanti dati topografici
riguardo agli arsenali di S. Sono stati infatti rinvenuti brevi tratti di
25 muri (di cui si conservano al massimo tre filari di elevato), tutti
pressappoco paralleli tra loro e realizzati con blocchi litici di due
varietà (calcarenite e calcare bianco), che corrispondono a due fasi
edilizie cronologicamente distinte a partire dalla fine del VI see. a.C.,
a cui sono stati associati i rispettivi piani di calpestio. La tipologia e la
disposizione delle strutture ed i materiali rinvenuti (tra cui pece e

frammenti di legno, forse utilizzato per la riparazione delle navi)
hanno condotto al riconoscimento dei neosoikoi (Basile C 2002).

Il Porto Grande non ha subito cambiamenti radicali paragonabili
a quelli che hanno riguardato il Lakkios : a tal riguardo gli studiosi
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sono pressoché concordi. Cavallari e Holm avevano già osservato che la
costa rocciosa settentrionale del Plemmirio è stata sicuramente soggetta
ad erosione, come testimoniano numerose strutture antiche (cave, tombe,
cisterne) che si trovano attualmente semisommerse o completamente al
di sotto del livello del mare. Il resto della linea di costa, nonostante gli
apporti dei fiumi (soprattutto dell'Anapo), ha subito invece un generale
arretramento a causa dell'innalzamento del livello del mare: è molto

verosimile che le insenature della costa all'intemo del Porto, come il

Daskon, presso cui sbarcarono gli Ateniesi nel 415 a.C., fossero più
pronunciate rispetto ad oggi e che le zone paludose in Contrada Pantanelli
fossero molto più estese (Polacco - Mirisola C 1996).

Sulla sponda urbana del Porto Grande sono stati effettuati alcuni
rinvenimenti sporadici. Fiorelli (C 1880) comunica il rinvenimento di una
testina fittile greca durante il rifacimento del marciapiede della Marina.

Durante dragaggi precedenti alla costruzione del molo S. Antonio,
si rinvennero nel 1913 (Orsi C 19152), frammenti di un'anfora cordonata
con decorazione dipinta a denti di lupo, forse alto-arcaica, ed alcuni
singolarissimi vasetti a fuso, contenenti pece rappresa, e recanti diversi
monogrammi impressi, sia con lettere che figurati, forse di età ellenistica.

Nel 1962 furono sperimentate nel Porto Grande le apparecchiature
sonar per il rilievo del fondale. Ancora durante gli anni Sessanta,
vennero recuperate, presso l'imboccatura, alcune coppe, forse in
connessione ai sacrifici propiziatori compiuti dai marinai che
salpavano da S., come riferito da Palemone (Kapitàn C 1967).

Le necropoli

Fusco

Oltre la vasta necropoli, C.da Fusco contiene anche resti relativi a

fortificazioni, presso la Portella del Fusco (Cavallari - Holm C 1883), tra
cui strutture (grande platea di blocchi squadrati, con sostruzioni) riferite
dai primi scopritori (Cavallari C 18863; C 18911) al santuario di Demetra
e Kore distrutto da Imilcone; Orsi (C 18932; C 19022; C 19202) attribuì tale
struttura ad opere di difesa tra la palude Lysimelia ed il Temenite.

Le prime indagini alla necropoli del Fusco, scoperta nel 1842
durante la costruzione della strada per Fioridia, e continuamente
minacciata da attività estrattive, si devono a L. Mauceri (C 1877) e F.S.

Cavallari (Fiorelli C 18812;3;4, sui rinvenimenti nella trincea per la ferrovia
per Licata, nel tratto curvo: ceramica corinzia con decorazione zoomorfa,
statuetta di satiro, tombe a fossa scavate in roccia, alcune delle quali
sconvolte in antico, frammento scultoreo arcaico, ca. 160 statuette fittili
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intere e altre frammentarie datate dall'età arciaca in poi, tomba ipogeica
sicula; si rinvenne anche, in località Torre di Montineo presso la strada
per Fioridia, una sepoltura di età romana con loculi e urne-cinerario;
Cavallari - Holm C 1883, sulla scoperta di tombe a grotticella in varie
località, tra cui presso la collina del Fusco e sotto la muraglia del
Buffalaro, contenenti talvolta frammenti di ceramica simile ai "vasi di

Pantalica e di Thapsos"; Cavallari C 18851 e C 18912, sul rinvenimento
di una kalpis a figure rosse con scena di amazzonomachia, di IV see.

a.C.) e, in maniera più estesa, a P. Orsi: i numerosi interventi di scavo
permisero (nonostante i gravi danni provocati da attività estrattive e di
ricerca clandestina), oltre la documentazione delle tipologie tombali e

dei corredi (in particolare, vista l'abbondanza di materiale, fu studiato
lo sviluppo della ceramica protocorinzia, le attestazioni di importazioni
greco-orientali e fenicie e i grandi crateri a colonnette arcaici di
produzione locale e con decorazione geometrica dipinta: Orsi C 18956;

C 18972), anche lo studio del progressivo sviluppo topografico dell'area
necropolica in direzione ovest (Orsi C 18912; C 18935, sull'individuazione
del limite meridionale della necropoli, lungo la strada per Canicattini -

attuale via Necropoli del Fusco; C 18941; C 18956; C 19033, sul
rinvenimento di due tombe arcaiche della fine del VI see. a.C. con ricco

corredo a valle della terrazza del Fusco, presso due poderosi muri
argine, che indicò chiaramente che anche la zona attualmente
acquitrinosa al margine della paude Lysimelia era luogo di sepolture,
e che dall'età antica ad oggi si sono verificate significative variazioni
sull'assetto idro-geologico; C 1905: rinvenimento di torso calcareo
loricato di IV-III sec. a.C.; C 19152). Con alcune eccezioni, le tombe più
antiche (datate dalla fine delTVIII see. a.C. in poi da ceramica
protocorinzia, corinzia e a figure nere e contenenti una quantità
relativamente scarsa di oggetti di ornamento in materiali preziosi,
metalli etc.) furono localizzate nella zona adiacente la stazione
ferroviaria; fra la stazione ed il cimitero moderno si rinvennero anche
tombe di V-IV see. a.C. (ma non in numero tale da identificare la
necropoli della S. dinomenidica, probabilmente danneggiata da
successivi interventi: Orsi C 1905; C 19073), mentre da Tor di Conte a

c.da Canalicchio (per cui v. anche infra) Orsi censì anche sepolture
ipogeiche di età ieroniana ed ellenistica (Orsi C 18972). I riti funebri
prevedevano sia Tincinerazione primaria in ustrina e secondaria in vasi
e urne o bacili bronzei entro pozzetti circolari o quadrati, sia, più
frequentemente in età arcaica, l'inumazione in fosse rettangolari tagliate
in roccia, talvolta contenenti sarcofagi litici, e coperte da lastre di pietra
o tegole a spiovente. Furono documentati anche frammenti di stelai
con rilievi in calcare e in marmo, di comici decorate di edicolette (Orsi
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C 189 71) C 19152) e un tratto di una strada (Orsi C 19152) con solchi in
roccia diretta ad O, già obliterata e deviata in antico.

La continuità della valenza funeraria della zona del Fusco, su cui

sorge, ai margini con la c.da Canalicchio, anche il cimitero moderno, è

testimoniata dalle tombé di età greco-romana rinvenute da Orsi (C 19033)

tra la ferrovia e la strada per Fioridia (presso l'osteria Regina), dalle
"sepolture barbariche" di V-VII see. d.C. (con scheletri di individui molto
alti e robusti, forse i mercenari di Teodosio) e dagli ipogei cristiani o
bizantini (Orsi C 19033; 4) che si sovrapposero alle tombe greche nella
zona orientale, più vicino alla città (Orsi C 18935; C 18941); altre sepolture
tardo-antiche furono rinvenute all'estremità occidentale di viale P. Orsi,

all'incrocio con la strada per Fioridia: una conteneva un'epigrafe funeraria
su marmo di Luni, di III-IV see. d.C., l'altra un sarcofago litico orientato
N-S con corredo ceramico di IV-V see. d.C. (Gentili C 195111).

Numerose altre tombe furono rinvenute negli anni successivi
all'attività di Orsi, confermando la cronologia e la topografia della necropoli
(Agnello C 19491;2, sul rinvenimento in c.da Regina di 8 sepolture arcaiche
in sarcofago monolitico con corredi ceramici di VII sec. a.C., tra cui vasetti
globulari di produzione argiva e sulla scoperta a Canalicchio, all'interno
del cimitero inglese, di un ipogeo ellenistico contenente una cassa in piombo
per inumazione e corredo ceramico datato al III see. a.C.).

Allo scopo di chiarire un eventuale collegamento tra Tasse viario E
O rinvenuto da piazza della Vittoria all'Anfiteatro e la zona del Fusco,
sotto la direzione di G. Voza (C 19761; C 1998), vennero identificati per la
prima volta negli anni 1976-1977 e 1979 settori abitativi di VI-IV see. a.C.
organizzati in isolati fiancheggiati da strade larghe ca. 5 m. ed orientate
N-S, dunque in maniera difforme rispetto ai successivi isolati presso viale
Cadorna; non sono attestate fasi di insediamento successive. Il limite tra

il tessuto urbano e l'area di necropoli è stato meglio precisato in occasione
delle indagini svolte da B. Basile dal 1992 (e poi continuate con campagne
nel 1993-1995 e 1999) in viale Ermocrate, prima della costruzione della
Cassa Edile. Durante la prima campagna sono state scavate tombe di VII
(inumazioni in sarcofagi monolitici, contenenti oggetti di ornamento
personale e con corredo ceramico posto all'esterno del sarcofago) e di VI
see. a.C. (prevalentemente inumazioni in fossa di varia tipologia),
orientate E-O, molto concentrate e talvolta sovrapposte. Tra gli oggetti
di corredo si segnalano una fibula in bronzo, un pettine in avorio decorato
a incisione con animali affrontati, due spilloni in ferro con globetti, una
fibula ad occhiali in avorio con decorazione incisa a cerchi concentrici,
tutti databili all'inizio del VII see. a.C. (Basile C 1993).

In località Canalicchio, da considerare la propaggine occidentale
della necropoli del Fusco, R Orsi (C 19132; C 19202) indagò tombe
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monumentali a camera con ingresso a pozzo contenenti sia inumati che
incinerati, spesso violate, ma databili dai corredi recuperati tra il III ed il I
see. a.C; le tombe erano originariamente sovrastate da monumenti funebri
di varia tipologia, da semplici stele a edifici più articolati e sontuosi, di cui
rimangono solo pochi frammenti architettonici sparsi. Altre tombe a camera
furono rinvenute nel 1975, con corredi datati al III sec. a.C. (Voza C 19761).

Orsi (C 19152) rinvenne anche molte tombe a fossa violate in antico,
recuperando unguentari fusiformi, terrecotte plastiche (tra cui putto a
cavallo), un frammento di stele iscritta (datata alla metà del III see. a.C.)

recante il nome del massaliota Xenocrito e monete che permisero di datare
la frequentazione al III see. a.C. Nella stessa zona (Orsi C 19202) furono
indagate anche tombe a camera preistoriche (I-II periodo siculo),
danneggiate in età greca dall'estrazione di pietra.

A poca distanza, in C. da Dammusi-Galera nei 1912 fu scoperta
accidentalmente una sepoltura isolata comprendente, oltre al corredo
ceramico, anche notevoli esemplari di oreficeria alessandrina
(orecchini, anello a tortiglione con scarabeo girevole in corniola,
elementi di una collana) (Orsi C 19152).

Le indagini condotte dal 1985 da B. Basile (C 1993) in previsione
della realizzazione del tunnel ferroviario sotto l'Epipole hanno
riguardato la zona di Tor di Conte, una terrazza compresa tra la Portella
del Fusco e la palude Lysimelia, già studiata da F. S. Cavallari e P. Orsi
che avevano rilevato la presenza di strutture difensive (v. supra, su
Epipole e fortificazioni). Sono state documentate diverse fasi di
frequentazione: precedentemente all'istallazione della necropoli
ellenistica (seconda metà del IV see. a.C.), l'area era stata sede di un
insediamento neolitico (schegge di ossidiana, buche di palo per
capanne) e di un'area sacra probabilmente dedicata al culto delle ninfe,
come sembra indicare un'iscrizione, che comprendeva, all'interno del
muro di temenos, un piccolo tempio, un pozzo contenente materiali a

partire da età arcaica, ed a cui erano forse collegate anche le numerose
grotte accuratamente scavate sulle pendici della terrazza ad O del
pianoro di Tor di Conte, ed una fontana fiancheggiata da buche per
l'impianto di alberi. Dalla seconda metà del III see. a.C. e per tutto il II,
la zona viene usata come necropoli, di cui sono state indagate ca. 1500

tombe di tipologia diversa (maggioranza di inumazioni in fossa senza
copertura, ma anche ipogei con accesso a pozzetto e camera di diverse
forme, incinerazioni primarie in fossa e secondarie in urne fittili o
plumbee), con corredi abbastanza uniformi e comuni, ad eccezione dei
piccoli caducei fra le mani dei defunti, e semata di varie forme; le grotte
precedentemente dedicate al culto vengono abbondantemente
riutilizzate per le deposizioni funerarie.
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Ospedale Civile (ex Giardino Spagna)

La zona abitata di S. fu limitata a N da un'ampia zona destinata
a necropoli, di cui sono stati esplorati, a varie riprese, diversi settori.
Le ricerche hanno permesso di stabilirne la cronologia (a partire da
età arcaica) e l'estensione (in direzione O, sono state rinvenute
sepolture con ceramica corinzia anche nel settore di viale P. Orsi
antistante l'Anfiteatro).

Orsi svolse ricerche dal 1923 (anno in cui si decide la costruzione
del Lazzaretto) al 1925 (Orsi C 19254), più regolari nella parte orientale
dell'area scoprendo la necropoli arcaica di VII-VI see. a.C. danneggiata
in antico per rimpianto di quartieri abitativi; alcuni vani presentano
residui di intonaci dipinti (I stile pompeiano) sovrapposti a intonaci di
età ellenistica e di pavimenti a mosaico pubblicati da Cultrera (C 19432).

Cultrera (C 19432) scavò nel 1937-1938 ad occidente della zona
indagata da Orsi, registrando nuovamente la presenza di strutture
abitative, corredate da pozzi e cisterne (realizzate con tecniche murarie
diverse e databili a varie epoche, visti i differenti orientamenti e le
sovrapposizioni) e di un vano di una struttura termale. L'impianto di
tali edifici sconvolse già in antico le tombe sottostanti, ormai prive di
corredo, i cui frammenti furono raccolti in grande quantità «sparsi
nel terreno allo stato erratico». Riguardo alle sepolture, la tipologia
maggiormente attestata è quella della fossa scavata in roccia, talvolta
con controfossa o risega per l'appoggio delle lastre di copertura,
generalmente orientate E-O e contenenti sarcofagi litici o resti di casse
lignee, ma sono presenti anche incinerazioni in anfora o cratere. In
alcuni casi fu possibile recuperare gli oggetti del corredo (vasellame
acromo, a figure nere di produzione corinzia - aryballoi, pissidi,
oinochoai -, rodia e attica - anfore, crateri, lekythoi, kykikes, skyphoi-, a

vernice nera, bucchero etrusco - kantharoi, piatti, un vasetto configurato
a piede umano, unguentari plastici -, coroplastica arcaica - korai, Bes,
volatili -, cinerari e spilloni in bronzo, dischetti di ambra, oltre a chiodi
ed altri elementi di ferro. Tra il materiale sporadico (disperso nel
terreno o recuperato da pozzi e cisterne), da riferire sia al contesto
funerario, sia al successivo insediamento residenziale, furono recuperati,
oltre a frammenti di ceramica (da età arcaica ad età romano-imperiale)
e di coroplastica, anche elementi architettonici pertinenti a piccoli edifici,
edicolette, trapezai (capitelli ionici, basi di colonnine, mensola calcarea
dipinta, cornice dentellata di ara circolare), frammenti di terrecotte
architettoniche (basi di colonnine, frammenti di geison e sima, antefisse,
amie), frammenti scultorei "di epoche tarde".

Gli scavi Orsi e Cultrera nel Giardino Spagna permisero di
documentare la successione delle fasi d'uso della zona, che, da area
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di necropoli arcaica, venne rifunzionalizzata alla fine dell'età classica
venendo a costituire una zona di espansione edilizia e ricevendo in
breve tempo una sistemazione urbanistica regolare (Cultrera C 19432).

Altre sepolture arcaiche furono rinvenute nel 1949-50 (Gentili C 195111),

all'incrocio tra viale P. Orsi e via F. S. Cavallari, allora in costruzione,

confermando la tipologia di riti funerari e la cronologia dei corredi.
L'estensione dell'area di necropoli può essere suggerita dai ritrovamenti
di altre tombe a fossa sul lato occidentale di corso Gelone e perfino in via
Eumelo, tra corso Gelone e corso Timoleonte (Gentili C 19593).

Ulteriori indagini nell'area dell'Ospedale Civile, estese fino alla
zona del Santuario della Madonna delle Lacrime lungo via Demostene,
sono state intraprese, in maniera sistematica, in vista dell'espansione
edilizia, dal 1968 (Voza - Pelagatti C 1968; Pelagatti - Voza C 1973;
Voza C 1972; C 1998). La funzione funeraria è documentata da età

arcaica, come testimoniano gli oggetti che componevano i corredi
(importazioni di ceramica corinzia, ionica, rodia, di bucchero etrusco,
di bucchero grigio greco-asiatico, ceramica attica a figure nere), fino
al IV see. a.C. (cratere a figure rosse con scena dell'Edipo Re, del pittore
di Capodarso), circostanza che ha determinato un'altissima
concentrazione delle sepolture, anche con sovrapposizioni. Tra gli
oggetti di corredo, furono rinvenuti molti frammenti di coroplastica
e vasi plastici, specchi in bronzo, oggetti di ornamento personale. La
tipologia delle sepolture è rappresentata da tombe a fossa, a cassa
con copertura piana o a cappuccina. Successivamente, l'area fu
rifunzionalizzata e destinata alla costruzione di abitazioni, episodio
che comportò il danneggiamento di molte tombe, dalla fine del IV see.

a.C. fino ad epoca imperiale romana: questo dato è da mettere in
relazione alle analoghe vicende urbanistiche del quartire Tyche, dell'area
di piazza della Vittoria e del Santuario della Madonna delle Lacrime.

Altri interventi esplorativi (Voza C 1993) hanno permesso il
rinvenimento di piccole latomie di età classica, di un sarcofago delle
fine del VI see. a.C. e di corredi composti da ceramica di importazione
corinzia e ionica, mentre dal riempimento di un pozzo provengono
maschere fittili frammentarie ellenistiche.

Borgata S. Lucia
Nel 1892 nel predio Novantieri, ricadente nella zona posta a N

dell'attuale Borgata S. Lucia (tra via von Platen, via Politi, viale Teocrito
ed il mare), fu rinvenuta una sepoltura arcaica contenente vasi a figure
nere e un nucleo di tombe a cassa più tarde e senza corredo:
cominciarono da allora gli studi da parte di Orsi sulla vasta area di
necropoli arcaica, che venne poi occupata da quartieri residenziali
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ellenistico-romani e da sepolture tardo-antiche e cristiane (Orsi C 18936;

C 19021; C 19152; C 19253). Vennero indagate, nel corso di numerosi
interventi di ricerca, sepolture della usuale tipologia a fossa tagliata in
roccia con copertura a lastroni ed incinerazioni primarie, e documentati
corredi di età arcaica; in particolare, nel 1924 (Orsi C 19253) fu scavata
ima tomba contenente un corredo molto ricco composto da ceramica
in bucchero grigio di produzione greco-orientale (scodella con
decorazione applicata di quattro protomi femminili di tipo dedalico),
ceramica rodia, corinzia (tra cui aryballoi con teorie di animali e demone
orientale, un unguentario plastico a forma di leone accovacciato con
decorazione dipinta, una pisside eccezionale per dimensioni, forma e

decorazione), oggetti metallici (una grattugia ed un'ascia bipenne in
ferro). Come già accennato, furono documentate anche le fasi d'uso
residenziale successive alla necropoli, che comportarono l'escavazione
di pozzi, e anche il riutilizzo di una tomba come piccola cantina in cui
furono deposte alcune anfore. A monte del predio Novantieri, presso
le c.d. Balze di Acradina, Orsi (C 18936) recuperò abbondante materiale
di età arcaica ed ellenistica (tra cui molti frammenti di coroplastica, che

ha fatto ipotizzare 1'esistenza di una fornace) scaricati in età tardo
romana, quando la zona fu di nuovo usata come cimitero.

Un piccolo nucleo composto da ca. 50 tombe (inumazioni ed
incinerazioni) più tarde, di II-I see. a.C, fu rinvenuto da Orsi (C 18912), e

messo in relazione con le altre tracce di necropoli e catacombe di età romana
e cristiana poste tra le c.d. «Balze di Aerodina» e la costa, entrate in uso
dopo l'abbandono della necropoli del Fusco.

Orsi scoprì, al di sotto della c.d. «Casa dei sessanta letti» (poco a

O/SO di S. Lucia), una sepoltura arcaica con fossa scavata in roccia,
che definiva il confine della necropoli un direzione S (Orsi C 19253).

Tracce di necropoli di età greca "di cui resta da indagare la cronologia
e l'estensione" sono state recentemente rinvenute (Guzzardi C 1998)

nell'area di accesso alle latomie dei Cappuccini. Presso la stessa latomia,
in via Zopiro, sono state scoperte tra il 1993 e il 2000 altre sepolture,
inedite (scavi Basile, v. supra, su Tyche).

L'utilizzo in età tardoantica della zona S. Lucia come sede per
piccole e numerose (in proprietà Belloni, Troja-Saluzzo, Mauceri,
Vallone-Fortuna, Russo, Trigilia, Magg. Bonaiuto) catacombe ebraiche
e di gruppi cristiani dissidenti fu studiato da Orsi, anche in relazione
alle zone cimiteriali ipogeiche riferibili invece alla comunità dei cristiani
"ortodossi" (catacombe di Vigna Cassia, S. Giovanni, S. Maria di Gesù)
(Orsi C 18971; C 19003; C 19092; C 19152; per ulteriori scoperte nelle
catacombe, v. Bernabò Brea C 19471'3, in cui si riferisce del riutilizzo,
con gravi danni per i monumenti, delle catacombe come rifugi antiaerei
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durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale). Per gli studi
sulle catacombe cristiane, che per cronologia e ambito culturale esulano
dalla presente trattazione, si veda la sezione C. (studi di Orsi, Fuehrer,
Bernabò Brea, Ferma, G. e S. L. Agnello etc.).

Temenite - Via Necropoli Grotticelle
L'area necropolica del Colle Temenite-Grotticelle-C. da Zappala

conservava, già nel XIX secolo (v. ad es. Cavallari - Holm C 1883; Orsi
C 18912), poche tombe inviolate, date le continue attività di cava che vi
si svolgevano; in alcune occasioni è stato tuttavia possibile praticare
scavi scientifici e/o recuperare i corredi. La vasta zona di necropoli,
protesa verso N, era messa in relazione con l'asse viario N-S (ritenuto
da Orsi e altri la una via lata prepetua di Cicerone) verso Scala Greca.

In contrada le Grotte Cavallari segnala tombe preistoriche
confrontabili con quelle di Thapsos (Cavallari - Holm C 1883).

La c.d. «tomba di Archimede», usata fino al 1881 come stalla, fu

sgombrata dall'interro in presenza di F. S. Cavallari, scoprendo al suo
interno il piano di roccia e le nicchie scavate nelle pareti e contenenti
vasetti di età romana; lateralmente alla tomba di Archimede, fu

indagato anche un altro sepolcro che conteneva una sepoltura a

cappuccina ben conservata e due sarcofagi (uno di pietra e uno di
terracotta) e che presentava, sul pavimento roccioso, quattro solchi
interpretati come canalette di scolo degli umori dei cadaveri (Fiorelli
C 18812; Cavallari - Holm C 1883).

Con l'intensificarsi di scavi regolari, sempre difficili per le continue
distruzioni, Orsi ricostruì le fasi di frequentazione dell'area di necorpoli
di c.da Grotticelle: nel V-IV see. a.C. furono relizzate le tombe a fossa

scavata in roccia per inumazioni o pozzeti contenenti vasi-cinerario e la
via sepolcrale recante sulle pareti nicchie rettangolari per l'alloggiamento
di tavole dipinte o rilievi (Orsi C 18962; C 189 T2) C 18993; C 19042; C 19202);

a partire dal III sec.a. C. fino ad età imperiale romana furono in uso stanze
sepolcrali con decorazione architettonica sulla facciata esterna e con
arcosoli polisomi all'intemo, contenenti i resti incinerati in urne di piombo
talvolta iscritte (Orsi C 19121; C 19132); dall'età tardo-antica in poi si
impostano invece tombe ipogeiche accessibili da pozzetto, secondo la
seguente articolazione cronologico-tipologica: deposizioni mono o

bisome in singoli sarcofagi (età dei Costantini), deposizioni multiple (da
due a sette corpi) in camere campaniformi contenenti fosse (IV-V see.

d.C.), deposizioni "a masse" nelle fosse e nello spazio superiore fino
all'imboccatura (VI-IX see. d.C). La cronologia è confermata dalle monete
trovate nelle sepolture, mentre la completa assenza del rito di
incinerazione, le iscrizioni ed i monogrammi indicano l'ambito culturale
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cristiano. Orsi (C 19022) concluse dunque che la necropoli «può dirsi greco
romana-cristiana-bizantina (V sec. a.C.-VIII see. d.C.)».

Sulla terrazza soprastante il Teatro, sul colle Temenite, furono
rinvenute nel 1895 alcune sepolture poste ca. m 200 a N del Molino
dell'Arco; alcune di esse erano violate, ma i gli oggetti di corredo
recuperati permisero di stabilire la cronologia a cavallo della conquista
romana; furono rinvenute sia incinerazioni in stamnoi acromi, sia
inumazioni (Orsi C 18972).

In c.da Zappalà, a N-O di c.da Grotticelli, nel predio Odone, Orsi (C

18912) rinvenne un cratere a volute attico a figure rosse della metà del V see.

a.C, con scene di lotta tra Eracle e leone e toro.

Dopo altri rinvenimenti, Orsi (C 18962; C 19011; C 19202) stabilì
l'articolazione cronologica dell'uso dell'area di necropoli
comprendente le c.de Zappalà, Grotticelli, Temenite e Molino
dell'Arco: inizio della frequentazione in età classica (a cui si riferiscono
le tombe a fossa per inumazioni e le incinerazioni secondarie in vasi
a figure rosse di fine V-inizi IV see. a.C.), fase di sviluppo nel III-II
see. a.C. e, dopo un periodo di abbandono, nuove deposizioni di età
tardo-repubblicana ed imperiale romana.

P. Orsi (C 19152) dà comunicazione del rinvenimento nel 1914, in
c.da Zappalà, di un frammento di rilievo funerario con parte delle
figura di un giovinetto, di marmo pario, databile al V see. a.C.

Ancora in contrada Zappalà, a N delle Latomie del Paradiso e di
S. Venera, nel 1933 fu recuperato, dopo l'esplosione di una mina e

consegnato dai cavatori di pietra, un cratere a colonnette a figure rosse
dell'inizio del V see. a.C. contenente ossa combuste; furono quindi
intraprese ricerche regolari (Cultrera C 1938): si rinvennero tombe
già violate ed i resti di un grande stabilimento idraulico, datato ad
età ieroniana. La struttura presentava una scalinata di accesso dall'alto,
pianta rettangolare articolata da muri e pilastri in vari ambienti, alcuni
dei quali erano ricoperti di cocciopesto e altri contenevano dei recinti
circolari, con una pendenza del suolo che favoriva il deflusso delle
acque dai due recinti circolari verso un canale emissario posto presso
l'angolo meridionale; un problema aperto è rimasto quello relativo
all'approvigionamento dell'acqua per il funzionamento delTimpianto,
avendo scartato varie ipotesi (pozzi, conduttura fittile, acquedotto
del Paradiso col quale la struttura è in asse); riguardo la funzione
dell'edificio si è pensato ad una struttura balneare.

Altre tombe di V see. a.C. furono rinvenute in c.da Zappalà dai
cavatori di pietra, che consegnarono in Soprintendenza gli oggetti di
corredo (biglie di bronzo, lekythoi a vernice nera, coppette biansate,
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pendente in pasta vitrea a forma di testa di sileno, di produzione
fenicia (Bernabò Brea C 19473).

Una fase di grande sviluppo della necropoli (I see. a.C-I d.C.) è

documentata da hydriai acrome (cinerari) rinveute in varie occasioni (Orsi
C 19132; Bernabò Brea C 19474) nella zona della cd. tomba di Archimede.

Dopo la seconda guerra mondiale, ancora in seguito
all'esplozione di mine sulla via Panoramica, a margine della latomia
deirintagliatella vennero miracolosamente recuperati due vasi attici
a figure rosse, ricomposti, probabilmente da riferire a sepolture: un
cratere a campana confrontabile con lo stile del pittore di Altamura
ed un'hydria, dell'ultimo quarto del V see. a.C. (Gentili C 19517).

All'incrocio tra viale Epipoli e via Necropoli Grotticelle fu rinvenuto
nei primi anni 1960, nel corso di lavori di sbancamento per la costruzione
dell'Hotei Panorama, una platea quadrata composta da blocchi
parallelepipedi, alcuni dei quali legati con grappe metalliche, impostata
direttamente su una fossa rettangolare scavata nella roccia, che conteneva
ancora due urne cinerarie a cassetta di piombo con i resti combusti dei
defunti, frammenti di laminette di avorio, frustuli di terracotta e di bronzo

e due anelli d'oro con pesci incisi e con corniola recante una testa maschile
intagliata, forse il ritratto di un dinasta siracusano; la struttura, datata dal
corredo alla fine del IV-inizi del III see. a.C., è stata interpretata da subito
come il basamento di un grandioso mausoleo, di cui sono stati recuperati
alcuni elementi architettonici in calcare pertinenti al geison, a comici, dentelli,
fascia decorativa del basamento e che, in via meramente ipotetica, è stato
attribuito ad Agatocle. Nella zona circostante furono raccolti alcuni reperti
sporadici, tra cui un askos configurato a giovane satiro recumbente di III-II
see. a.C. Ad E del mausoleo sono state osservate le carreggiate della strada
antica che collegava Neapolis con la zona settentrionale dell'Epipole. Abreve
distanza (ca. m 18 a N-O) nel 1958 fu rinvenuta una fossa rettangolare
scavata in roccia e contenente numerosi cinerari fittili acromi e urne di

piombo, oltre a vasetti di corredo (lucerne, unguentari fusiformi, coppette),
usata per successive deposizioni a partire dalla seconda metà del III e per
tutto il II see. a.C. (Gentili C 19595; C 19672).

Necropoli del Casale

Dopo il rinvenimento casuale di ca. 60 sarcofagi in fosse tagliate
in roccia, con risega e lastre di copertura e la consegna alla
Soprintendenza degli oggetti di corredo da parte dei proprietari dei
terreni posti a S-O della Latomia del Casale, nel 1894 Orsi scavò 27
tombe con corredo che permisero di datare le deposizioni al III-II see.
a.C. (Orsi C 18972).
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Viale S. Panagia
L'area di necropoli fu identificata dal Gentili (C 19612) in contrada

Palazzo, a E di viale S. Panagia, presso l'estremità meridionale del
c.d. «muro di Gelone», in seguito alla scoperta di un cippo con
iscrizione arcaica recante il nome del defunto Alexis. Nel 1959 vi

furono condotte delle ricerche per documentare tombe che non fossero
già state violate o distrutte a causa di attività estrattive, e vennero
rinvenute tombe tardo-arcaiche (fine VI-inizio V see. a.C.) a fossa
rettangolare scavata in roccia, con coperture a lastroni, contenenti
ceramica tardocorinzia, lekythoi attiche a vernice nera e a figure rosse
etc. G. V. Gentili ritenne potesse trattarsi della necropoli del quartiere
Tyche, posto, secondo l'ipotesi tradizionale, presso il margine
settentrionale dell'altipiano dell'Epipole.

Un altro consistente nucleo di ca. 300 sepolture di età greco-classica,
da collegare alla necropoli di contrada Palazzo, nonostante la continuità
topografica sia interrotta da una cava moderna, fu scoperto da Guzzardi
(C 1993) presso la chiesa della Madre di Dio in viale S. Panagia; il campione
di tombe (in prevalenza inumazioni, mentre ima porzione minore è

rappresentata da incinerazioni e deposizioni in enchytrismoi) è stato
sottoposto a diverse analisi statistiche riguardanti il ceto sociale, la
mortalità infantile, la proporzione tra individui maschili e femminili,
l'orientamento delle fosse e la composizione dei corredi; si segnala una
tomba monumentale a fossa scavata nella roccia, con copertura monolitica
contenente due alabastra di marmo. Nell'ambito delle stesse indagini è

stato rilevato un articolato sistema stradale, che comprendeva almeno
due strade, una con direzione S-N che fungeva, dal VI see. a.C. ad età

ellenistica, da comunicazione tra la città e l'approdo di S. Panagia, e l'altra,
in contrada Palazzo, in direzione dell'attuale quartiere della Mazzarrona.

In occasione della risistemazione di viale S. Panagia sono state
rilevate tracce sporadiche riferibili al neolitico (schegge e strumenti
di ossidiana) ed una successiva frequentazione della media e tarda
età del bronzo a cui sono stati riferiti i resti di quattro capanne e un
nucleo di necropoli verosimilmente posto a m 200 a E dell'abitato,
presso il c.d. «Muro di Gelone» e di cui sembra identificabile una
tomba a grotticella artificiale rimaneggiata in antico (Guzzardi C 1993).

Scala Greca e C.da Targia
I resti di una necropoli, già parzialmente danneggiata in antico da

attività di cava, fu notata da Cavallari (Cavallari - Holm C 1883, in cui si

riferisce anche di tombe a grotticella con ceramica simile a quella di Thapsos
e Pantalica) all'estemo delle mura dionigiane, in contrada Targia-Targetta.
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La vasta necropoli di Scala Greca, posta lungo la strada antica
per Megara ed estesa tra la ferrovia ed il mare fu indagata nel 1881 e
1886 da P. Orsi che rinvenne tombe non violate con corredi di IV-III

see. a.C., attribuite al quartiere di Tyche e ai piccoli abitati attorno
all 'Exapylon (Orsi C 18972; C 19253).

Più recentemente, diversi interventi esplorativi in C. da Targia sono
stati occasionati da progetti di istallazioni industriali e sbadali. Nel
1974, in una zona pianeggiante ca. m 400 a N delle fortificazioni
dionigiane, sono state scavate ca. 200 sepolture con corredi databili dal
350 a tutto il III see. a.C.; tipologicamente, sono attestate «tombe a cassa

o a fossa, ricavata nel piano roccioso, con copertura piana o, più
raramente, a sarcofago litico». Precedentemente alla necropoli, la zona
era stata interessata da una serie di tagli in roccia con orientamento e

frequenza diversa, forse pertinenti all'impianto di vigneti (Voza C 19761).

Un albo consistente nucleo di necropoli (ca. 500 tombe in notevole
concentrazione) fu identificato e scavato nel 1977, tra la SS. 114 e la
ferrovia: le sepolture appartengono a diverse tipologie (inumazioni a

cassa, a fossa, in sarcofago, a cappuccina, incinerazioni in ume o in
crateri deposti in fosse terragne o in pozzetti quadrangolari ricavati
nella roccia), hanno in qualche caso restituito il corredo che ne ha
permesso una datazione fra la fine del V ed il III sec. a.C. (Voza C 1980).

Olympieion e evidenze extraurbane
Il tempio di Giove Olimpico, sempre identificato con sicurezza

grazie alle informazioni fomite delle fonti letterarie, fu oggetto nel 1839
di studi sulle caratteristiche costruttive (altezza, diametri e numero di
scanalature delle due colonne superstiti, esistenza di un basamento a

gradini, proporzioni) (Lo Faso Pietrasanta C 1840). Precedenti
misurazioni sulle colonne erano state effettuate da Mirabella, quando
ne erano ancora visibili sei.

Cavallari e Holm (C 1883) osservarono, sul versante orientale della
collina della Polichne, tagli in roccia relativi ad un bacciato viario (forse
della via Elorina o di una via sacra che congiungeva il Fusco al santuario
exhaurbano). Cavallari recuperò anche delle terrecotte architettoniche sulla
collina dell'Olympieion (Cavallari - Holm C 1883: si batta delle terrecotte
architettoniche menzionate da Orsi, ed in parte hafugate dal Museo).

Dalla zona del santuario proviene un tesoretto di denari romani (di
dubbia integrità, vista la composizione) consegnato alla Soprintendenza
(De Peba C 1896).

Allo scopo di rintracciare eventuali resti dell'abitato della Polichne,
di cui Fazello (C 1558) osservò alcuni mderi dei quali nel XIX secolo
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non restava più traccia ad esclusione di alcune tombe a fossa violate,
e di verificare la planimetria del tempio tramite nuovi rilievi, P. Orsi
effettuò due campagne di scavo nel 1893 e 1902; furono osservati i
quattro lati dello stilobate che presentavano diverse lacune, le
fondazioni in roccia piuttosto larghe (m 5) ma relativamente poco
profonde (meno di un metro) che contenevano strati preparatori di
sabbia e argilla sabbiosa per l'allettamento dei blocchi sommariamente
squadrati tranne che nell'assisa più alta (si rinvenne uno strato con le
scaglie di lavorazione dei blocchi). Le caratteristiche delle fondazioni
suggerirono che l'alzato non fosse, almeno in una prima fase di pieno
VII see. a.C., molto pesante, essendo realizzato con elementi lignei e

fittili; i resti attualmente visibili appartengono invece alla fine del VII
o ai primi del VI see. a.C. Al rilievo ed alle ipotesi ricostruttive
collaborarono anche J. Fuehrer e R. Koldewey: il tempio era esastilo
con 17 colonne sui lati lunghi; il rapporto tra i lati (m 20,50 x 60 = 1:3),
le 16 scanalature delle colonne monolitiche «brevi, tozze, fortemente
rastremate, senza entasis», con collarino alla base, furono correttamente

interpretati come sintomi di alta arcaicità (peraltro desumibile dalle
fonti letterarie). Della cella, di cui restavano solo quattro elementi in
posto, non fu rinvenuta alcuna altra traccia, nemmeno in fondazione,
e nessun frammento litico dell'epistilio fu recuperato, sebbene entro
il VI see. il tempio fosse interamente in pietra. Fu rinvenuta invece
una buona quantità di terrecotte architettoniche, con moduli vari, e

appartenenti ad almeno cinque tipologie, che confermarono l'ipotesi
di un tempio ligneo in una fase altoarcaica. Altre terrecotte
architettoniche provenienti dall 'Olympieion, meglio conservate, erano
custodite al Museo, sebbene una grande lastra fosse stata trafugata
tra il 1885 ed il 1888 (Orsi C 19032).

Dopo le ricerche di Orsi, la datazione del tempio a fine Vii-inizi
del VI see. a.C. venne generalmente accettata (Bell Dinsmoor C 1927:
inizi VI; Pace C 1938: fine VII; Dunbabin C 1948: inizi VI, preceduto da
un più antico tempio a cui appartengono le terrecotte architettoniche;
Robertson C 1954: 575 a.C.).

Nel 1953 una campagna di ricerche condotta da E. Lissi (C 1958)

è consistita nell'impostazione di 38 trincee (di m 14 x 1,5), con lo scopo
di localizzare eventuali resti di edifici pertinenti all'abitato della
Polichne o dell'altare; vennero invece individuati, sui lati S ed E del

tempio, due "fossati" tra loro paralleli, di profondità e larghezza
variabili, con pareti verticali o a gradini, la cui funzione e cronologia,
in via ipotetica (il riempimento di terra non conteneva stratigrafia
significativa) interpretate come opere di difesa, forse connesse alla
spedizione ateniese (415-413 a.C.) o di Imilcone (396 a.C.). Furono
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recuperati anche numerosi frammenti di terrecotte architettoniche (con
nuove attestazioni rispetto agli scavi Orsi), del grande gorgoneion
frontonale, di colonne scanalate e di capitello.

Nella zona paludosa dei Pantanelli, durante i lavori per la ferrovia
S.-Licata, Cavallari osservò i resti di poere idrauliche «per il rinsaldamento
del suolo», di tombe a cassa con blocchi squadrati, dei frammenti
architettonici, tra cui colonnine scanalate, resti pertinenti ad una via sacra

tra la necropoli del Fusco e YOlympieion, pavimentata con blocchi di tufo,
lungo cui sorgevano tempietti ed edicole, diverse strutture murarie in
grossi blocchi con andamento E-O e N-S (questi ultimi attribuiti al muro
di circonvallazione eretto dagli Ateniesi, o alla difesa dell'accampamento),
e alcune stelai di III-II secolo a.C. (Fiorelli C 18813; Cavallari - Flolm C

1883; cfr. anche le segnalazioni in Fazello C 1558).
Dopo il rinvenimento casuale di un frammento di sima e gronda

con testa leonina, Cavallari (C 1887) effettuò un'indagine sul Cozzo
di Scandurra, presso la fonte Ciane, rinvenendo i resti di una struttura
a pianta quadrata (m. 36,33 di lato) costituita da blocchi squadrati;
presso le fondazioni furono rinvenuti numerosi vasi allineati (alami
furono accuratamente restaurati in antico con chiodini di piombo),
tessere musive nel terreno agricolo, un altro frammento di sima e

frammenti di colonne scanalate. L'edificio fu interpretato come il
tempio dedicato alla ninfa Ciane, menzionato da Diodoro (14, 72).

In seguito alla consegna in Soprintendenza, nel 1912-13, di
frammenti ceramici provenienti da località Santuzza, sul versante
meridionale di Belvedere, P. Orsi vi promosse una breve campagna
di scavo, che portò alla localizzazione di una favissa, semplice fossa
di m 3 x 4, profonda m 0, 70, praticata nel suolo, attribuita ad un
Artemision, contenente materiale votivo di V see. a.C., tra cui statuette

di Kore con porcellino, fiaccola, cane, arco e (tipologia alquanto rara)
con albero di palma, statuette fittili maschili; non furono rintracciate
strutture pertinenti ad edifici sacri (Orsi C 19152).

Ricerche condotte tra il 1991 e il 1993 da M. Musumeci in C. da

Sinerchia, sul versante meridionale di Belvedere, nell'ambito della
sorveglianza durante la realizzazione di trincee per la posa di un tratto
di acquedotto, hanno portato alla scoperta di un nucleo di necropoli
contenente sepolture di tipologie diverse databili tra il VI ed il IV-III
see. a.C., indagate per un breve settore e attribuibili ad un
insediamento, forse con connotazione strategico-militare (un proasteion
posto a controllo di una strada di cui si è messo in luce un tratto di ca.
m 15 in direzione E-O lastricato con basole di medie e piccole
dimensioni), o identificabile come estremo lembo occidentale della
necropoli del Fusco. Nelle immediate vicinanze è stato rinvenuto un
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tratto di muro in blocchi calcarei, con risega di fondazione, presso cui
si trova una fornace per calce di età più tarda; le relazioni funzionali
e cronologiche con la necropoli sono tutte da chiarire, e sono state
formulate ipotesi di interpretazione come opera di difesa, grandiosa
tomba monumentale o struttura templare. Suggestiva e verosimile
l'identificazione delle tombe e della struttura con i resti di un

sepolcreto menzionato dal Mirabella che lo reputò pertinente ai caduti
della guerra contro Atene (C 1613) (Musumeci C 1993).

Oltre il versante settentrionale délYEpipole, a N-NE di Belvedere,
sono segnalate (Picone C 1972) tracce di insediamento preistorico e tombe
a grotticella violate ma databili, dai pochi frammenti ceramici raccolti,
all'età del rame (stile del Conzo, S. Cono-Piano Notaro); sulla sommità
di Cugno Ballarella furono osservate delle tombe a fossa e i resti di una
struttura rettangolare in blocchi squadrati, segnalati anche in direzione
del vallone Picei; altre tombe a fossa violate sono segnalate a S-O del
rilievo, vicino ad un sistema di vasche e canalette. Una tomba arcaica in

località Ballarella, contenente aryballoi ed un vasetto plastico, era già stata
segnalata da Cavallari (Cavallari C 18791). Tombe a grotticella di età
protostorica erano state menzionate da Cavallari e Holm (C 1883) sul
versante N dell'Epipole, a O del supposto limite occidentale di Tyche.

Qualche cenno, infine, sulla formazione del Museo Archeologico
Regionale "Paolo Orsi", frutto del secolare sforzo di conservazione e

fruizione del patrimonio archeologico della città.
Il nucleo originario della collezione di reperti fu costituito da G. B.

Alagona nel XVIII see.: si trattava di una raccolta vescovile, poi divenuta
Museo Civico (1811), con sede nella biblioteca del Seminario. Nel 1884

il Museo (dichiarato Nazionale nel 1878) fu trasferito nei nuovi locali
adibiti in Piazza Duomo (attualmente occupati dalla Soprintendenza
ai BB. CC. AA.) e si ampliò progressivamente su due piani arricchendosi
anche della sezione numismatica (il primo nucleo della collezione si
formò nel XIX see.) e dei materiali rinvenuti nel corso delle ricerche
archeologiche condotte a S. ed in altri siti della Sicilia. Il piano inferiore
comprendeva una raccolta di ceramiche, terrecotte architettoniche (tra
cui quelle deìYAthenaion e dell' Olympieion di S. e della zona sacra di
Gela), iscrizioni e sculture (si segnala il kouros da Megara Hyblaea con
la dedica iscritta di Sambrotidas, esemplari di età ellenistico-romana, la
Venere Landolina ed il Sarcofago di Adelfia) esposte secondo un criterio
storico-topografico. Il piano superiore comprendeva una sezione
preistorica, con reperti litici del Paleolitico superiore, ceramiche
neolitiche da Stentinello, Matrensa, Megara Hyblaea; l'età del Bronzo
è documentata da reperti di Serraferlicchio, Castelluccio, Cozzo Pantano
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e Thapsos da cui provengono le ceramiche di produzione locale e le
importazioni micenee; erano esposti anche materiali dalle necropoli
dell'età del Ferro di Pantalica e Cassibile, il deposito di bronzi
premonetali del Mendolito di Adrano, reperti del Finocchito, le prime
importazioni di ceramica che rispecchiano il fenomeno della
colonizzazione greca di età storica (provenienti da S., Megara Hyblaea,
Gela, Camarina), influenzando anche la cultura materiale dei centri
indigeni. L'esposizione comprendeva anche gli xoana di Palma di
Montechiaro e materiali ellenistici centuripini (Curro Pisano C 1966).

Dalla metà del XX secolo, i locali di Piazza Duomo cominciarono a

rivelarsi inadeguati ad ospitare la sempre crescente quantità di oggetti
antichi, e dal 1967 si cominciò la costruzione, per lotti, della nuova
struttura museale fuori da Ortigia, nel parco di Villa Landolina,
inaugurata nel 1988. Il nuovo Museo, intitolato a Paolo Orsi, è esteso per
un totale di 9.000 mq. (a cui si aggiungono 3000 mq. del seminterrato che
ospita laboratori e magazzini, strutture per la didattica) ed è composto
da tre settori (A, B, C) organizzati attorno ad un corpo centrale (punto di
riferimento in cui sono collocati supporti informativi generali, planimetrie
etc.). Ognuno dei tre settori è preceduto da un diorama in cui si localizzano
sullo sfondo, costituito da una fotografia da satellite della Sicilia orientale,
i siti di interesse pre e protostorico (settore A) e greco-coloniale (settori
B e C). Il settore A contiene reperti geologici e paleontologici relativi alla
fauna del quaternario (scheletri di ippopotamo e di elefante nano),
industrie litiche del Paleolitico superiore da diversi siti della Sicilia sud¬
occidentale; seguono materiali appartenenti alle culture pre e

protostoriche, dal neolitico (Stentinello) alle fasi dell'età del bronzo e del
ferro (Castelluccio, Thapsos, Pantalica - rappresentata da oggetti
provenienti dalle necropoli di Cassibile, Caltagirone, Dessueri, Finocchito,
Lentini, Tremenzano, Grammichele, Villasmundo: ceramica, rasoi, coltelli,

fibule di bronzo etc.); sono esposti anche numerosi ripostigli di bronzo
di X-VII see. a.C, che comprendono tra l'altro punte di lance, rasoi, fibule,
asce, cinturoni dedicati in santuari, usati come metallo premonetale o

come depositi di materiale destinato a fusione.
Il settore B contiene le testimonianze della colonizzazione greca

in Sicilia, distinguendo le fondazioni ioniche (Naxos, Katane,
Leontinoi) e doriche (S., Megara Hyblaea da cui proviene, tra i tanti
reperti, la statua calcarea di kourotrophos di VI see. a.C.). La
documentazione archeologica relativa a S. è organizzata con criterio
topografico, secondo i quartieri della città antica; sono esposti i
materiali provenienti dalle ricerche condotte in Ortigia (terrecotte
architettoniche dall 'Apollonion e dall 'Athenaion, reperti dalla pre
protostoria rinvenuti durante scavi urbani recenti, per cui v. supra);
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per Acradina, oltre oggetti di statuaria già esposti nella precedente
sede, si segnalano le statuette votive dal santuario di Demetra e Kore
(v. supra); sono poi esposti anche i corredi tombali delle necropoli
della città (soprattutto dall'ex Giardino Spagna e da C. da Fusco).

Il settore C è dedicato alle subcolonie di S., Eloro, Akrai,

Kasmenai, Kamarina (sono esposti, tra l'altro, i torsi calcarei di figure
sedute da Akrai dell'inizio del VI see. a.C., la Kore da Kasmenai, datato

alla seconda metà dello stesso secolo, i corredi dalle necropoli di
Kamarina), ai centri indigeni ellenizzati come Caltagirone, Monte S.

Mauro, Grammichele, Mineo, Scordia, Francavilla di Sicilia, da cui

provengono ceramiche, pinakes ed esemplari di statuaria fittile e

marmorea. Sono esposte in questo settore anche le terrecotte
architettoniche arcaiche di Gela (come nel precedente Museo), compresi
i frammenti di cavalieri riferibili ai grandi acroteri e alle sculture
frontonali, materiali dalle ricche necropoli, numerose terrecotte votive
figurate di età classica da Agrigento, ed infine gli xoana di Palma di
Montechiaro (seconda metà del VII sec. a.C.) (Voza C 1987).

[Donata Zirone]
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