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Abbreviazioni

Autori antichi

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

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

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

Spawforth, Oxford-New York 20124 

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

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

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

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

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

Raccolte epigrafiche, numismatiche, papirologiche

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

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

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

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

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

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

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



viii Abbreviazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

Opere generali e rassegne 

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

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

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

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

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

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



ix Abbreviazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



x Abbreviazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repertori, collane e opere enciclopediche

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

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

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

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

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

Periodici 

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

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

Abteilung
Analysis Archaeologica = Analysis Archaeologica. An International Journal of 

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



xii Abbreviazioni

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

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

Acronimi e sigle

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

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

Scuola Normale Superiore Pisa
MCP = Middle Protocorinthian
MGS = Magna Grecia e/o Sicilia (anfore, prodotte in)



xiii Abbreviazioni

PCM = Proto Corinzio Medio (stile)
PCT = Proto Corinzio Tardo (stile)
PIE = Proto-Indo-European (language)
Poinikastas = Poinikastas. Epigraphic Sources for Early Greek Writing, Oxford
PRA = Progetti di Ricerca di Ateneo
PRIN = Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, Ministero dell’Università e 

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

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

Altre abbreviazioni

Abb. = Abbildung
ad loc. = ad locum
alt. = altezza
c.d.s. = in corso di stampa
ca. = circa
cap./capp. = capitolo/capitoli
cat. = catalogo
cd./cdd. = cosiddetto(a)/cosiddetti(e)
cfr. = si confronti
cm = centimetri
col./coll. = colonna/colonne
coord. = coordinado (por)
diam. = diametro
e.g. = exempli gratia
Ead./Eaed. = Eadem/Eaedem
ed. = edited (by)
éd. = édité (par)
edid. = ediderunt
es. = esempio
et al. = et alii
etc. = et cetera
f. = filius
fasc. = fascicolo
fig./figg. = figura/figure
fr./frr. = frammento/frammenti
fr./frr. = fragmentum/fragmenta
ha. = ettari
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hrsg. = herausgegeben (von)
i.e. = id est
ibid. = ibidem
ID = Identification (number)
Id./Iid. = Idem/Iidem
inv. = inventario
km = chilometri
l./ll. = linea/linee
largh. = larghezza
lat. = latino
loc. cit./locc. citt. = locum citatum/loca citata
lungh. = lunghezza
m/m2 = metri/ metri quadri
max. = massimo/massima
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Questo volume è il segno tangibile della ripresa della bella tradizione dei Con-
vegni sulla cosiddetta «area elima», nati grazie a Giuseppe Nenci su un argomento 
caro a Vincenzo Tusa e riorganizzati dal 2003 con un profilo meno etnico, cioè con 
un riferimento all’«area elima e la Sicilia occidentale», e con la scelta di un tema 
storico generale, diverso da Convegno a Convegno, che affianca la parte dedicata a 
rapporti e studi su questa area.

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

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

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

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

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

Carmine Ampolo, Rossella Giglio, Anna Magnetto, Maria Cecilia Parra
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Abstract Il contributo presenta in via preliminare le importanti novità emerse dalle indagini archeolo-
giche condotte lungo il lato meridionale dell’agora di Segesta nel maggio del 2021. Lo scavo di un settore 
solo in parte interessato dalle ricerche pregresse ha infatti consentito di individuare un ambiente di forma 
rettangolare (Ambiente Gamma), accessibile da un’ampia apertura priva di porta ma provvista di una 
soglia monumentale.
All’interno dell’ambiente il rinvenimento di una base di statua con iscrizione in caratteri greci, ancora 
in situ e in posizione assiale rispetto all’ingresso, permette di formulare una concreta ipotesi sulla desti-
nazione dell’ambiente alle attività ginnasiali, consentendo inoltre di osservare sotto una nuova luce la 
complessa articolazione del settore meridionale della piazza segestana e di proporre una più chiara lettura 
delle dinamiche architettoniche, urbanistiche, sociali e politiche che coinvolsero la città tra la tarda età 
ellenistica e la prima età imperiale.

Abstract The paper presents the main results of the archaeological research carried out along the 
southern side of the agora of Segesta in May 2021.
Excavations in a sector only partially covered by previous research have identified a rectangular room 
(Ambiente Gamma), accessible through a large opening without a door but equipped with a monumental 
threshold.
Inside the room, the discovery of a statuary base with a Greek inscription, still in situ and in an axial po-
sition with respect to the entrance, allows for a solid hypothesis about the use of the room for gymnasial 
activities.
It also sheds new light on the complex articulation of the southern sector of the Segestan public square, 
opening the path for a more precise interpretation of the architectural, urban, social, and political dyna-
mics that affected the city between the late Hellenistic and early Imperial periods.
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L’indagine condotta nel mese di maggio 2021 gra-
zie alla convenzione che il Parco Archeologico di Se-
gesta ha sottoscritto con la Scuola Normale Superiore 
di Pisa e la Scuola IMT Alti Studi Lucca, ha permes-
so di acquisire dati determinanti per la conoscenza 
complessiva del versante meridionale dell’agora. Per 
questo siamo profondamente grati a Rossella Giglio, 
Direttrice del Parco di Segesta (fino al mese di aprile 
del 2022) e a Anna Magnetto, Direttrice del Labora-
torio SAET della Normale per averci dato quest’im-
portante occasione, come a Carmine Ampolo che ha 
seguito con noi la scoperta di un’iscrizione su base 
in situ che contiene una chiave di lettura non solo di 
un singolo vano ma fors’anche dell’intero contesto1.

Per trattare del versante meridionale dell’agora se-
gestana è necessario far cenno all’articolazione urba-
nistica degli spazi agoraici – la grande piazza con le 
aree limitrofe (fig. 1): molto ormai è stato reso noto 
in più sedi2 e dunque basterà ricordare la caratteristi-
ca prima, quella cioè di un’articolazione su terrazze 
(figg. 2-3) secondo forme urbanistiche che trovano 
paralleli significativi sia in area microasiatica – a 
Pergamo in primis, con la sua Untere Agora in parti-
colare – ma anche in area centroitalica, con i grandi 
santuari come quello della Fortuna Primigenia a Pre-
neste, secondo esperienze diffuse nel Mediterraneo 
nelle quali Roma ebbe ruolo primario.

Il quadro che oggi possediamo della piazza e dei 
monumenti delle terrazze limitrofe è ben leggibile 
sia nelle forme monumentali di età tardoellenistica 
– quella in cui Segesta vide espressioni di monumen-
talizzazione di grande rilievo architettonico nell’a-
gora con le sue stoai, nel teatro, nel bouleuterion e 
nell’edilizia privata – che negli ampliamenti e nelle 
trasformazioni in fòro romano. La terrazza centra-
le – quella della grande piazza lastricata, di cui co-
nosciamo bene i monumenti dei lati Ovest, Nord ed 
Est, poco quelli del lato Sud – era dominata a Ovest 
dalla terrazza del bouleuterion con peristilio annesso 
al lato meridionale dell’aula (= fig. 4)3. Su una terza 
terrazza a quota inferiore a SudOvest, si apriva uno 
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spazio dominato in età ellenistica da un portico co-
lonnato e successivamente dall’edificio del macellum 
che lo inglobò rifunzionalizzandolo (figg. 5-6): uno 
spazio che costituì sempre una cerniera di rilievo nel-
la viabilità di quest’area (fig. 1), verso il teatro ester-
namente alla piazza attraverso un criptoportico, ver-
so l’accesso principale all’agora attraverso una gran-
de porta scorrevole e lungo il lato Sud – ai piedi di 
quello che, come vedremo, sembra delinearsi come 
un fronte monumentale di edifici digradanti lungo 
il pendio – fino a giungere all’estremità orientale dei 
magazzini (market building) sottostanti l’ala Est della 
grande stoa Nord dell’agora (fig. 3, fig. 7)4.

Nella lettura del versante meridionale dell’agora, 
procediamo dunque da Ovest verso Est, da quella 
terrazza cioè che più di altri settori dell’area agoraica 
permette di capire come la Sicilia centro-occidentale 
da una parte sia stata nella tarda età ellenistica un’a-
rea fortemente influenzata da soluzioni architettoni-
che ed urbanistiche di chiara impronta microasiatica 
e al tempo stesso uno dei centri da cui tali soluzioni 
dovettero irradiarsi in direzione centroitalica, dall’al-
tra come un fenomeno apparentemente inverso sia 
avvenuto a partire dall’età protoimperiale.

Già alla fine del II secolo a.C. il settore sudocciden-
tale dell’agora segestana – quello sulla terrazza infe-
riore – risultava caratterizzato dalla presenza di un 
colonnato. Data la sua limitata profondità, quest’ulti-
mo sembra aver costituito una sorta di quinta scenica 
monumentale per coloro che giungevano nella piaz-
za dal fondovalle attraverso la monumentale strada 
che conduceva al teatro cittadino, passando sotto 
forma di via tecta all’interno di un criptoportico che 
si sviluppava lungo il lato occidentale dell’agora. Una 
configurazione, questa, che può ad esempio confron-
tarsi con il ben noto caso del santuario di Ercole a 
Tivoli, dove una via tecta si sviluppava al di sotto del 
piazzale sul quale sorgeva il santuario vero e proprio5.

Quanto al colonnato, la sua presenza stimolò, in 
età tardoaugustea o prototiberiana, la realizzazione 
di una struttura circolare, del diametro di m 5,76. 
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Le caratteristiche tipologiche di tale edificio, la sua 
combinazione planimetrica con il colonnato tardo-
ellenistico, ora occupato da una serie di tabernae e 
soprattutto il rinvenimento, all’interno dei livelli 
pavimentali, di abbondantissimi resti ossei animali 
recanti evidenti segni di macellazione, hanno con-
sentito di interpretare la struttura circolare come una 
tholos macelli, e di ipotizzare, dunque, la presenza di 
un mercato alimentare (macellum) realizzato agli 
inizi del I secolo d.C. nell’area posta immediatamen-
te all’esterno della piazza pubblica6. L’edificazione di 
un macellum in età tardoaugustea, d’altro canto, non 
stupisce se si considera come proprio la realizzazione 
di simili complessi nei centri urbani romani (o roma-
nizzati) assuma un peso di grande rilievo, anche ai 
fini della valutazione dello statuto giuridico e politico 
delle singole città7.

Il macellum segestano non è del resto un unicum 
sull’isola. Ben noto, e tra gli esempi più antichi di tale 
tipologia edilizia, è infatti il macellum di Morgantina 
che, sulla base delle recenti indagini, è ormai databile 
entro la fine del primo quarto del II secolo a.C.8 Tale 
cronologia rafforza peraltro l’idea del ruolo ‘istitu-
zionale’ e di rottura che già Roland Martin ricono-
sceva alla costruzione di tali edifici da mercato, indi-
viduando nel caso di Morgantina uno degli esempi 
migliori per illustrare le dinamiche di trasformazio-
ne e specializzazione funzionale che consentono di 
investigare il passaggio da un’agora di tipo greco ad 
un forum di impianto più canonicamente romano9.

L’edificazione del macellum di Segesta non rimase 
attività isolata. Essa va invece letta alla luce del più 
ampio e coerente progetto urbanistico che, nel corso 
dei primi decenni del I secolo d.C., coinvolse questo 
settore della piazza cittadina.

In questo momento, infatti, immediatamente ad 
Est della strada, un piazzale di forma grossomodo 
triangolare venne realizzato, o forse monumenta-
lizzato, attraverso la messa in opera di un lastricato 
lapideo. La funzione del piazzale dovette essere da un 
lato quella di regolarizzare il corso di uno dei princi-
pali canali di deflusso delle acque reflue provenienti 
dall’area agoraica, e dall’altro quella di monumen-
talizzare il principale accesso alla piazza, quello cioè 
segnato da una imponente soglia con meccanismo di 
chiusura a pannelli scorrevoli.

In questo punto, infatti, come già ricordato, si in-
crociavano (fig 1) già in età tardoellenistica due im-
portanti tracciati viari: quello che risaliva il Monte 

Barbaro da Sud, testimoniato dalla strada basolata 
con gradoni che si immetteva nel criptoportico; e 
quello che doveva fiancheggiare il lato meridionale 
dell’agora in direzione Est, collegando il settore del 
macellum con quello più orientale.

L’importanza di tale area come snodo viario di pri-
maria importanza venne ulteriormente sottolineato 
dal finanziamento dell’impegnativo programma edi-
lizio che portò alla realizzazione del macellum e del 
piazzale da parte di due personaggi di spicco della 
comunità segestana di età augustea, Onasus e Sopo-
lis, i cui nomi vennero incisi sulle lastre di copertura 
della cloaca10.

Il macellum e la cd. «piazza di Onasus e Sopolis» a 
Segesta si configurano dunque come indizi evidenti 
della volontà da parte delle élites municipali di età 
romana di operare in un settore fino ad allora rima-
sto relativamente libero da edifici e strutture valoriz-
zandone ed anzi amplificandone la funzione di cer-
niera nella viabilità urbana. 

Come già detto, accanto alla strada che risaliva da 
Sud e proseguiva al di sotto del criptoportico in di-
rezione del teatro, un secondo percorso doveva svi-
lupparsi lungo il lato meridionale dell’agora, ad una 
quota inferiore a quella del lastricato della piazza. La 
ricostruzione finora proposta prevedeva la presenza 
di un lungo muro in opera isodoma che, affiancan-
dosi al tracciato viario, avrebbe sostenuto un portico 
esteso lungo tutto il lato Sud dell’agora, interrotto 
solo, al centro del suo sviluppo, da un’ampia scalina-
ta. Quest’ultima avrebbe collegato la terrazza inferio-
re, percorsa dalla strada, a quella della piazza vera e 
propria, secondo modelli ben attestati in altri conte-
sti di età ellenistica, quale ad esempio il santuario di 
Athana Lindia. Ma lo scavo condotto a maggio del 
2021 ha consentito di rivedere in maniera significati-
va tale ricostruzione.

Continuando il percorso sulla terrazza sottostan-
te il lato meridionale dell’agora fino al margine Est, 
un grande prospetto monumentale, oggi conserva-
to per un’altezza di oltre m 7, si apriva alla vista di 
chi giungeva da Ovest dallo snodo viario prossimo 
all’ingresso principale all’agora chiuso da una porta 
scorrevole: una serie di vani (uno solo è stato scava-
to interamente per motivi di sicurezza) addossati al 
pendio e sottostanti il doppio colonnato dell’ala Est 
della grande stoa Nord dell’agora – dunque sotto il 
livello della piazza (fig. 3, fig. 7). Questi ambienti, da 
ritenere di servizio, ad uso cioè mercantile e di stoc-
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caggio, presentano una volumetria unica interna di 
m 5 di altezza; tre grandi finestrature si aprono verso 
valle – due sono conservate interamente nell’unico 
vano indagato sistematicamente; ed è visibile una 
serie di bocche di scarico dell’acqua che dovevano 
assicurare la salubrità interna.

Il ‘modello’ di questa imponente architettura arti-
colata su più livelli lungo un pendio può rintracciarsi 
negli edifici da mercato – i cdd. «market buildings» 
– noti in vari centri dell’Asia Minore quali Pergamo 
(soprattutto la cd. «agora superiore»)11, Aigai12, He-
rakleia al Latmos13, Selge14, Pednelissos15, nonché As-
sos (fig. 8)16 e Alinda (fig. 9)17, che costituiscono i pa-
ralleli più vicini al monumento segestano: la scelta di 
questa soluzione architettonica appare come un’altra 
manifestazione della volontà di realizzare nell’ago-
ra un progetto grandioso, degno di quelle forme di 
gigantismo di lunga tradizione in Sicilia ed anche a 
Segesta18.

Nell’ala Est della grande stoa dovevano concen-
trarsi dunque funzioni di servizio: funzioni commer-
ciali nei magazzini ricavati in questi imponenti vani 
che sostruivano l’intera ala; funzioni amministrative 
nella parte superiore a livello della piazza dove si ar-
ticolavano ambienti destinati ad uffici, archivi e al-
tro19. È bene sottolineare la differenza di assetto dei 
lati Ovest e Nord della stoa, con i loro ampi spazi 
liberi di due navate divise da pilastri ottagonali che 
richiamano piuttosto le funzioni di incontro, di con-
versazione, di riparo, di esposizione di ‘immagini’, di 
pubblicazione di testi normativi ed onorari, proprie 
dei portici di un’agora.

Come già accennato, lo scavo di maggio 202120 si è 
concentrato nel settore centrale del lato Sud dell’ago-
ra. L’obiettivo, infatti, era quello di confermare la ri-
costruzione che vedeva nella monumentale apertura 
con stipiti lapidei già individuata negli anni Novanta 
del secolo scorso21 l’accesso ad una gradinata di colle-
gamento con la terrazza della grande piazza.

Al di sotto di spessi strati di interro di origine na-
turale, oltre che di un possente strato di materiali 
architettonici in crollo, lo scavo ha invece messo in 
luce i limiti di un ambiente di forma grossomodo 
rettangolare, denominato Ambiente Gamma, pro-
fondo in senso Nord-Sud m 4,62 sul lato Ovest e m 
5,59 max. in corrispondenza del taglio del banco roc-
cioso al centro; non ancora calcolabile con sicurezza 
l’estensione da Ovest ad Est (figg. 10-11)22. Mentre 
il lato settentrionale è delimitato dal banco roccioso 

regolarmente tagliato rivestito di intonaco bianco e 
i lati Ovest e Sud sono definiti da strutture murarie 
in blocchi isodomi disposti di piatto, il lato Est non è 
stato invece ancora individuato con certezza. Quanto 
al pavimento del vano, esso è costituito da un pia-
no in terra battuta analogo a quello presente nei lati 
Ovest e Nord della stoa settentrionale ed è attraver-
sato da una canalizzazione per il deflusso delle acque 
che prosegue al di sotto della soglia della porta.

Questa, dunque, altro non è che il monumentale 
accesso, con una luce di m 3,27, ad un ambiente il 
cui piano pavimentale risulta posto ad una quota più 
bassa di m 6,65 rispetto a quella del portico che de-
limitava a Sud la piazza lastricata e che dunque dob-
biamo verisimilmente ritenere sviluppato in altezza 
su un solo piano. Peraltro, l’assenza di tracce di car-
dini e di fori per l’imposta di un telaio sulla soglia 
sembra indicare l’assenza di un porta di chiusura.

In asse con tale apertura le indagini hanno messo 
in luce, ancora in situ sul battuto del pavimento, una 
base perfettamente preservata, con un’iscrizione ben 
leggibile dall’accesso, che conserva sul lato superiore 
tracce dell’imposta dei piedi di una statua (figg. 11-
12). Una base onoraria, dunque, collocata in una po-
sizione di particolare enfasi per chi entrava nell’am-
biente dalla strada o anche solo transitava davanti ad 
esso.

L’enfasi data alla posizione della base e della statua 
che dobbiamo immaginare posta su di essa, era for-
se accentuata dalla presenza di una grande nicchia 
ricavata nel banco roccioso retrostante, in posizione 
centrale nella parete di fondo (quella Nord) del vano: 
è verisimile infatti che l’ambiente si sviluppasse in 
modo simmetrico, a Ovest e a Est, rispetto all’ingres-
so monumentale dalla strada.

In attesa dei risultati dello studio analitico dei ma-
teriali, è possibile intanto fissare agli inizi del III se-
colo d.C. il momento in cui il piano, e dunque l’am-
biente, caddero in disuso, coerentemente con quanto 
verificato in altri punti dell’area dell’agora, in parti-
colare nella stoa Nord. Quanto alle fasi d’uso, sembra 
potersi confermare una cronologia ad età tardoel-
lenistica per l’impianto originario e una continuità 
d’uso fino all’abbandono.

Per quello che concerne la funzione dell’ambiente, 
molto ha detto l’analisi di Carmine Ampolo sull’iscri-
zione e in particolare quella del termine ephebikon, 
che sembra indirizzare verso un contesto da collega-
re alle pratiche del ginnasio segestano, la cui collo-
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1 Cfr. in questo volume il contributo di C. Ampolo sull’iscri-
zione e sul suo significato in relazione al ginnasio segestano.

2 Si rimanda soltanto a Ampolo, Parra 2012; Id., Ead. 2018; 
Id, Ead. 2022, con bibliografia precedente. 

3 Su questa formula architettonica che associa buleuterio/
peristilio, vd. per ultimi Cannistraci, Olivito 2018, pp. 26-9, 
con bibliografia precedente.

4 Sulla viabilità e l’organizzazione degli accessi all’area dell’a-
gora vd. da ultimo Olivito 2017, con bibliografia precedente. 

5 Cfr. Coarelli 1987, pp. 87-8

cazione, a lungo ipotizzata sulla terrazza del bouleu-
terion, è stata ormai da tempo esclusa23. Si potrebbe 
così pensare che una parte del complesso monumen-
tale affacciato verso Sud sulla terrazza sottostante la 
piazza potesse accogliere ambienti del ginnasio.

Per ciò che riguarda l’analisi dello sviluppo ar-
chitettonico e monumentale della piazza segestana, 
in attesa di completare lo scavo di questo settore, è 
possibile affermare che la scoperta del vano qui pre-
sentato costituisce un ulteriore importante elemento 
per la nuova lettura del versante meridionale dell’a-
gora nella fase tardoellenistica. Quest’ultimo, infatti, 
ci appare ormai come un’imponente successione di 
strutture digradanti lungo il pendio, estese forse su 
tutto il versante. Un prospetto monumentale, dun-
que, che dal market building sottostante l’ala Est del-
la stoa Nord dell’agora si sviluppava fino all’area in 
seguito occupata dal macellum, seguendo il dislivello 
naturale.

Alla luce di tali considerazioni, non vi è dubbio che 
Segesta costituisca ormai a buon diritto un punto di 
osservazione priviliegiato nel contesto del più ampio 
dibattito sulle possibili, molteplici direttrici che, nei 
decenni finali del II secolo a.C., paiono unire l’isola 
al mondo microasiatico e alla regione medioitalica, 
con Roma a fungere da punto di convergenza di tali 
esperienze mediterranee. Non molti decenni dopo, 
un meccanismo inverso coinvolge gli stessi centri si-
ciliani che, per volontà dell’autorità centrale, o più 
probabilmente per desiderio di adeguarsi a canoni 
urbanistici e monumentali ormai mutati, si dotano 
di edifici quali il macellum, pienamente rispondenti 
ad un nuovo concetto di piazza pubblica.
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6 Per un primo inquadramento del macellum segestano vd. 
Olivito 2014.

7 Su questo punto vd. Cristilli 2015.
8 Cfr. Sharp 2015.
9 Martin 1972, 907-8. Più di recente S.C. Stone ha inteso il 

macellum di Morgantina come uno strumento amministrati-
vo utilizzato da Roma al fine di pervenire a una stabilizzazione 
dell’isola in seguito alle rivolte servili: cfr. Stone 2002.

10 Le attività evergetiche di M. Onasus e M. Sopolis sono te-
stimoniate da due iscrizioni latine frammentarie (I.Segesta L5 e 
I.Segesta L6), originariamente pertinenti a un unico esteso testo 
databile a età augustea. Per una disamina delle suddette iscrizio-
ni vd. Ampolo, Erdas 2019, pp. 117-24.

11 Cfr. Sielhorst 2015, pp. 137-44. Per questo tipo monu-
mentale e per alcuni degli esempi citati, si veda ora Slotman 
2022.

12 Cfr. ibid. pp. 216-9.
13 Cfr. Ismaelli 2011, p. 180 (citazione con bibliografia pre-

cedente).
14 Cfr. Cavalier 2012, pp. 245-6.
15 Cfr. ibid., p. 246.
16 Cfr. Sielhorst 2015, pp. 279-80.
17 Cfr. ibid., pp. 281-2.
18 Si rimanda in proposito a Ampolo, Parra 2012; Id., Ead. 

2018.
19 È questo il caso del cosiddetto Ambiente I, all’estremità 

nordorientale della stoa Nord, per il quale si è ipotizzata la fun-
zione di archivio: cfr. Cannistraci, Perna 2012, p. 14. 

20 Per il dettaglio dei dati di questo intervento si rimanda a 
Olivito, Parra 2022.

21 Cfr. Vaggioli 1995.
22 L’intervento di scavo di aprile/maggio 2022 ha permesso di 

conoscere l’estensione totale Ovest-Est, pari a m 15,89.
23 Si veda per ultimi (con tutta la bibliografia precedente) 

Cannistraci, Olivito 2018.
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Segesta (Calatafimi-Segesta, Trapani). 
1. Planimetria plurifase. In marrone i tracciati viari verso il teatro (Sud-Nord) e verso il market building (Ovest-

Est), e l’ingresso alla piazza (rilievo di C. Cassanelli).
2. Digital Terrain Model (DTM) dell’agora (elaborazione di E. Taccola).
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Segesta (Calatafimi-Segesta, Trapani). 
3. Modello ricostruttivo, non texturizzato, dell’agora (elaborazione di E. Taccola).
4. Planimetria dell’area del bouleuterion e dell’edificio a peristilio, con ricostruzione planimetrica del bouleu-

terion (rilievo di C. Cassanelli).
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Segesta (Calatafimi-Sege-
sta, Trapani). 

5. Planimetria del set-
tore sudoccidentale 
dell’agora con la tholos 
macelli, il piazzale 
triangolare, gli ingres-
si al criptoportico e 
all’agora (rilievo di C. 
Cassanelli).

6. La tholos macelli e, 
sullo sfondo, il portico 
sudoccidentale, in una 
vista da Sud.
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7. Segesta (Calatafimi-Segesta, Trapani). Modelli image-based dell’ala Est della stoa Nord (elabo-
razione di E. Taccola).

8. Assos (Asia Minore). Ricostruzione assonometica del market building (da: Lauter 1970, p. 
86, fig. 6).
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9. Alinda (Asia Minore). Angolo Nord/Ovest del market building (da: Lauter 1970, p. 91, fig. 12).
10. Segesta (Calatafimi-Segesta, Trapani). Planimetria dell’Ambiente Gamma (ephebikon) al termine della campagna 

di scavo del 2021. In basso, prospetto del muro meridionale dell’ambiente (rilievo e elaborazione grafica di C. 
Cassanelli).
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Segesta (Calatafimi-Segesta, Trapani).
11.  Ortofoto dell’Ambiente Gamma (ephebikon) al termine della campagna di scavo del 2021 (elaborazione di C. 

Cassanelli).
12. L’Ambiente Gamma (ephebikon) in una foto da drone, visto da Sud. In primo piano l’ingresso monumentale con 

la base iscritta sullo sfondo.




