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RSI  Rivista Storica Italiana.
RSL  Rivista di Studi Liguri.
RSN  Revue Suisse de Numismatique.
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  Dipartimento Beni Culturali-Università di Palermo.
TMA   Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie.
TMG   Tijdschrift voor Mediterrane Geschiedenis.
Torretta  La Torretta. Pubblicazione quadrimestrale della  

 Biblioteca di Blera.
TRSL   Transactions of the Royal Society of Literature of  

 the United Kingdom.
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SEGESTA

“Egesta, Ai[gesta, Segevsta, ∆Akevsth, “Agesta, Segesta, Acesta, Egesta 
(etn. ∆Egestai'o", Aijgestai'o", Aijgestei'", Segestavnoi, Segestani), 
comune	di	Calatafimi	Segesta,	provincia	di	Trapani,	Soprintendenza	
per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di Trapani, Trapani. 
IGM 1:25.000, F. 257 I NE.

A. FONTI LETTERARIE, EPIGRAFICHE E NUMISMATICHE

foNTi leTTerarie

Fondazione: Thuc., 6, 2, 3 (∆Ilivou de; aJliskomevnou tw'n Trwvwn tine;" diafu-
govnte~ ∆Acaiou;" ploivoi" ajfiknou'ntai pro;" th;n Sikelivan, kai; o{moroi toi'" 
Sikanoi'" oijkhvsante" xuvmpante" me;n “Elumoi ejklhvqhsan, povlei" d∆ aujtw'n 
“Erux te kai; “Egesta. prosxunw/vkhsan de; aujtoi'" kai; Fwkevwn tine;" tw'n ajpo; 
Troiva" tovte ceimw'ni ej" Libuvhn prw'ton, e[peita ej" Sikelivan ajp∆ aujth'" kate-
necqevnte"); hellaNic., FGrHist 4 F 79b apud DioNys. hal., 1, 22, 3 (to; me;n dh; 
Sikelikovn gevno" ou{tw" ejxevlipen ∆Italivan wJ" me;n ÔEllaniko;~ oJ Levsbiov" fhsi, 
trivth/ genea'/ provteron tw'n Trwikw'n ∆Alkuovnh" iJerwmevnh" ejn “Argei> kata; 
to; e{kton kai; eijkosto;n e[to". duvo de; poiei' stovlou" ∆Italikou;" diabavnta" eij" 
Sikelivan to;n me;n provteron ∆Eluvmwn ou{" fhsin uJp∆ Oijnwvtrwn ejxanasth'nai, 
to;n de; meta; tou'ton e[tei pevmptw/ genovmenon Aujsovnwn ∆Iavpuga" feugovntwn: 
basileva de; touvtwn ajpofaivnei Sikelovn, ajf∆ ou| tou[noma toi'" te ajnqrwvpoi" 
kai; th'/ nhvsw/ teqh'nai); ps. scyl., 13 (∆En de; th'/ Sikeliva/ e[qnh bavrbara tavde 
ejstivn: “Elumoi, Sikanoiv, Sikeloiv, Foivnike", Trw'e". Ou|toi me;n bavrbaroi, oij-
kou'si de; kai; ”Ellhne"); pluT., Nic., 1, 3 (Segestani ajpovgonoi Trwvwn); paus., 
5, 25, 6 (i Frigi, che vengono dalla Troade, tra gli ethne barbari che abitano 
la Sicilia); lycophr.,	961-977	(una	delle	 tre	figlie	del	 troiano	Fenodamante	si	
unisce a Crimiso sotto spoglie di cane e genera Egesto, fondatore di tre città; 
dolore di S. per la caduta di Troia, sua città madre); cic., Verr., 2, 4, 72 (Sege-
sta est oppidum pervetus in Sicilia, iudices, quod ab Aenea fugiente a Troia atque in 
haec loca veniente conditum esse demonstrant. Itaque Segestani non solum perpetua 
societate atque amicitia, verum etiam cognatione se cum populo Romano coniunctos 
esse arbitrantur); cic., Verr., 2, 5, 125 (conprobata cognatio); DioNys. hal., 1, 47 
(gli Achei prendono Troia, mentre Enea ed i suoi compagni occupano il monte 
Ida. E poi h\lqon d∆ wJ" aujtou;" oi{ t∆ ejn Dardavnw/ tovte oijkou'nte" [...] cwri;" h] 
o{soi su;n ∆Eluvmw/ kai; Aijgevstw/ nautiko;n ti suneskeuasmevnoi e[tucon proe-
xelhluqovte" th'" povlew", kai; ejx ∆Ofrunivou povlew"); DioNys. hal., 1, 52-53 
(dopo varie peregrinazioni Enea e compagni giungono in Sicilia occidentale, 
ove incontrano quelli che erano fuggiti con Elimo e Egesto. Costoro, aiutati dal 
vento	favorevole,	si	erano	lì	stabiliti,	nella	zona	del	fiume	chiamato	Crimisso,	
nella terra dei Sicani, avendo da essi ricevuto della terra, per la suggevneia con 
Egesto, nato ed educato in Sicilia. Tra i suoi progenitori v’era un uomo illustre, 
di	stirpe	troiana,	caduto	in	odio	a	Laomedonte	che	lo	aveva	ucciso	con	i	figli	
maschi.	Il	re	aveva	invece	consegnato	le	figlie	femmine	a	dei	mercanti;	con	essi	
viaggiava un giovane nobile che si innamorò di una delle giovani e, portatala 
in Sicilia, la sposò: dall’unione nacque Egesto, che apprese la lingua e i costumi 
degli abitanti del luogo. Egesto era poi tornato a Troia, ma, distrutta la città, 
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era fuggito in Sicilia con Elimo (ejntucw;n dh; toi'" eijrhmevnoi" Aijneiva" ajndravsi 
filofronei'taiv te aujtou;~ kai; kataskeuavzetai aujtoi'" povlei" Ai[gestan kai; 
“Eluma kaiv tina kai; moi'ran th'" eJautou' stratia'" ejn toi'" polivsmasin uJpo-
leivpetai). Enea, dopo aver lasciato come segni del suo passaggio in Sicilia 
occidentale l’altare per la madre sulla cima del monte Erice e un suo ieron, 
parte (to; me;n dh; su;n ∆Eluvmw/ kai; Aijgevstw/ Trwiko;n ejn touvtoi" katevmeine toi'" 
cwrivoi", kai; dietevlesan “Elumoi kalouvmenoi); sTraBo, 13, 1, 53 (tra i compagni 
di Enea oij d jeij" Ai[gestan kata'rai th'" Sikeliva" su;n ∆Eluvmw/ Trwi>; kai; “Eruka 
kai; Liluvbaion katascei'n, kai; potamou;" peri; Ai[gestan prosagoreu'sai Skav-
mandron kai; Simoventa); VerG., Aen., 1, 550 (stant et Siculis regionibus urbes / 
armaque Troianoque a sanguine clarus Acestes); VerG., Aen., 1, 195; 1, 558; 1, 570; 
VerG., Aen., 5 (in part. 36-37: Acestes...Troia Crimiso conceptum flumine mater / 
quem genuit; 708-718: i più provati tra i compagni di Enea rimangono in Sicilia: 
urbem appellabunt permisso nomine Acestam; 757: pratiche di ‘rifondazione’ da 
parte di Enea; 30, 61, 63, 73, 106, 301, 387, 418, 451, 471, 498, 519, 531, 540, 573, 
630, 711, 746, 757, 771); VerG., Aen., 9, 218, 286; Tac., Ann., 4, 43 (legame di 
sangue tra i Segestani e Tiberio); sil., 4, 45 (miscuerunt Phrigiam prolem Troianus 
Acestes Troianusque Helymus, structis qui pube secuta in longum ex sese donarunt 
nomina muris); sil., 14, 220 (troianaque venit Acesta); sil., 14, 205; hyG., fab., 273; 
pluT., Nic., 1, 3; hDN. Gr., 223, 19-20; 271, 11-20; fesT., 340 M (Segesta ... oppidum 
in Sicilia est, quod videtur Aeneas condidisse praeposito ibi Egesto); lacT., inst., 1, 
22, 25; serV., Aen., 1, 550 (storia di Egesta e di Egesto/Aceste: a Crimisso fluvio, 
[...], converso in ursum, vel ut quidam volunt in canem compressa, edidit Egestum, 
quem Vergilius Acestem vocat, qui matris nomine civitatem Troianis condidit, quae 
ante Egesta post Segesta nominata est); serV., Aen., 5, 30 (ancora la storia di Egesta 
e di Egesto/Aceste; in un’altra versione il mito si conclude in maniera diffe-
rente: quarum [sc.	delle	figlie	di	Fenodamante]	ille [sc.	il	fiume	Crimiso]	unam 
in canem conversus compressit; quidam dicunt Egestam reversam in matrimonium a 
Capye ductam, ex quibus Anchisen natum); serV., Aen., 1, 195; 1, 542; 1, 557; 5, 24; 
5, 61; 5, 71; 5, 498; 5, 544; 5, 711, 5, 757; 9, 216; serV., Aen., 5, 73 (hoc Helymus facit 
princeps Troianorum, qui dicitur tres in Sicilia condidisse civitates Ascam, Entellam, 
Egestam. alii dicunt eum post incensum Ilium cum Aceste in Sicilia venisse eique 
participem fuisse. alii Anchisae nothum filium tradunt); serV., Aen., 5, 300 (Helymus 
ecce ubi subtiliter Helymum cum Aceste ad Siciliam dicit venisse cum ait ‘comites 
senioris Acestae’); sTeph. Byz., s.v. “Egesta (povli" Sikeliva", ajpo; ∆Agevstou tou' 
Trwov". [...] to; ejqniko;n ∆Egestai'o", kai; qelukw'".); TzeTz., Lycophr., 471 sgg. (w|n 
[sc.	delle	figlie	di	Fenodamante]	mia'/ migei;" oJ Krimisso;" potamo;~ ejn ei[dei 
kuno;" genna'/ to;n Aijgevsthn, o}" ejkei'se g∆ e[ktise povlei" Aijgevstan, “Atallan 
kai; “Eruka); TzeTz., Lycophr., 952; 964; 968; TzeTz., Lycophr., 965 (Egesto porta 
in	Sicilia	il	figlio	bastardo	di	Anchise	chiamato	Elimo,	da	cui	prende	il	nome	il	
popolo degli Elimi); zoN., 8, 9; myThoGr., 1, 134; 2, 220; apolloD., FGrHist 244 F 
167 ap. sTraBo, 6, 1, 3 (par∆ aujtoù (sc. Filottete) dev tine~ stalevnte" eij" Sikelivan 
peri; “Eruka meta; Aijgevstou tou' Trwo;" Ai[gestan teicivsaien); sTraBo, 6, 2, 5.

Toponomastica, topografia e monumenti: Thuc., 6, 2, 3 (“Egesta); lycophr., 
968 (Aijgevsta); pTol., 3, 4, 15; 8, 9, 4 (Segevsta); sTeph. Byz., s.v. “Egesta; sTeph. 
Byz., s.v. ∆Akevsth; cic., Verr., 2, 3, 92 (Segesta); VerG., Aen., 5, 718 (Acesta); fesT., 
340 M (Segesta [...] oppidum in Sicilia est, quod videtur Aeneas condidisse praepo-
sito ibi Egesto, qui eam Egestam nominavit); Serv., Aen., 5, 718; DioD., 20, 71, 1-5 
(Agatocle muta il nome di S. in Diceapoli); TzeTz., Lycophr., 968 (Aijgevsta: 
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Aijgevsta povli" Sikeliva" hJ katav tina" ∆Akravga" kaloumevnh); pTol., 3, 4, 4; 3, 
4, 11; 3, 4, 15; 8, 9, 4; Itin. Anton. Aug., 91, 2; 97, 10; Tab. Peut., 938; Lib. col., 1, 
211; phil., FGrHist 790 F 36 ap. sTeph. Byz., s.v. “Egesta (e[nqa qerma; u{data wj" 
Fivlwn ajpo; ∆Egevstou tou' Trwov"); DioD., 4, 23, 1 (le Ninfe fanno sgorgare qerma; 
loutra; per Eracle che percorre la costa settentrionale dell’isola alla ricerca dei 
buoi di Gerione: touvtwn d jo[ntwn dittw'n, ta; me;n ÔImerai'a, ta; d∆ ∆Igestai'a 
prosagoreuvetai, th;n ojnomasivan e[conta tauvthn ajpo; tw'n tovpwn); sTraBo, 6, 
2, 9; pliN., n.h., 31, 61 (nec vero omnes, quae sint calidae, medicatas esse creden-
dum, sicut in Segesta Siciliae, Larisa Troade, Magnesia, Melo, Lipara); hDN. Gr., 
271, 11-20. lycophr.,	961	(fiume	Krimisov"); lyc., FGrHist 570 F 8 ap. aNTiG., 
Mir., 133; DioD., 19, 2, 8; DioNys. hal., 1, 52, 1; Nep., Tim., 2, 3-4; VerG., Aen., 5, 
38 (Crimisus); pluT., Tim., 25, 6; 27, 4; 28,7; aeliaN., VH, 2, 33; hyG., fab., 273; 
clauD., r.P., 2, 57; ViB. seq., 44; serV., Aen., 1, 550; 5, 30, 5, 711; TzeTz., Lyco-
phr., 472; 952; myThoGr., 1, 134; 2, 220; sTraBo,	13,	1,	53	(i	fiumi	di	S.	chiamati	
dai compagni di Enea Scamandro e Simoenta); DioD., 20, 71, 2; aeliaN., VH, 
2,	 33	 (i	fiumi	di	S.:	Porpax,	Crimiso,	Telmesso);	sol., 5, 17 (apud Segestanos 
Helbesus in medio flumine subita exaestuatione fervescit); sTraBo, 6, 2, 1 (to; tw'n 
Aijgestevwn ejmpovrion	tra	il	fiume	Imera	e	Lilibeo);	sTraBo, 6, 2, 5; pTol., 3, 4, 4. 
DioNys. hal., 1, 53 (iJerovn Aijneivou); cic., Verr., 2, 4, 72 (fuit apud Segestanos ex 
aere Dianae simulacrum cum summa atque antiquissima praeditum religione, tum 
singulari opere artificioque perfectum... Nam propter eximiam pulchritudinem etiam 
hostium digna quam sanctissime colerent videbatur); cic., Verr., 2, 4, 75 (Haec ([sc. 
statua di Diana] erat posita Segestae sane excelsa in basi; in qua grandibus litteris 
P. Africani nomen erat incisum eumque Karthagine capta restituisse perscriptum [...] 
Erat admodum amplum et excelsum signum cum stola. Verum tamen inerat in illa 
magnitudine aetas atque habitus virginalis. Sagittae pendebant ab umero, sinistra 
manu retinebat arcum, dextra ardentem facem praeferebat); cic., Verr., 2, 5, 185.

Vicende storiche: Thuc.,	6,	2,	3	(gli	Elimi,	Troiani	stabilitisi	al	confine	con	i	
Sicani, hanno come città Erice e S.); Thuc., 6, 2, 6 (i Fenici scacciati dalle coste 
orientali dell’isola, si stabiliscono nella parte occidentale per la maggiore vici-
nanza con Cartagine e per avere negli Elimi degli alleati); aNTioch., FGrHist 
555 F 1 ap. paus., 10, 11, 3 (nel 580 a.C. Pentatlo e i suoi compagni vengono 
scacciati da Elimi e Fenici); DioD., 5, 9, 1-3 (oiJ d∆ ou\n peri; to;n Pevntaqlon pleuv 
sante" th'" Sikeliva" eij" tou;" kata; to;n Liluvbaion tovpou" katevlabon ∆Ege-
staivou" kai; Selinuntivou" diapolemou'nta" pro;" ajllhvlou". Alleatisi con Seli-
nunte, visto che avevano la peggio, decidono di tornare indietro); hDT., 5, 46 
(oi} [sc. Dorieo e compagni] ejpeivte ajpivkonto panti; stovlw/ ej" th;n Sikelivhn, 
ajpevqanon mavch/ eJsswqevnte" uJpo; te Foinivkwn kai; ∆Egestaivwn); hDT., 7, 158; paus., 
3, 16, 5 (nel 510 a.C. sono soprattutto i Segestani ad impegnarsi contro gli 
Spartani guidati da Dorieo che tentavano di insediarsi nella zona del monte 
Erice); DioD., 11, 86, 2 (nel 454 a.C. kata; de; th;n Sikelivan ∆Egestaivoi" kai; 
Lilubaivtai" (?) ejnevsth povlemo" peri; cwvra" th'" pro;" tw'/ Mazavrw/ potamw'/. 
Genomevnh" de; mavch" ijscura'" sunevbh pollou;~ par∆ ajmfotevroi" ajnaireqh'nai 
kai; th'" filotimiva" mh; lh'xai ta;" povlei"); DioD., 12, 82, 3-7 (negli anni 417/416 
scoppia	un	conflitto	tra	S.	e	Selinunte	per	il	possesso	di	un	territorio,	conflitto	
che diventa via via sempre più grave e incomponibile); DioD., 12, 83, 1-2 (gli 
esuli di Leontini e i Segestani decidono di mandare insieme ambasciatori ad 
Atene); Thuc., 6, 6,1 (gli Ateniesi decidono di fare la spedizione in Sicilia 
bohqei'n de; a{ma eujprepw'" boulovmenoi toi'" eJautw'n xuggenevsi kai; toi'" pro-
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segenhmevnoi" xummavcoi"); Thuc., 6, 6, 2 (ambasciatori dei Segestani premono 
gli	Ateniesi	affinché	vengano	loro	in	aiuto	nel	conflitto	con	Selinunte:	accordo	
tra le due città); Thuc., 6, 6, 3 (dopo il discorso dei Segestani, gli Ateniesi riu-
niti	 in	assemblea	deliberano	di	mandare	ambasciatori	a	S.	per	verificare	 le	
loro ricchezze ejn tw'/ koinw'/ kai; ejn toi'" iJeroi'"	e	la	situazione	del	conflitto	con	
i Selinuntini); DioD., 12, 83, 3; Thuc., 6, 8, 1 (nell’estate del 415, ambasciatori 
ateniesi tornano dalla Sicilia, accompagnati dai Segestani che portavano con 
sé del denaro); Thuc., 6, 8, 2 (l’assemblea degli Ateniesi, avendo ascoltato i 
Segestani e i propri ambasciatori decide di mandare in Sicilia sessanta navi 
per aiutare S. contro Selinunte, in vista di un progetto più ampio); Thuc., 6, 10, 
5-6, 11, 2 (nel discorso di Nicia appare evidente come l’aiuto a S. sia solo un 
pretesto); Thuc., 6, 11, 7 (secondo Nicia i Segestani, che sono barbari, sono un 
falso problema); Thuc., 6, 13, 2 (Nicia conclude augurandosi che i Segestani 
che da soli hanno intrapreso la guerra contro Selinunte, da soli la portino a 
termine; l’alleanza con S. è di quelle fatte per chiedere e non per dare aiuto ad 
Atene, nel caso di necessità); Thuc., 6, 19, 1 (dopo il discorso di Alcibiade, dei 
Segestani	e	degli	esuli	di	Leontini,	gli	Ateniesi	si	 infiammano	per	 la	spedi-
zione); Thuc.,	6,	20-6,	23	(replica	di	Nicia	che	presenta	 le	difficoltà	militari,	
visto	 che	 solo	 S.,	 in	 Sicilia,	 è	 in	 grado	di	 fornire	 una	 cavalleria	 efficiente);	
Thuc., 6, 37, 1 (cavalleria di S.); pluT., Nic.,	12,	1	(difficoltà	di	Nicia	ad	opporsi	
al progetto di Alcibiade che entusiasma l’assemblea); Thuc., 6, 33, 2 (Ermo-
crate a Siracusa chiarisce che, da parte Ateniese, la alleanza con S. è solamente 
un pretesto); Thuc., 6, 44, 3-4 (gli Ateniesi alle porte di Reggio aspettano le 
navi da S., boulovmenoi eijdevnai peri; tw'n crhmavtwn eij e[stin a} e[legon ejn tai'" 
∆Aqhvnai" oiJ a[ggeloi); Thuc., 6, 46, 1-2 (gli Ateniesi vengono a sapere che di 
quanto era stato loro promesso, a S. sono disponibili soltanto trenta talenti); 
DioD., 13, 4, 3; Thuc., 6, 46, 3-4 (inganno dei Segestani che avevano condotto 
gli ambasciatori ateniesi nel tempio di Erice e radunato in città tutte le ric-
chezze, portandole di casa in casa); polyaeN., 6, 21; arisTiD., Or., 29, 371; 30, 
379; 46, 125; DioD., 12, 83, 4-5; Thuc., 6, 46, 5 (dura reazione degli Ateniesi alla 
notizia che S. non possiede la sommma promessa); Thuc., 6, 47 (Nicia consi-
glia di concentrarsi su Selinunte, nella speranza che da S. giunga un aiuto); 
Thuc., 6, 48 (progetto più energico di Alcibiade); pluT., Nic., 14, 3; Thuc., 6, 62, 1 
(si	decide	di	andare	a	verificare	nella	parte	occidentale	dell’isola	lo	stato	delle	
finanze	di	S.	e	lo	stato	del	conflitto	con	Selinunte);	Thuc., 6, 62, 3 (nel cammino 
verso Occidente, gli Ateniesi prendono Hyccara, cittadina sicana nemica di S. 
e ne riducono in schiavitù gli abitanti); Thuc., 6, 62, 4 (Nicia va a S., prende i 
trenta talenti e vende i prigionieri); Thuc., 6, 77, 1; DioD., 13, 6, 1; Thuc., 6, 88, 
6 (gli Ateniesi chiedono a S. di inviare quanti più cavalli possibile); Thuc., 6, 
98, 1 (arrivo di trecento cavalieri di S. a Siracusa); DioD., 13, 7, 4; Thuc., 7, 57, 
11 (catalogo degli alleati di Atene nella spedizione siciliana: barbavrwn de; ∆Ege-
stai'oi); aNDoc., 3, 30; craTipp., FGrHist 64 F 3 ap. [pluT.], Vit. X Or., 2, 1 (= Mor., 
834 C-D); DioNys. hal., Opuscula Th., 48; pluT., Nic., 1, 3; arisTiD., Or., 13, 159; 
30, 379; 30, 380; 46, 125; DioD., 13, 43, 1-2 (nel 410 a.C. i Segestani, conclusa la 
guerra per Atene in modo disastroso, sono agitati da grande timore. Quando 
dunque Selinunte muove di nuovo guerra per il territorio conteso, essi lo 
cedono spontaneamente per non rischiare una pericolosa alleanza tra Seli-
nunte e Siracusa); DioD., 13, 43, 3; 13, 44 (visto che le richieste di Selinunte 
aumentano, i Segestani mandano ambasciatori a Cartagine, dove grande 
potere ha Annibale. Ambascerie di Cartagine e di Selinunte a Siracusa, che 
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rifiuta	l’arbitrato:	si	mantiene	lo	status quo. Cartagine manda in aiuto a S. cin-
quemila Libi e ottocento Campani che dopo il disastro ateniese erano rimasti 
allo sbando. Dopo un primo scontro tra Selinunte e S., la prima chiede aiuto a 
Siracusa,	 la	 seconda	ancora	 a	Cartagine:	 comincia	 così	 il	 grande	 conflitto);	
DioD., 13, 54, 6 (Annibale giunto in Sicilia nel 409 a.C. aggiunge al suo esercito 
i soldati mandati dai Segestani e dagli altri alleati e muove da Lilibeo verso 
Selinunte); DioD., 14, 48, 3-5 (nel 397 a.C. solo cinque città rimangono in ami-
cizia con Cartagine: Alicie, Solunto, S., Panormo e Entella); DioD., 14, 53, 5 
(Dionigi ordina di assediare S. e Entella); DioD., 14, 54, 2-3 (nel 396 a.C. i Sege-
stani,	piombati	di	notte	sui	nemici	che	li	assediano	e	date	alle	fiamme	le	tende,	
portano grande scompiglio nell’accampamento); DioD., 14, 55, 4 (mentre Dio-
nigi è a S., Imilcone libera Mozia dall’assedio); DioD., 14, 55, 5-7; DioD., 19, 2, 
8 (battaglia del Crimiso); Nep., Tim., 2, 3-4; pluT., Tim., 25, 6; 27, 4; 28,7; DioD., 
20, 71, 1-5 (nel 307 a.C. Agatocle, tornando dalla Libia, manda parte dell’eser-
cito a S., città alleata e chiede la massima parte dei suoi beni. Poiché S. versa 
in cattive condizioni e non è in grado di soddisfare le sue richieste, si abbatte 
con violenza sulla città: tortura i cittadini, li deporta e decide di cambiare il 
nome alla città in Diceapoli); cic., Verr., 2, 4, 72-73 ([in un’epoca imprecisata] 
S. combatte contro i Cartaginesi, ma viene da essi presa, spogliata e distrutta); 
DioD., 22, 10, 2 (avanzata di Pirro nel territorio soggetto ai Cartaginesi: ei\ta 
Selinouvntioi tw`/ basilei' prosecwvrhsan, ei]ta ÔAlikuai'oi kai; ∆Aigestai'oi kai; 
a[llai plei'stai povlei"); DioD., 23, 5, 1 (nel 263 a.C. i Segestani, dopo essere 
stati soggetti a Cartagine, tornano da parte romana); polyB., 1, 24, 2 (nel 260 
a.C., durante la prima guerra punica, i Romani liberano i Segestani dall’asse-
dio e, al ritorno da S., si impadroniscono della città di Makella); zoN., 8, 9; 8, 
11 (∆Amivlka" de; eij" “Egestan ejstravteusen, ejn h|/ to; plei'ston tou' pezou' toi'"  
ÔRwmaivoi" h|n. [...] Douivlio" de; to; pezo;n proslabw;n touv" te ∆Egestaivou" ejr-
ruvsato); cic., Verr., 2, 4, 73 (dopo la terza guerra punica Scipione Emiliano 
restituisce agli abitanti della Sicilia i beni che Cartagine aveva sottratto loro: 
illo tempore Segestanis maxima cum cura haec ipsa Diana...redditur; reportatur 
Segestam; in suis antiquis sedibus summa cum gratulatione civium et laetitia repo-
nitur); DioD., 36, 5, 1-4 (nel 104 a.C. nei territori di S. e di Lilibeo alta è la febbre 
dell’insurrezione tra gli schiavi); cic., Verr., 2, 2, 156-157 (i Segestani tra coloro 
che muovono accuse a Verre); cic., Verr., 2, 2, 165-166; cic., Verr., 2, 3, 13 (Foe-
deratae civitates duae sunt, quarum decumae venire non soleant, Mamertina et Tau-
romenitana; quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae, Centuripina, 
Segestana, Halyciensis, Panhormitana, Halesina); cic., Verr., 2, 3, 92-93 (Segestam 
item ad immunem civitatem Venerius Symmachus decumanus immittitur); cic., 
Verr., 2, 4, 73-79 (Verre pretende invano che gli venga consegnata la statua di 
Diana e quindi si vendica sui Segestani: Segestanis praeter ceteros imponebat, 
aliquanto amplius quam ferre possent. [...] Itaque aliquando multis malis magnoque 
metu victi Segestani praetoris imperio parendum esse decreverunt [...] simulacrum 
Dianae tollendum locatur. Nessuno dei Segestani osa toccare la statua; vengono 
quindi fatti venire da Lilibeo dei barbari. Grande il lutto in città: le donne e le 
ragazze, in processione rituale, accompagnano la statua sino ai limiti del ter-
ritorio di S. Verre fa togliere la base iscritta, perché più nulla possa ricordare 
Scipione); cic., Verr., 2, 4, 80 (appello a Scipione Nasica per recuperare la 
statua: adsunt Segestani, clientes tui, socii populi Romani atque amici); cic., Verr., 
2, 4, 82; cic., Verr., 2, 5, 83 (Ubi Segestana, ubi Centuripina civitas? Quae cum 
officiis, fide, vetustate, tum etiam cognatione populi Romani nomen attingunt); cic., 
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Verr., 2, 5, 86; cic., Verr., 2, 5, 124-125 (quid vero? illa Segestanorum non solum 
litteris tradita neque commemorata urbis, sed multis officiis illorum usurpata et con-
probata cognatio quos tandem fructus huiusce necessitudinis in istius imperio tulit!); 
pliN., n.h., 3, 91 (intus autem Latinae condicionis Centuripini, Netini, Segestani); 
Tac., Ann., 4, 43 (et Segestani aedem Veneris montem apud Erycum, vetustate dilap-
sam, restaurari postulavere, nota memorantes de origine eius et laeta Tiberio; susce-
pitque curam libens ut consanguineus).

Culti: hDT., 5, 47 (dopo la disfatta di Dorieo i Segestani onorano come 
mai nessun altro il Crotoniate Filippo Butacide, che pure era caduto combat-
tendo per lo Spartano: dia; de; to; eJwutou' kavllo" hjneivkato para; ∆Egestaivwn ta; 
oujdei;" a[llo": ejpi; ga;r tou' tavfou aujtou' hJrwvion iJdrusavmenoi qusivh/si aujto;n iJla-
vskontai); aeliaN., VH, 2, 33 (Aijgestai'oi de; to;n Povrpaka kai; to;n Krimhso;n 
kai; to;n Telmhsso;n ajndrw'n ei[dei timw'sin); DioNys. hal., 1, 53 (ieron di Enea); 
cic., Verr., 2, 4, 72-79 (grande culto dedicato ad un’antichissima immagine di 
Diana: hoc translatum Karthaginem locum tantum hominesque mutaverat, religio-
nem quidem pristinam conservabat); cic., Verr., 2, 5, 125; cic., Verr., 2, 5, 185 (teque 
etiam atque etiam, Diana, quam Pergae spoliavit, cuius simulacrum sanctissimum 
Segestae bis apud Segestanos consecratum, semel ipsorum religione, iterum P. Afri-
cani victoria, tollendum asportandumque curavit).

Istituzioni: cic., Verr., 2, 4, 74 (magistrati).

Personaggi: arisTiD. mil., FGrHist 286 F 9 ap. [pluT.], Parall. min., 39B (= 
Mor. 315D) (il tiranno Aijmivlio" Kenswrivno" ∆Arouvntio" Patevrkoulo"); DioD., 
21, 16, 2-6 (inizio III sec. a.C.: storia di Menone, segestano di nascita); DioD., 
21, 18, 1; cic., Verr., 2, 3, 92-93 (storia di Diocle di Panormo, che aveva un 
campo nel territorio di S.); cic., Verr., 2, 5, 111 (storia di Heracleus Segestanus); 
cic., Verr., 2, 5, 120 (Onaso di S., che ha pagato una somma per la sepoltura 
del navarco Eraclio); hier., epist., 40, 2.

foNTi epiGrafiche

Le conoscenze fino al 2000: le iscrizioni rinvenute a S., o comunque ad essa 
riferibili, sono di genere assai vario ed attestano momenti diversi nella storia 
della città, come anche numerosi aspetti istituzionali, religiosi, onomastici.

Vanno ricordate in primo luogo le attestazioni in lingua elima che confer-
mano la grande vitalità ed autonomia di S. Note da tempo sono le leggende su 
emissioni monetali di V secolo: due forme fondamentali SEGESTAZIB e SEGE-
STAZIA e alcune varianti (da imputare, almeno in qualche caso, ad errori degli 
incisori), interpretate come forma di dativo plurale dell’etnico, esprimono l’ap-
partenenza delle monete alla città di S., trovando un importante confronto nel 
parallelo caso della vicina Erice. Ma è soltanto con la scoperta dello scarico 
di un deposito votivo alle pendici del Monte Barbaro, che la conoscenza del-
l’elimo ha trovato nuove e più articolate testimonianze. Nella gran quantità 
di frammenti di ceramica locale ed importata, è stato isolato un nucleo con-
sistente di iscrizioni in lingua non greca, in gran parte su ceramica attica di 
V secolo. Una prima pubblicazione di questi frammenti si deve a Vincenzo 
Tusa (C 1960; C 1966; C 1967; C 19681; C 19702), mentre uno studio comples-
sivo è opera di Luciano Agostiniani (C 1977), che a più riprese ha affrontato il 
problema della lingua elima, preoccupandosi in primo luogo di escludere dal 
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censimento	i	graffiti	commerciali,	e	quindi	di	operare	un’analisi	linguistica	sui	
370 frammenti del corpus. In anni recenti esso non si è accresciuto in maniera 
significativa,	salvo	che	per	un	piede	di	kylix, pubblicato da Tusa e commentato 
da Agostiniani (Tusa C 19802, 850-851; Agostiniani C 1984, 193-194) e per alcuni 
altri frammenti recentemente editi (Camerata Scovazzo C 1988, 270; Nenci 
C 19914, nr. 1; Biondi C 19921; C 19972, con nuove proposte interpretative di 
carattere linguistico; Biondi C 2000, in particolare Appendice, per un frammento 
iscritto trovato nello strato di riempimento della summa cavea del teatro sulla 
sommità di Monte Barbaro). Se è chiara l’origine greca – molto probabilmente 
selinuntina	 come	 suggerito	da	 ragioni	 epigrafiche	e	 storiche	 -–	dell’alfabeto	
utilizzato dagli Elimi e se è acquisito che la loro è una lingua indoeuropea, 
ampio dibattito ancora esiste sul suo carattere anatolico piuttosto che italico 
(Agostiniani C 19881; Lejeune C 1988). I frammenti iscritti sono comunque di 
importanza notevolissima visto che documentano un vasto panorama onoma-
stico altrimenti del tutto sconosciuto (Agostiniani C 1977, nrr. 230, 233, 252, 
253, 256, 258, 268, 275, 276, 283, 286, 289, 290, 293, 294, 299, 300, 304, 305, 308, 
314, 317, 319, 320, 322, 323b; Agostiniani C 1984; Biondi C 2000) e, dato il loro 
carattere votivo, la probabile esistenza del culto di una divinità (femminile?) 
sull’acropoli della città arcaica e classica (de La Genière C 1976).

Le	più	complete	attestazioni	epigrafiche	segestane	sono	però	in	lingua	
greca, di cui si ha testimonianza già nel corpus dei frammenti da Monte Bar-
baro:	 oltre	 ai	 già	 ricordati	 graffiti	 commerciali,	Agostiniani	 riconosce	brevi	
documenti di chiara pertinenza greca, tra cui un frammento d’ansa di dubbia 
autenticità (Agostiniani C 1977, 77, nr. 291), un frammento di fondo con ]oem[, 
e	infine,	più	interessante,	un	frammento	molto	mutilo	di	un	piede	di	lekythos 
dell’inizio del V secolo, che ha suscitato non poche discussioni, soprattutto 
intorno alla possibilità di leggervi i nomi di ”Ermwn, di Qavrwn e di Eracle, cui 
il vaso potrebbe esser dedicato (SEG, XXX, 1127 bis; Tusa C 19752, nr. 38 a-b; 
Agostiniani C 1977, nr. 371; Manni Piraino C 1978; Manganaro C 1977; Oiko-
nomides C 1985; Dubois C 1989, nr. 31).

Le iscrizioni greche raccolte nei Corpora (IG, XIV, 287-292; SGDI, 5188-
5191; Dubois C 1989, nrr. 213-216), invece, sono frutto di rinvenimenti spo-
radici sul sito dell’antica S. o sul suo territorio, oggi in gran parte conservate 
nel	Municipio	di	Calatafimi	(una	sola,	IG, XIV, 288 nel Museo Archeologico 
Regionale	di	 Palermo:	 cf.	Manni	 Piraino	C	 1973),	 in	 attesa	della	 definitiva	
sistemazione nel progettato Museo di S. Si tratta di iscrizioni di epoca tardo-
ellenistica e romana, la cui datazione non è meglio precisabile, date le cir-
costanze	di	ritrovamento.	Sono	iscrizioni	onorifiche	pubbliche	e	private	(IG, 
XIV, 287, 288, 289) o relative a lavori pubblici (IG,	XIV,	290)	da	porsi	tra	fine	
IV e II sec. a.C.; risultano per noi importanti soprattutto perché documentano 
onomastica e magistrature: vi sono infatti attestati nomi di uomini e di donne 
(∆Artemidwvro", ∆Artevmwn, Diovdwro", Minuvra, Nuvmfwn, Xevnarco", Swvpoli", 
Tivttelo", Falakriva, Favlakro", Favwn), a volte accompagnati da un ‘terzo 
nome’ (∆Appeirai'o", ∆Eruvssio", Swpolianov"; su questo aspetto si sofferma 
Cordano C 19971), che trovano alcune possibilità di confronto in altre città 
di Sicilia (Dubois C 1989). Il versante istituzionale vede in questo patrimo-
nio	epigrafico	la	possibilità	di	riempire	un	vuoto	non	colmabile	con	le	sole	
testimonianze letterarie: nella S. di questa età erano operanti l’ajgoranovmo", lo 
iJerofuvlax, lo iJeroquvth" e, soprattutto, lo iJeromnavmwn, che ritroviamo anche 
in	un	frammento	lapideo	già	edito	da	Salinas	(C	1885).	Infine,	è	ancora	una	
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di	queste	epigrafi	(IG, XIV, 287) ad attestare nel II-I sec. a.C. l’esistenza di una 
sacerdotessa, e quindi di un culto, di Afrodite Urania (iJerateuvousan ∆Afro-
divtai Oujranivai).

Del tutto coerenti con questo panorama anche da un punto di vista cro-
nologico sono le iscrizioni non pubblicate in IG, già note precedentemente ai 
recenti scavi ed ora conservate nel locale Museo o, più numerose, rinvenute 
nel corso delle recenti indagini archeologiche nel sito (cf. Nenci C 19912, nrr. 
1-7; C 1995; C 19972; C 2000). Oltre ad un’iscrizione molto mutila, forse una 
dedica ai Dioscuri (Nenci C 19912, nr. 1), questo gruppo comprende alcuni 
documenti molto interessanti perché confermano ed integrano ulteriormente 
il panorama già delineato, sia sul piano onomastico che su quello istituzio-
nale: nella dedica di [∆Artem]i≥dwvra Nuvmfwno" per il padre ieromnamone la 
datazione è espressa con il riferimento al ginnasiarca (Nenci C 19912, nr. 2; 
Manganaro C 19992, nr. 56), mentre in un’altra di carattere pubblico, la data-
zione viene indicata tramite l’espressione [iJ]e≥romnamonevonto" [∆A]rtemidwvrou 
Dovssio" Gradanaivou: in questa non chiaro resta il riferimento dell’altro 
demotico, ∆A≥s≥w≥paiv[ou], all’inizio della parte ancora leggibile (Marconi C 1931; 
Nenci C 19912); ben conservata e perfettamente leggibile, invece, l’iscrizione 
su	un	blocco	di	 arenaria	 che	 ricorda	 l’intervento	 su	un	 edificio	pubblico	 a	
spese dell’agoranomo ÔHravkleio" Dionusivou Petrei`no", in cui oltre alla già 
nota	magistratura	 vediamo	 attestato	 un	 ‘demotico’	 finora	 ignoto	 (Nenci	C	
19951, nr. 1). L’interesse di questi documenti non si ferma qui: l’attestazione 
della ginnasiarchia insieme ai riferimenti alla costruzione di uno xystos, alla 
proedra e agli andreones (IG, XIV, 290 e 291) sono stati letti in riferimento ad un 
contesto omogeneo, probabilmente un ginnasio, ancora da scoprire archeolo-
gicamente (Nenci C 19912). Ma ritrovamenti più recenti fanno ora escludere 
lo xystos (v. infra). Di recente individuato nella zona acropolica, invece, è il 
bouleuterion che ha restituito integre le cinque lastre della grande iscrizione 
pavimentale di cui era noto solo un frammento dai tempi di Gualtherus (IG, 
XIV,	 292):	 in	 essa,	datata	 su	base	paleografica	 all’inizio	del	 III	 sec.	 a.C.,	 si	
menzionano l’epistatas “Asklapo" Diodovrou Taureva" e l’architetto Bivbako" 
Tittevlou Posqai`o" (Nenci C 2000). Il ripetersi di alcuni nomi tra i personaggi 
che ricoprirono tra le cariche più importanti della città fa ritenere ipotizzabile 
una	parziale	prosopografia	di	una	o	più	famiglie,	cosa	che,	tra	l’altro,	permet-
terebbe anche una cronologia relativa delle iscrizioni in esame (Nenci C 19912; 
De Vido C 2000 con catalogo di tutte le iscrizioni greche di età ellenistico-
romana	note	fino	al	2000).

Le restanti iscrizioni in lingua greca, che si devono o ad una ricogni-
zione più accurata dei magazzini o alle ricerche archeologiche in corso, sono 
meno conservate delle precedenti (Nenci C 19912, nrr. 3-5; C 19951, nrr. 2-10): 
tra queste si segnalano un frontoncino lapideo di un cippo funerario, in cui, 
ancora, si attesta un Tivttelo~ ajgoranovmo~ (Nenci C 19912, nr. 4) e un fram-
mento di architrave in cui si legge ∆Appeirai`on (Nenci C 19951, nr. 2). Ancora 
in situ,	infine,	due	iscrizioni	musive	databili	tra	II	e	I	sec.	a.C.,	l’una,	a	ridosso	
del muro meridionale della chiesa quattrocentesca sull’acropoli, riporta la 
firma	dell’artista	[D]i≥onuvsio" [ÔHr]a≥kleivdou/[∆Alex]a≥ndrevu" (Nenci C 19914, 
nr. 2), l’altra ([C]ai`re) è stata rinvenuta nella grande sala a pavimentazione a 
mosaico della cosiddetta ‘casa del navarca’ (Nenci C 19951, nr. 4).

I	bolli	d’anfora	conservati	nella	Biblioteca	Comunale	di	Calatafimi,	per	
cui abbiamo una parziale descrizione nel manoscritto di Leonora (C 1848 
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[1991]) e di cui rimane un accenno anche in una nota di Fraccia (C 1855, 
14) sono stati oggetto di una recente e aggiornata pubblicazione (Garozzo 
C 1997); altri bolli greci e latini (su anfore, coppi, embrici) sono stati resti-
tuiti dalle indagini archeologiche sul sito (Garozzo C 1995; C 1999): tra essi si 
segnalano i bolli su frr. di coppo con bollo EGESTAS in cartiglio rettangolare 
(cf. già Nenci C 19912, nrr. 6-7).

A queste iscrizioni segestane vanno aggiunte quelle che, pur rinvenute 
in altri luoghi, riguardano comunque la città di S.: è il caso di un’iscrizione 
tardoellenistica trovata ad Erice e lì conservata nel Museo Cordici, in cui si fa 
esplicita menzione di un Segestano, Pasivwn Dekkivou Seisurivwn ∆Egestai`o" 
ciliarchvsa" (IG, XIV, 282). Ma certo più rilevante per la storia della città è 
il trattato di alleanza tra Atene e S. (IG, I3, 11), che ha visto una lunga discus-
sione	 intorno	 alla	 cronologia:	 grazie	 ad	 analisi	 tecnicamente	 raffinate	 si	 è	
letto con alto grado di sicurezza il nome dell’arconte ∆Antifw'n alla l. 3 e si 
è giunti così alla data del 418/417 (Chambers-Gallucci-Spanos C 1990, con 
indicazioni	sull’ampia	bibliografia	precedente).	Al	medesimo	orizzonte	sto-
rico, inoltre, appartiene l’iscrizione che attesta il trattato tra Atene ed Alikyai 
(IG, I3, 12) e che forse, se l’integrazione alla l. 6 è corretta, vede nominati 
anche i Segestani.

Anche i decreti da Entella ricordano S., a riprova di una continuità di 
rapporti	tra	le	città	indigene	dell’area	almeno	fino	all’età	della	prima	guerra	
punica: gli Entellini decretano rapporti di eunoia e isopoliteia con S. ricordando 
l’antica benevolenza dei S. nei loro confronti e l’aiuto ricevuto per permet-
tere	 il	 ritorno	 a	 casa	 dei	 prigionieri	 durante,	 presumibilmente,	 il	 conflitto	
con Cartagine (SEG, XXXV, nr. 999); nel decreto di Nakone (SEG, XXX, nr. 
1119) si menziona invece l’arrivo in città degli ambasciatori segestani ∆Apevl-
lico", ∆Aleivda, ∆Attikov" Pivstwno" e Dionuvsio" Dekivou che danno consigli 
di pubblica utilità nel delicato momento del riordino civico (per i decreti cf. 
già AA.VV. C 1982; per una nuova numerazione dei decreti con nuovi studi e 
bibliografia	aggiornata	cf.	AA.VV.	C	2001).

Infine	 le	 testimonianze	 epigrafiche	 in	 lingua	 latina:	 già	 note	 erano	
un’iscrizione di prima età imperiale, ora al Museo di Palermo (CIL, X, 7263; 
Bivona C 1970, nr. 43, tav. XXX.): dei]vi f. deivo L. Sem[pronius e una «tabella 
sepolcrale»,	secondo	la	definizione	di	Longo,	con	QVDDE/VSVLT (Longo C 
1810, 177; CIL X, 8045,19). Molto interessante è la convergenza tra un’epigrafe 
già	nota	(Ferrua	1941,	nr.	29)	ed	una,	inedita,	finora	conservata	nei	depositi	di	
Marsala ed ora di nuovo a S. (Nenci C 19912, nr. 8): in entrambe, di I sec. d.C., 
si ricorda Caius Iulius Cai filius Longus, duumvir del municipium, meritevole, 
forse, per aver fatto eseguire opere di restauro al teatro.

È dai sondaggi archeologici nell’area dell’agora/forum che si è arricchito 
il panorama delle iscrizioni latine di S. (Nenci C 19914, nrr. 3-6; C 19912, nrr. 
8-10; C 19951, nrr. 11-12; C 19972; C 2000; il panorama complessivo in Bivona 
C 2000): tra esse sono particolarmente interessanti una base di statua del I 
sec. a.C., un blocco di pavimentazione di età augustea riutilizzato come epi-
grafe (de sua pecunia f(aciendum) c(uravit)), e un frammento di lastra marmorea 
recante un’iscrizione databile al II sec. d.C. pertinente ad un’opera pubblica 
(Caesar [--- / ---] it[erum ---). Vanno senz’altro segnalate, inoltre, un’iscrizione 
su lastre di reimpiego ancora situ in cui si ricorda il restauro del tempio per 
gli dei forenses da parte del praefectus Cecilio Marziale datata al I sec. d.C.; 
e una lastra calcarea probabilmente pavimentale, anch’essa ben conservata, 
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con	iscrizione	databile	ad	età	flavia.	Essa	si	presenta	come	particolarmente	
interessante sia per il nome dell’onorato, Lucius Iulius Caii filius Agrippa, privo 
di cursus ma forse parente del Caius Iulius già noto a S., sia per l’attestazione 
eccezionale del termine euergeta (tra l’altro messo in grande evidenza nell’im-
paginazione	dell’epigrafe),	sia,	 infine,	per	 l’indicazione	topografica	relativa	
ad una platea a Sosia usque ad fanum che, ancora da individuare sul terreno, 
fornisce comunque indicazione preziosa in merito all’urbanistica e alla topo-
nomastica segestana di età romana. Il complesso delle iscrizioni rinvenute in 
quest’area,	 inoltre,	 permette	di	 cogliere	portata	 e	 significato	del	 reimpiego	
delle iscrizioni già in età antica offrendo interessanti spunti sulla S. romana 
(Michelini C 1999).

Va	infine	menzionata	una	lastra	pavimentale,	reimpiegata,	datata	al	524	
d.C., in cui si ricorda l’ignoto Pontius, morto sotto il consolato di Opilio: è 
questa la prima iscrizione cristiana da S. (Nenci C 19912, nr. 11).

[sTefaNia De ViDo]

Novità e aggiornamenti dal 2001: gli scavi della Scuola Normale Superiore 
di Pisa nell’agora-foro e la revisione da parte di C. Ampolo di tutte le iscrizioni 
lapidarie greche e latine provenienti dalla città per prepararne un edizione 
d’assieme hanno considerevolmente accresciuto la base conoscitiva, sia dal 
punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. Si dispone ormai di una 
trentina	di	 testimonianze	epigrafiche	(in	alcuni	casi	si	 tratta	di	 frammenti	o	
lastre pertinenti alla stessa epigrafe, in altri casi ciò è solo possibile e quindi 
non si dà qui un totale preciso). Inoltre si è potuto stabilire il contesto origi-
nario di alcuni testi relativi a lavori pubblici dell’area centrale. Delle iscrizioni 
più	significative	sono	stati	fatti	calchi	in	resina,	visibili	presso	la	Scuola	Nor-
male Superiore di Pisa.

Il ritrovamento della parte mancante dell’iscrizione IG XIV 290, IGDS 215, 
nota già al Gualtherus e da questi edita nel 1624-1625, consente di restituire il 
testo in modo parzialmente diverso da quanto comunemente accolto. L’agora-
nomos	Xenarchos	non	è	figlio	di	Diodoros	ma	di	un	Apollodoros.	Inoltre	cade	
l’integrazione che aveva fatto pensare alla presenza di uno xystos e quindi di un 
importante ginnasio (Raoul-Rochette e Nenci); soprattutto si è potuto, grazie al 
confronto con quanto trovato in situ nell’ala occidentale della grande stoa, attri-
buire ad un gruppo di grandi blocchi tutti sagomati a forma di tabella ansata 
con lati stondati, quattro iscrizioni già note che onoravano personaggi che ave-
vano curato l’esecuzione o il completamento di opere pubbliche (andreones, 
dipylon, proedra), quasi certamente relative all’agora tardo-ellenistica e agli edi-
fici	che	la	circondavano.	Tali	iscrizioni,	tutte	originariamente	di	aspetto	molto	
accurato, erano murate in pareti interne delle stoai e al di sopra si trovavano – o 
almeno così era previsto – le statue dei personaggi onorati. Costoro avevano 
rivestito cariche sacerdotali e con queste vanno messe in rapporto le opere 
pubbliche	e	le	stesse	epigrafi	onorarie,	secondo	una	prassi	ben	documentata	in	
età	ellenistica	(su	queste	epigrafi	v.	Ampolo	C	***1, 6). È stata anche ricostruita 
materialmente (nelle cd. ‘case Barbaro’) l’epigrafe greca del bouleuterion, che 
ricorda i nomi dell’epistatas	 e	dell’architetto	 (quest’ultimo,	Bibakos	figlio	di	
Tittelos, Posthaios, è di notevole interesse perché presenta una radice italica e 
si confronta con onomastica latina, Bibax, Bibaculus, mentre il patronimico è 
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tipicamente siciliano e il terzo elemento della formula onomastica è ellenico). 
La cronologia di questa epigrafe va poi ribassata alla seconda metà del II sec. 
a.C. (all’ultimo venticinquennio in accordo con la datazione archeologica del 
bouleuterion: Ampolo C ***1, 6).

Altre iscrizioni onorarie su piccole basi sono state trovate in scavo o 
individuate nei magazzini; quella meglio conservata ricorda un Herakleios 
(diverso dall’agoranomos già noto che reca altro patronimico; il nome è molto 
comune	 e	 quindi	 non	 possiamo	 sapere	 se	 uno	 di	 essi	 va	 identificato	 con	
l’omonimo navarco, homo domi suae nobilis, summo loco natus, fatto uccidere da 
Verre durante la sua pretura in Sicilia: cic., Verr. 2,2, 5, 111; cf. 120). Un piccolo 
frammento inedito documenta l’esistenza degli efebi (peraltro già nota grazie 
alla menzione di un ginnasiarca: Nenci C 1991, nr. 2; da seguire con le letture 
di Manganaro (C 1999, nr. 56). Per quel che riguarda le ottimistiche ricostru-
zioni	finora	proposte	per	famiglie	segestane	(Nenci;	cf.	anche	De	Vido	C	2003)	
i nuovi dati ne mostrano i limiti.

Tra le iscrizioni latine è di grande importanza l’epigrafe monumentale 
che correva al centro di una piccola piazza triangolare e che copriva la grande 
cloaca	per	il	deflusso	delle	acque	dell’agora-foro. Finora ne sono note 5 grandi 
lastre, di cui una era ancora in situ, il che ne consente una parziale ricostru-
zione. Essa ricordava due personaggi, recanti lo stesso praenomen M(arcus 
et)	M(arcus)	–	il	gentilizio	resta	finora	sconosciuto	–	e	i	cognomina Onasus e 
Sopolis, entrambi noti a S. (per il primo v. infra; per il secondo IG XIV 288, II, 
IGDS 214b; cf. anche Sopolianos di IG XIV 290, IGDS 215). La sezione super-
stite dell’epigrafe ricorda l’esecuzione s(ua) p(ecunia), cioè a proprie spese, 
della lastricatura di un forum,	da	identificare	con	la	piazza	triangolare	(e	non	
con l’agora ellenistica, che presenta un basolato molto diverso). Se i due sono 
padre	 e	figlio,	 come	 fa	 supporre	 l’identico	praenomen, l’Onasus può essere 
identificato	con	 l’omonimo	vir primarius e homo nobilis, anzi nobilissimus, di 
S. che è ricordato da Cicerone perché pagò il riscatto del cadavere di Herak-
leios e testimoniò a Roma nel processo contro Verre oppure con un suo fami-
liare	omonimo	(figlio	?;	cic., Verr. 2, 2, 5, 120). Comunque deve trattarsi di un 
membro di questa famiglia di notabili, che avevano proprietà terriere nella 
zona di Partinico, in cui producevano laterizi che bollavano (in greco !) con 
lo stesso nome al genitivo (Wilson C 1999). La grande epigrafe monumentale, 
conservata	finora	per	oltre	5	m	e	che	in	origine	poteva	aver	raggiunto	i	10	m	
di lunghezza, risale ad età augustea, come altre famose iscrizioni pavimentali 
a partire da quella di Naevius Surdinus nel Foro Romano; sembra probabile 
che i lavori, promossi o iniziati una o due generazioni prima siano terminati 
solo in età augustea, quando nell’area fu anche realizzato un macellum. 

Lo scavo ha anche permesso di comprendere meglio l’epigrafe di Caeci-
lius Martiales (sic !), il praefectus che curò la ricollocazione delle statue degli 
dei dell’agora (deos forenses reposuit) e abbellì per essi o per mezzo di queste un 
tempio (templumque eis adornavit).	Infatti	l’edificio	non	è	altro	che	un	ambiente	
annesso ad un tempio su basso podio, inserito in età romana sul lato occiden-
tale	della	piazza,	e	di	conseguenza	il	luogo	di	culto	non	meglio	specificato	va	
identificato	proprio	con	quello	vicino.	

[carmiNe ampolo]
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foNTi NumismaTiche

Anche S., come altre città non greche di Sicilia, ha conosciuto una mone-
tazione autonoma, peculiare non solo per i tipi di diritto e di rovescio, ma 
anche per la leggenda. Anche se con qualche voce dissonante, l’inizio della 
monetazione segestana viene per lo più attribuito al primo quarto del V 
secolo,	con	una	significativa	priorità	assegnata	all’emissione	del	didramma,	
in accordo a quel sistema euboico-attico, considerato segno di una sorta 
di koine monetaria caratteristica dell’intera Sicilia occidentale, greca e non 
greca.

Già a partire da questa prima serie si evidenziano i tipi che rimarranno 
caratteristici di gran parte della monetazione segestana, ovvero il cane (qui 
sul D/) e la testa femminile, rappresentata inizialmente sul R/ di prospetto. 
In	tutta	la	monetazione	successiva,	fino	al	cessare	dell’attività	della	zecca	di	
S., questi infatti sono i tipi più caratteristici, anche se con interessanti varia-
zioni. In primo luogo già a partire dalle serie della metà del V secolo i tipi si 
mostrano spesso invertiti, con il cane sul rovescio, spesso su linea di esergo, 
rappresentato in varie posizioni (stante col capo abbassato, in posizione di 
punta, in atto di addentare una preda) e accompagnato sovente da simboli 
accessori, quali chicchi di grano, ruota, piccoli molluschi, tre spighe. Quanto 
alla testa femminile, posta sul D/ delle monete, essa a partire dal 460 ca. 
è	raffigurata	soprattutto	di	profilo	(volto	a	d.),	attestando	una	significativa	
evoluzione nello stile che da una spiccata arcaicità giunge ad una notevole 
raffinatezza	espressiva,	soprattutto	nella	resa	dell’acconciatura	e	dei	gioielli	
(orecchini	 e	 diademi);	 la	 probabile	 influenza	 dell’esperienza	 delle	monete	
siracusane non esclude una capacità di evoluzione autonoma degli incisori 
segestani.	Anche	alla	 testa	 si	 affiancano	simboli	minori	quali,	 ad	esempio,	
stelle, chicchi di grano, gorgoneion ecc.

Quanto all’interpretazione da attribuire a questi tipi sostanziale accordo 
esiste in merito alla testa letta come rappresentazione di una ninfa locale, 
forse un’eponima Segesta; più problematico invece il tipo di R/ col cane, pur 
ben presente in parte della tradizione letteraria intorno a S. ed attestato anche 
nelle emissioni delle vicine Mozia, Panormo e soprattutto Erice, in rapporti 
(fattuali prima che culturali) peraltro ancora da chiarire. Nelle serie dell’ul-
timo quarto del secolo infatti, il cane non è più il protagonista, ma accompagna 
la	figura	di	un	giovane	cacciatore	nudo:	si	potrebbe	trattare	della	personifi-
cazione	umana	del	dio	fluviale	Crimiso	che,	secondo	la	tradizione,	proprio	
in cane si era trasformato per sedurre la giovane troiana (e in questo caso 
molto stringente sarebbe il nesso con le serie più antiche); oppure dell’eroe 
locale, forse proprio il fondatore Egesto. Va segnalata inoltre la particolare 
iconografia	del	giovane	su	un	tetradrammo	della	collezione	De	Luynes,	che	
si distingue per alcuni particolari (la presenza di corna, i gesti, la posizione in 
attesa)	dal	tipo	comunemente	rappresentato	incoraggiando	l’identificazione	
con	Pan	o,	meglio,	con	una	divinità	fluviale,	probabilmente	il	Crimiso,	la	cui	
rappresentazione è da connettere con i fatti d’armi del 410. Il tipo del caccia-
tore caratterizza comunque le serie dell’ultimo quarto del V secolo, quando i 
didrammi	sono	definitivamente	sostituiti	dai	tetradrammi,	sul	cui	D/	spesso	
non	compare	la	testa,	ma	o	una	quadriga	guidata	da	figura	femminile	(ancora	
Segesta?) con tre spighe in mano e coronata da una piccola vittoria alata 
oppure	una	figura	femminile	(forse	una	dea?)	in	atto	di	sacrificare.
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Come accennato, uno dei dati più interessanti è quello della leggenda, 
presente su tutti i nominali: già a partire dalle prime serie è ben chiara la leg-
genda in lingua locale, che prevede numerose varianti: SEGESTAZIB, SEGE-
STAZIBEMI, SEGESTAZIE, SEGESTAIA, SEGESTAION; è solo sui didrammi 
più	tardi	e	sui	tetradrammi	che	a	questa	si	affianca	(o	si	sostituisce)	la	leg-
genda in greco EGESTAION (o EGESTAIWN). Le leggende monetali riman-
gono come tra i segni più importanti della profonda ellenizzazione dell’area 
elima capace peraltro di elaborare autonomamente le sollecitazioni della cul-
tura greca e di esprimere in lingua propria (con l’uso del dativo plurale del-
l’etnico) l’appartenenza alla comunità cittadina. Alla prima metà del V sec. 
a.C., inoltre, vengono fatti risalire due gruppi di emissioni: l’uno (litre) con il 
doppio etnico SEGESTAION ed ERUKINON; l’altro (mezze litre) con protome 
di cane al D/ e grande H al R/ con legenda ERU oppure SEGE, emissioni che 
probabilmente indicano una forma di alleanza con la prossima Erice.

Che la città di S. si fosse pienamente inserita nel panorama dell’area è 
ulteriormente ribadito sia dalla non trascurabile produzione di piccoli valori 
d’argento	che	affiancano	i	nominali	maggiori,	battuti	sul	caratteristico	piede	
della litra, sia dalla monetazione in bronzo sulla cui cronologia iniziale sus-
sistono ancora dubbi, ma che nei tipi è comunque del tutto coerente a quella 
argentea, con l’aggiunta, ovviamente, dei piccoli globi come consueti segni 
di valore.

Con l’arrivo dei Cartaginesi e con i generali cambiamenti cui è sotto-
posta	l’intera	Sicilia	occidentale	che	vede	il	definitivo	assestarsi	dell’eparchia 
punica, l’attività autonoma della zecca di S. cessa, per riprendere solo molto 
più tardi dopo la prima guerra punica. Si tratta di esemplari in bronzo con 
un tipo assai interessante per le implicazioni propagandistiche: se infatti sul 
D/ ritorna la testa femminile, anche se con corona turrita, sul R/ viene rap-
presentato il troiano Enea in atto di portare il padre Anchise; accanto a questa 
vanno inoltre ricordate le serie aventi sul D/ testa di Eracle, testa laureata 
di Zeus, testa laureata imberbe; sul R/ un guerriero armato in piedi, di pro-
spetto,	o	un	cavaliere.	Significativamente	la	rappresentazione	di	Enea	(con	il	
Palladio,	affiancato	dal	padre	e	con	un’aquila	sulle	spalle)	persiste	anche	più	
tardi, nell’ultima serie nota da S., che sul D/ presenta la testa di Augusto.

[sTefaNia De ViDo]

B. STORIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

Due, per secoli, sono stati gli elementi peculiari del paesaggio di S., il 
teatro e il tempio dorico, l’uno sul versante settentrionale del Monte Bar-
baro affacciato verso il Mar Tirreno, l’altro sulla sommità di una collina a sé 
stante separata da una modesta sella dal Monte Barbaro propriamente detto 
e,	ad	O,	strapiombante	sul	Vallone	della	Fusa.	E	se	l’identificazione	dell’an-
tica S. con il sito del Monte Barbaro si deve già a Fazello (C 1558), è solo 
con l’aprirsi della stagione di ricerche e di tutela inaugurata dai Borboni, che 
questi monumenti divennero oggetto oltre che di descrizione ed immagini 
anche di indagini e restauro. Già nel suo ‘Plano’ sullo stato delle antichità 
del Val di Mazara steso nel 1778 (Giuffrida C 1983), infatti, il Torremuzza 
promuovendo un’attenta misurazione delle strutture del tempio segnalava 
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l’abbattimento di due colonne fatte prontamente ripristinare dal Re che però 
aggiungeva al frontone un’iscrizione latina per celebrare il restauro; di qual-
che decennio posteriore (1834) è l’intervento volto allo sgombero dello stilo-
bate diretto da Giovanni Leonora, erudito locale peraltro interessato a molti 
aspetti delle antichità segestane. Come già è stato ben osservato (Nenci C 
19915, che recupera un’osservazione già mossa da Fraccia C 1855), insomma, 
i due monumenti più visibili e famosi fatalmente concentravano ogni atten-
zione, e venivano trascurate altre evidenze, e possibilità, che aiutassero un 
miglior inquadramento di essi in una articolazione urbanistica la cui stra-
tificazione	e	complessità	sono	acquisizione	recente.	Alla	fine	del	Settecento	
qualche indagine, peraltro mai documentata, era stata compiuta in prossimità 
della piccola chiesa quattrocentesca sita sull’acropoli N; Serradifalco confer-
mava	l’identificazione	con	S.	sulla	base	di	resti	dispersi	e	di	tracce	delle	mura	
antiche (Serradifalco C 1843); alcune ricognizioni furono certamente com-
piute dal Leonora il cui manoscritto, di recente pubblicato, data al 1848.

Ma la percezione dell’importanza dell’abitato, non disgiunta, come 
ovvio, dalla necessità della tutela e dello studio dei monumenti maggiori (i 
Satiri del teatro alla metà dell’Ottocento avevano già subito alcune mutila-
zioni) ha come protagonista Giovanni Fraccia, presto nominato Corrispon-
dente per le Antichità di S. e di Selinunte dalla Commissione di Antichità e Belle 
Arti di Palermo:	a	lui	si	devono	non	solo	una	significativa	attività	sul	campo,	
ma anche la stesura di relazioni dettagliate che già confermavano, tra l’altro, 
la rilevanza archeologica dell’area sommitale del Monte Barbaro dove Fraccia 
stesso scopriva due pavimenti, uno dei quali decorato a mosaico (Fraccia C 
1855;	C	1856;	C	1859;	C	1861).	Difficoltà	finanziarie,	dissapori	amministrativi,	
insalubrità del clima fermano questa breve stagione della ricerca che però 
ebbe comunque il merito di allargare, almeno in potenza, il panorama della 
città	e	di	recuperare	materiali	archeologici	ed	epigrafici	 in	parte	portati	nel	
Museo palermitano e in parte nella Casa dei Viaggiatori di S.; nella vicina 
Calatafimi,	invece,	l’arciprete	aveva	fatto	murare	sulla	facciata	della	sua	casa	
tre iscrizioni trovate in tempi e modi imprecisati tra le rovine segestane. A ciò 
si aggiunga l’attenzione emergente anche per i monumenti di età successiva 
all’età romana, per la chiesa quattrocentesca descritta già da Fazello e caduta 
in rovina all’inizio del XIX secolo (Longo C 1810), e per il castello sito in pros-
simità del teatro, non sempre in verità correttamente collocato dal punto di 
vista cronologico (Longo C 1810; Lo Faso Pietrasanta C 1843; Hittorf-Zanth C 
1870). Anche Fraccia, nelle sue ricognizioni, non poteva esimersi dal segna-
lare l’esistenza di muri e pavimenti posteriori all’età classica e il ritrovamento 
di frammenti ceramici, di monete, di gettoni in pasta vitrea attribuiti o attri-
buibili ad età araba o normanno-sveva.

Rari e poco sistematici gli interventi successivi, il cui carattere a fatica 
si recupera dal carteggio ancora inedito intercorso tra Niccolò Casentino, 
locale Corrispondente della Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia, 
e le autorità centrali (qualche preziosa indicazione in Nenci C 19915), ma nel 
governo unitario e negli interessi del personaggio di maggior spicco dell’ar-
cheologia della Sicilia occidentale della seconda metà del secolo, Antonino 
Salinas, predominano altre priorità, altri interessi. È ancora il teatro a con-
centrare, negli anni Venti del Novecento, lavoro e analisi di Pirro Marconi (C 
19291-2), ed è in questi anni che S. comincia a emergere come possibile meta 
di un turismo archeologico che conduceva anche alla costruzione di strut-
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ture non sempre rispettose del contesto antico. Questo periodo degli scavi 
segestani, non sempre coerente, si chiudeva con gli anni della seconda guerra 
mondiale e gli interventi di Jole Bovio Marconi che, se pur non documentati 
in maniera dettagliata (cenni in Bovio Marconi C 1950), confermavano sia la 
ricchezza di un sito in cui si andavano scoprendo testimonianze cronologica-
mente	e	culturalmente	molto	varie,	sia	la	rilevanza	in	esso	di	alcuni	specifici	
elementi o luoghi, quali l’intero Monte Barbaro e il circuito, ancora solo par-
zialmente noto, della cinta muraria.

All’inizio degli anni Cinquanta J. Bovio Marconi cedette il testimone delle 
ricerche	su	S.	a	V.	Tusa,	il	quale	avviò	una	lunga	e	proficua	stagione	di	inda-
gini,	che	sarebbe	durata	quasi	tre	decenni,	ma	che,	fino	alla	metà	circa	degli	
anni Settanta, sostanzialmente non avrebbe riguardato l’area intramurana.

In seguito alla segnalazione del rinvenimento di due frammenti di capi-
tello	 dorico,	 a	 partire	 dal	 1953	 e	 fino	 al	 1967,	 Tusa	 eseguì	 diversi	 saggi	 di	
scavo sul pianoro di contrada Mango, a SE dell’abitato. Fu messo in luce un 
imponente muro di temenos (m 83,4 x 47,8) in blocchi isodomi, relativo a un 
grande santuario extra moenia, attivo in età arcaica e classica, al cui interno 
(saggiato senza risultati dirimenti) dovevano trovare posto alcune strutture, 
tra cui un tempio di ordine dorico della metà del V sec. a.C. (Tusa C 19571-2; 
C 1961; Tusa-Gallina C 1966; Tusa C 19682; C 1969; C 19701; C 19762;  C 19922; 
Mertens C 19841; C 2006; cf. anche Catalano-Maniaci C 1992).

Un saggio del 1957, praticato nel terreno alle pendici del M. Barbaro 
(sito	poi	noto	in	bibliografia	come	‘Grotta	Vanella’),	dove	i	pastori	erano	soliti	
raccogliere frammenti di ceramica greca arcaica e classica, portò al rinveni-
mento di abbondante materiale mobile (tra cui numerosi frammenti di vasi 
con	iscrizioni	graffite)	con	tutta	evidenza	scivolato	dall’alto;	il	dato	indusse	
Tusa	a	identificare	con	certezza	sull’altopiano	l’ubicazione	della	S.	arcaica	e	
classica, poi pressoché cancellata da una ricostruzione urbanistica di età elle-
nistica (Tusa C 19572). Il ritrovamento di frammenti ceramici iscritti spinse a 
praticare un secondo saggio nel 1959, e poi numerosi altri saggi ancora, nel-
l’arco	degli	anni	Sessanta	e	Settanta	(negli	ultimi	Tusa	fu	affiancato	da	J.	de	La	
Genière), che produssero un corpus di alcune centinaia di frammenti ceramici 
graffiti,	in	massima	parte	piedi	di	lekythoi, kylikes e skyphoi	attici,	fino	al	1980,	
quando un ultimo saggio non restituì cocci iscritti e consigliò in sostanza di 
sospendere le ricerche nell’area (ma al 1989-1993 risale il rinvenimento occa-
sionale di materiale pre-protostorico e di altri frammenti ceramici iscritti, cf. 
Camerata Scovazzo C 1988; Biondi C 19921-2; C 1995; C 1996; C 19972).	I	graffiti	
di Grotta Vanella, tempestivamente pubblicati con il procedere delle ricerche 
(Tusa C 19572; C 1960; C 1966; C 1967; C 19681; C 19702; C 1972; C 19752; C 19761; 
de La Genière C 1976; C 19782; de La Genière-Tusa C 1978; Tusa C 19801-2; C 
1984), diedero l’avvio ad un fecondo dibattito sulla lingua degli Elimi, di cui 
costituiscono il corpus	più	ricco.	Se	escludiamo	la	pubblicazione	dei	graffiti	
e la restituzione planimetrica del santuario di contrada Mango, si può dire 
che molti degli scavi Tusa rimasero sostanzialmente inediti (per il materiale 
numismatico rinvenuto in saggi del 1957 e 1959 cf. Tusa Cutroni C 1958; sugli 
scavi 1977 a Grotta Vanella cf. de La Genière C 1997).

Negli	anni	Sessanta	fu	anche	ripreso	lo	studio	del	tempio	dorico,	affidato	
nel 1966 all’arch. Schläger, e poi, dopo la scomparsa di questi, a D. Mertens 
(Tusa C 1972), che ne fece l’argomento della sua dissertazione di dottorato 
(Mertens	C	1975)	e	di	una	successiva	fondamentale	monografia	(Mertens	C	
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19841).	Le	ricerche	effettuate	tra	il	1972	e	il	1975	ne	fissarono	la	cronologia	agli	
ultimi	decenni	del	V	sec.	a.C.	e	rivelarono	che	l’edificio	non	fu	mai	terminato;	
furono praticati anche saggi all’interno e all’esterno del peristilio, che dimo-
strarono	l’esistenza	della	cella,	non	finita	e	successivamente	spogliata,	e	por-
tarono alla scoperta di un sacello primitivo anteriore al tempio, con identico 
allineamento (Mertens C 1975; C 19761; C 1977; C 19841). Nel 1975 fu anche 
effettuato un restauro del colonnato mediante inserzione di barre in acciaio 
inox (Tusa-Lo Iacono C 1976; Tusa C 19761).

Nel frattempo, cominciava a farsi strada l’ipotesi di realizzazione di 
un parco archeologico: nel 1974 fu dato l’incarico di redigere un progetto di 
esproprio e sistemazione di ca. 100 ha di terreno, progetto che prevedeva la 
costituzione di un Antiquarium (Natoli C 1976; Tusa C 19812-3 ). 

Tuttavia l’abitato restava ancora praticamente sconosciuto. Negli anni 
Sessanta i lavori di costruzione della strada moderna che conduce al teatro 
avevano messo in luce, sulle pendici dell’altura settentrionale, i resti, inediti, 
di una fornace (cenni in Camerata Scovazzo-Favaro C 1991). Inoltre, per veri-
ficare	la	provenienza	dei	materiali	scivolati	di	Grotta	Vanella,	Tusa	e	de	La	
Genière praticarono (tra il 1972 e il 1975) un saggio sul Monte Barbaro, sulla 
verticale dello scarico, che restituì soprattutto materiale dal III sec. a.C. in poi 
(de La Genière C 1976). Ma fu soltanto nel luglio-agosto 1978 che Tusa e de La 
Genière praticarono due saggi, nella zona della ‘Badia’, alle pendici meridio-
nali	della	cd.	‘acropoli	N’,	con	l’esplicito	scopo	di	indagare	finalmente	i	resti	
dell’abitato (cenni in de La Genière C 1976 e Tusa C 19801-2; pubblicazione det-
tagliata	in	de	La	Genière	(C	1988)	dal	significativo	titolo	Alla ricerca di Segesta 
arcaica). Il saggio A mise in luce, al di sotto di strutture ritenute tardoantiche 
(poi rivelatesi medievali) e di potenti strati di riempimento, due muri di età 
arcaica. Il saggio B rivelò la presenza di varie strutture, tra cui un lastricato 
che poggiava sopra un riempimento di età ellenistica, e due canalette. Se lo 
scavo accertò la presenza dell’abitato indigeno di età arcaica sulla sommità 
del monte e i suoi precoci e duraturi contatti con il mondo coloniale greco 
(Selinunte in primis),	 fu	altresì	verificata	 la	modestia	dei	 resti	di	S.	 arcaica,	
quasi cancellati da secoli di successive sovrapposizioni.

Al 1979 risale poi un restauro del teatro ed una serie di saggi nei pressi 
dell’edificio:	tra	i	risultati	si	segnala	il	rinvenimento	di	una	strada	lastricata	di	
età romana (da inquadrare adesso in un contesto unitario insieme agli ampi 
tratti	basolati	 recentemente	 scoperti	di	un’importante	arteria	 che	 saliva	fino	
al	teatro	fiancheggiando	l’agora, cf. infra), sovrapposta ad una più antica, e di 
un livello elimo sovrastato da strutture ellenistiche, nonché l’individuazione 
di manomissioni delle strutture teatrali in età medievale (Tusa C 19801-2). L’in-
teresse verso il teatro proseguì negli anni immediatamente successivi: nel-
l’aprile	 1980	 fu	 effettuato	 dall’università	 di	 Zurigo	 un	 rilievo	 dell’edificio	
scenico (Isler C 1981; C 1994), e nell’ottobre 1981 ancora la Soprintendenza 
praticò uno scavo lungo il lato E dell’analemma, e un saggio sotto un sedile 
sconnesso della cavea in occasione dei lavori di restauro, che restituì una 
moneta di Augusto (Famà C 1984).

Una nuova stagione di ricerche si aprì nel 1987, quando fu costituita la 
Soprintendenza	 BB.CC.AA.	 di	 Trapani	 e	 la	 specifica	 Sezione	 Beni	Archeo-
logici, retta da R. Camerata Scovazzo. Fu completato l’esproprio dell’area 
archeologica e si impostò, in collaborazione con la Scuola Normale Supe-
riore di Pisa, una ricerca sistematica sull’intera area urbana. I primi due anni, 
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1987	e	1988,	 furono	dedicati	all’elaborazione	di	cartografia	tematica	–	sulla	
base di un accurato rilievo fotogrammetrico effettuato ad hoc –, alla pulizia 
straordinaria dei ruderi e a prospezioni preliminari. I rilievi e le esplorazioni 
mostrarono	 l’occupazione	 intensiva	e	pluristratificata	di	entrambe	le	alture	
che compongono il Monte Barbaro, e l’esistenza di una sistemazione a ter-
razze, con presenza di numerosi resti di strutture sepolte, tra cui vani par-
zialmente intagliati nella roccia e numerosissime cisterne circolari anch’esse 
scavate nella roccia. Furono inoltre riconosciute altre due vie di accesso alla 
città, oltre alle due individuate in precedenza da Tusa (Camerata Scovazzo C 
1988; C 1989; C 19913; C 1993; C 1996). 

A partire dal 1989 fu elaborato un dettagliato progetto di Parco Archeo-
logico (Camerata Scovazzo C 19911; C 19921; C 1995; C 1996), comprendente la 
realizzazione di un Museo nel complesso di Case Barbaro (Cabianca C 1991; 
C 1993; C 1994) e furono avviati scavi in più punti della città. Alla Scuola 
Normale	Superiore	di	Pisa	 fu	affidato	 lo	 scavo	di	parte	di	un’area	pianeg-
giante adibita a piazzale di parcheggio, in cui apparivano tracce di strutture 
monumentali, e della terrazza immediatamente sovrastante ad O; il Diparti-
mento di Archeologia Medievale dell’Università di Siena intraprese l’esplo-
razione dei ruderi del castello medievale presenti sulla sommità dell’altura 
settentrionale, e della chiesa sottostante; la Soprintendenza esplorò un vano 
parzialmente scavato nella roccia sul versante N (Camerata Scovazzo C 1988; 
C 19913). Nel  1990 si aggiunsero altri saggi, a cura della Soprintendenza, 
alle cinte murarie superiore e inferiore, ed ancora a strutture abitative rupe-
stri, e furono coinvolti nel progetto l’Istituto di Archeologia dell’Università 
di Palermo per lo studio dei reperti archeologici, e l’Università di Lecce e il 
Politecnico di Torino per lo studio e il rilievo del teatro (Camerata Scovazzo C 
1992).	Gli	scavi	proseguirono	fino	al	1997,	con	risultati	decisamente	soddisfa-
centi,	che	per	la	prima	volta	cominciarono	a	svelare	il	carattere	pluristratifi-
cato dell’abitato di S. (Camerata Scovazzo C 1996; C 19971), evidenziando tra 
l’altro una massiccia ed estesa occupazione di età normanno-sveva (Camerata 
Scovazzo et alii C 1995; D’Angelo C 1995; Gandolfo C 19952; de Cesare et alii C 
1995; Molinari-Paoletti-Parra C 1995; Molinari C 19972; Molinari C 2000; Pao-
letti-Parra C 2000), in precedenza (Bresc-Bresc C 1977) del tutto insospettata.

Lo scavo della sommità dell’altura settentrionale (dal 1989 al 1993) diede 
importanti risultati proprio riguardo alle fasi di occupazione del sito in epoca 
medievale. Oltre a scarsi resti di età ellenistico-romana, e a due muri e una 
cisterna di età tardoantica reimpiegati nelle costruzioni medievali, furono 
individuati i resti di un villaggio islamico di XII secolo, testimoniato da una 
serie di vani a pianta allungata, disposti irregolarmente in circolo intorno 
ad	un’area	centrale	in	gran	parte	non	edificata.	Sulla	sommità	dell’altura,	al	
centro	dell’area,	alla	fine	del	XII	secolo,	verosimilmente	a	seguito	dell’arrivo	
di un feudatario cristiano, fu realizzato un castello, di cui restano imponenti 
ruderi. Il castello, oggetto di profonda ristrutturazione negli anni Venti del 
XIII secolo, era a corpo centrale quadrato, a due piani, con cortile centrale 
e vani superiori coperti da volte a botte. Nella sua ultima fase di vita, in età 
postfedericiana,	 vide	 un	 progressivo	 degrado,	 fino	 all’abbandono	 alla	 fine	
dell’epoca sveva (Molinari C 19911; C 19952; C 19971).

Immediatamente a S del complesso sommitale, gli scavi del 1993 por-
tarono in luce i resti di una grande moschea ‘del venerdì’ (la prima rinve-
nuta in Sicilia) di forma rettangolare, con tetto a spioventi sostenuto da tre 

SEGESTA



 530 

colonne centrali. La moschea, riconosciuta grazie alla presenza della nicchia 
del mihrab, potrebbe essere stata attiva nel XII secolo, e distrutta al momento 
della costruzione del castello (Molinari C 19952; C 19971).

Le indagini (dal 1989 al 1993) nell’area della chiesetta costruita nel 1442 
rivelarono, al di sotto di quest’ultima, i resti di una chiesa più grande, a tre 
absidi, di epoca normanno-sveva, con cimitero antistante, verosimilmente 
contemporanea all’impianto del castello (e alla distruzione della moschea?), 
e costruita sopra resti di cisterne e di strutture abitative di età ellenistico-
romana. Più ad O furono messi in luce due complessi abitativi di tipologia 
islamica,	 di	 XII	 secolo	 (Pinna-Sfligiotti	 C	 19912;	 Firmati-Pinna-Sfligiotti	 C	
1995; Fabbri C 1995).

Lo scavo di un complesso rupestre sul versante O del Monte Barbaro nel 
1989 e 1990, non lontano dalla cinta muraria superiore, mise in luce una casa 
parzialmente scavata nella roccia, dotata di altarini domestici, decorazioni in 
stucco e un pavimento in opus signinum; la fase più monumentale si colloca in 
età tardoellenistica. Parte dell’area fu rioccupata in età sveva (Camerata Sco-
vazzo-Favaro C 1991; Camerata Scovazzo C 1992; Bechtold-Favaro C 19951; 
Camerata Scovazzo C 19971).

Nel 1992 e 1993 fu oggetto di scavo anche l’altura meridionale (cd. ‘acro-
poli	Sud’)	del	M.	Barbaro.	Vennero	in	luce	i	resti	dell’abitato	pluristratificato	
di età ellenistica, e di una successiva rioccupazione di età medievale. In par-
ticolare,	un	edificio	di	III-II	sec.	a.C.	fu	obliterato	verso	la	fine	del	II	sec.	a.C.	
da una grande casa a peristilio, decorata con stucchi e con pavimenti in opus 
sectile e mosaico (Bechtold C 1995; C 1997). Il rinvenimento di tre mensole 
in pietra a forma di prua di nave indusse a ipotizzare di aver individuato 
l’abitazione del navarca segestano Eraclio, noto da Cicerone, e l’abitazione 
venne pertanto denominata ‘Casa del Navarca’ (Nenci C 19952). Ricche case 
a peristilio sembrerebbero del resto occupare tutta la collina meridionale, 
come avrebbero rivelato le ricognizioni a tappeto effettuate sul M. Barbaro 
in seguito ad un incendio nel 1993 (Camerata Scovazzo C 1995). Uno scavo 
del 1990 sul versante S del M. Barbaro, inoltre, mise in luce una casa rupestre 
tardoarcaica con ambienti su due livelli diversi e un piccolo silos (Camerata 
Scovazzo C 1992; Bechtold-Favaro C 19953).

Le indagini dal 1990 al 1993 alla cinta muraria inferiore (Camerata 
Scovazzo	C	1992).	permisero	di	 identificare	 il	circuito	murario,	undici	 torri	
quadrate e tre porte: Porta di Case Barbaro, Porta Stazzo e Porta di Valle. Que-
st’ultima fu indagata sistematicamente: costruita nel V sec. a.C., fu oggetto di 
complesse	e	radicali	trasformazioni	e	rimase	in	uso	fino	alla	seconda	metà	del	
III sec. a.C., quando nel tratto in questione il sistema difensivo venne arretrato 
di un centinaio di metri. Nel I sec. d.C. sul sito della porta, ormai interrata, 
si impiantò una fattoria con frantoio per la spremitura delle olive (Bechtold-
Favaro C 19954; Favaro C 1997). Indagini più recenti hanno poi individuato 
altre due porte urbiche: Porta Mango e Porta Orientale (Giglio C ***).

Nel 1990 fu pulito un tratto di 100 m della cinta muraria superiore e 
identificato	 il	 circuito	murario,	 con	 13	 torri	 quadrate	 o	 trapezoidali	 e	 due	
porte	 urbiche	 (Porta	 Teatro	 e	 Porta	 Bastione),	 databile	 tra	 la	 fine	 dell’età	
repubblicana	e	l’inizio	dell’età	imperiale	(dopo	la	fine	del	I	sec.	a.C.).	Fu	inol-
tre praticato un saggio all’interno della torre 8 (Camerata Scovazzo C 1992; 
Bechtold-Favaro C 19952; Polizzi C 1995; Polizzi-Denaro-Biagini C 1997).
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Inoltre, resti di tombe tardoantiche furono individuati, e parzialmente 
scavati nel 1993, in più punti della città: sulla cd. ‘acropoli Sud’, sul crollo 
della torre XI della cinta muraria superiore e sulle pendici N del M. Barbaro, 
non lontano da un’area che presenta edicole scavate nella roccia e resti di 
epitimbii (Biagini-Denaro C 1995; Polizzi-Denaro-Biagini C 1997).

Le nuove ricerche sul teatro (1992-1995), che compresero il rilievo par-
ticolareggiato della scena, condussero D’Andria a proporre una datazione 
dell’edificio	 alla	 seconda	metà	 del	 II	 sec.	 a.C.,	 a	 scoprire	 che	 la	 cavea	 era	
completamente costruita con muri radiali legati da muri concentrici, e a indi-
viduare tracce di un ampliamento della summa cavea verso monte, nonché 
rifacimenti di età romana imperiale che comportarono un avanzamento del 
palcoscenico in direzione dell’orchestra e la restrizione delle parodoi (D’An-
dria C 1995; C 1997). Di diversa opinione furono A. e M.L. De Bernardi, che 
ipotizzarono invece l’esistenza di un teatro greco più antico (di IV sec. a.C.) 
con cavea a ferro di cavallo, da cui poi sarebbe stata asportata la porzione NE, 
e negarono che fossero mai state coperte le parodoi ed ampliata la summa cavea 
(De Bernardi C 1995; C 1997; C 2000). Nel 1995 furono inoltre scavate alcune 
sepolture islamiche ubicate subito a monte del teatro (Fabbri C 20012). 

Lo scavo nel settore occidentale dell’area di parcheggio mostrò sin dalla 
prima	campagna	del	1989	l’esistenza	di	un	edificio	a	pilastri	con	orientamento	
S-N, a carattere pubblico (Paoletti-Parra C 19912).	Le	successive	indagini	fino	
al 1997, estese dal 1991 anche al margine meridionale del piazzale, resero 
chiaro che l’area del parcheggio corrispondeva all’antica agora. Al di sotto 
di contesti medievali, costituiti da ruderi di abitazioni costruite spesso riuti-
lizzando i resti delle strutture antiche o da cospicui strati di frequentazione/
occupazione,	 emersero	 infatti	 le	 tracce	 degli	 edifici	 pubblici	 che	 delimita-
vano il lato O dell’agora: da S a N, oltre ad una soglia di ingresso con relativo 
ambiente	di	servizio,	l’edificio	a	pilastri	(poi	tamponati	da	muretti)	già	indi-
viduato nel 1989 (interpretato come horreum), solidale con un lungo ambiente 
voltato	retrostante	(identificato	come	un	criptoportico),	e	un	edificio	colon-
nato (la stoa	O)	più	a	N.	All’angolo	tra	edificio	a	pilastri	e	stoa O si impostò, 
in	età	romana,	un	ulteriore	edificio	con	pavimento	in	cocciopesto	e	gradinata	
d’accesso, e di fronte alla stoa O furono individuati due basamenti. Un piccolo 
saggio, praticato nel 1995 sul lato N della piazza, mostrò che anche questo era 
bordato da un portico. Sul lato meridionale dell’agora furono rinvenute le fon-
dazioni	di	un	lungo	edificio	con	andamento	E-O,	probabilmente	una	stoa, e 
più a E una monumentale sistemazione a terrazze, che includeva un secondo 
ingresso da S all’agora. Sia nel settore meridionale che, in misura maggiore, 
in quello occidentale vennero inoltre in luce resti della pavimentazione della 
piazza (datata alla metà del I sec. a.C.), in lastre di calcare, munita di cana-
lette	e	tombini.	Infine,	fu	evidenziata	l’esistenza	di	un	complesso	sistema	di	
canalizzazione e scolo delle acque, e furono rinvenute numerose iscrizioni 
onorarie di età tardoellenistica e romana (Michelini C 1995; Vaggioli C 1995; 
Michelini C 1997; Vaggioli C 1997; Michelini 2001; Vaggioli 2001).

Nell’area della Terrazza Superiore, ad O dell’agora, gli scavi (dal 1989 
al	 1997)	misero	 in	 luce	 un	 grande	 complesso	 fortificato	 di	 età	medievale,	
che	obliterava	e	in	parte	riutilizzava	i	resti	di	tre	edifici	pubblici	di	età	greca.	
Emersero le tracce (meglio individuabili nel settore N) di un villaggio di tipo-
logia islamica, con abitazioni articolate attorno a cortili centrali e non ante-
riori al tardo XII secolo, in seguito inglobate in un imponente complesso di 
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età	sveva,	un	vero	e	proprio	palazzo	fortificato,	in	cui	si	distinguono	diverse	
fasi costruttive, dotato di un secondo piano e di massicci muri perimetrali. 
Anche	qui,	 come	altrove	a	S.,	gli	edifici	medievali	hanno	sistematicamente	
reimpiegato i resti di costruzioni di età antica, sia smontandoli e utilizzandoli 
come materiale edilizio, sia talvolta impostandosi direttamente sulle strutture 
antiche	(Parra	C	1997).	Gli	edifici	precedenti	si	sono	pertanto	conservati	tutti	
in misura molto parziale. Sotto le strutture medievali gli scavi misero in luce 
i resti del bouleuterion cittadino, databili ad età tardoellenistica: accanto alle 
tracce dell’orchestra e della cavea, sostenuta da muri radiali e suddivisa in 
sette	ordini	di	sedili,	sul	lato	N	dell’edificio	si	conservano	i	resti	del	portico	
tetrastilo d’accesso, di ordine dorico, sul cui pavimento interno era collo-
cata un’iscrizione monumentale recante i nomi dell’epistates e dell’architetto 
(smontata	e	riutilizzata	nel	medioevo);	lungo	il	lato	E	dell’edificio	si	rinven-
nero inoltre tracce di un ulteriore portico lastricato, aperto sull’agora della ter-
razza inferiore. Poco più a S del bouleuterion	fu	messo	in	luce	un	edificio	con	
cortile	a	peristilio,	anch’esso	di	ordine	dorico,	dubitativamente	 identificato	
con	il	ginnasio	noto	da	alcune	testimonianze	epigrafiche.	Infine,	nel	settore	
SO della terrazza, furono individuati muri in blocchi isodomi di calcare e cavi 
di	fondazione	pertinenti	ad	un	edificio	templare	di	età	tardoarcaica.		Tracce	di	
frequentazione di età protostorica e i resti di una capanna indigena emersero 
inoltre a contatto con la roccia su cui si impostava il complesso medievale 
(Paoletti-Parra C 19911; Benelli et alii C 1992; C 1995; de Cesare-Paoletti-Parra 
C 1997; de Cesare-Parra C 2000; Paoletti-Parra C 2000; de Cesare-Parra 2001).

Contemporaneamente, negli anni 1995-1997 furono effettuate, a cura 
dell’Università di Siena, sistematiche ricognizioni archeologiche allo scopo 
di	 redigere	 la	 Carta	Archeologica	 del	 territorio	 comunale	 di	 Calatafimi.	 I	
risultati,	non	ancora	editi	in	maniera	definitiva,	hanno	fornito	un	contributo	
fondamentale alla comprensione delle dinamiche del popolamento antico e 
medievale in area segestana (Aprosio-Cambi-Molinari C 1997; Bernardini et 
alii C 2000; Molinari-Neri C 2004; Cambi C 2006; C ***).

Furono proprio le ricognizioni, nell’autunno 1995, ad individuare, a N 
della città antica, una necropoli ellenistica attiva per tutto il III sec. a.C., della 
quale nel 1996 e 1997 furono scavate 123 sepolture, cui sono da aggiungere 
altre 3 tombe, contemporanee, rinvenute nello scavo di trincee ca. 230 m più 
a S (Bechtold C 2000; C 2001; Fabbri C 20011).

Sempre nell’area della necropoli ellenistica settentrionale, sono inoltre 
da segnalare recenti indagini archeologiche, che hanno permesso il recupero 
di altre 67 sepolture e individuato una strada cimiteriale che correva ad O 
della necropoli, e soprattutto hanno portato alla luce i resti di una possente 
struttura muraria difensiva di età tardo-arcaica, decisamente più esterna 
rispetto alla cinta muraria inferiore, e ritenuta in via ipotetica pertinente ad 
una cortina muraria che includerebbe anche la collina su cui sorge il celebre 
tempio. Un segmento di tale cortina sarebbe riconoscibile anche nei pressi di 
Case Barbaro (Giglio C ***).

Nel 2002, in collaborazione con la Soprintendenza di Trapani, sono 
riprese le indagini della Scuola Normale Superiore di Pisa nell’area del-
l’agora/foro, indagini tuttora in corso, con l’obiettivo di ricomporre in una 
visione unitaria l’intero contesto, tramite scavi in estensione e l’integrazione 
in	uno	studio	complessivo	dei	vecchi	e	nuovi	dati	archeologici	ed	epigrafici.	
Limitate indagini sulla terrazza superiore (anni 2002-2003) hanno consentito 
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di escludere l’esistenza di un doppio portico all’ingresso del bouleuterion, di 
individuare l’ubicazione originaria dell’iscrizione monumentale, e di incre-
mentare le conoscenze sul complesso medievale (da segnalare lo scavo di un 
ambiente – T1 – distrutto da un incendio, che ha fornito una ricca documen-
tazione archeologica e paleobotanica). Ma è soprattutto nell’area dell’agora 
che si sono concentrate le ricerche. In un settore a SO della piazza e ad essa 
strettamente connesso, dove le precedenti indagini avevano individuato i 
resti di un portico (stoa	Sud)	ora	assegnabile	con	sicurezza	alla	fine	del	II	sec.	
a.C., l’estensione degli scavi ha rivelato, a S del portico, l’esistenza di un edi-
ficio	circolare	costruito	agli	inizi	del	I	d.C,	probabile	tholos di un macellum. In 
quest’epoca anche la stoa fu probabilmente inglobata e ‘rifunzionalizzata’ nel 
complesso del mercato alimentare. Ad E del macellum, al di sotto dei resti mal 
conservati di due abitazioni di età sveva, gli scavi più recenti hanno messo in 
luce un lungo tratto di strada basolata, larga ca. 5 m e con andamento NE-SO, 
e ancora più ad E i resti di un piazzale lastricato di forma grossomodo trian-
golare, al di sotto del quale passava una canaletta di scolo delle acque pro-
veniente dall’agora. Le lastre di copertura della canaletta recano, nel settore 
centrale del piazzale, una lunga iscrizione monumentale che celebra almeno 
due personaggi i cui cognomina, Onasus e Sopolis, sono ben noti all’onoma-
stica	ed	alla	prosopografia	segestana.	

La strada individuata ad O del piazzale proseguiva verso N (al di sotto 
della moderna strada asfaltata) raggiungendo il lato O dell’agora, dove essa 
si immetteva nel criptoportico precedentemente individuato, che pertanto 
assumeva una funzione di via tecta, per poi continuare sotto forma di rampa 
ricavata	sul	fianco	roccioso	della	collina	e	proseguire	in	direzione	del	teatro.	
Indagini inedite, effettuate dalla Soprintendenza nel 2002-2003 nell’area a S 
del	teatro,	hanno	rivelato,	al	di	sotto	di	un	fitto	tessuto	di	abitazioni	medie-
vali, un ampio tratto lastricato verosimilmente pertinente alla prosecuzione 
di quest’importante arteria. È ipotizzabile che il criptoportico e il contiguo 
edificio	a	pilastri	fossero	dotati	di	un	piano	superiore,	accessibile	anche	dalla	
terrazza superiore occidentale. Le recenti indagini estensive sui settori O e 
N dell’agora hanno mostrato che i portici che bordavano questi due lati si 
snodavano senza alcuna soluzione di continuità, formando un angolo leg-
germente ottuso, e che la stoa O era costituita da un doppio portico: esterno, 
su due piani, dorico nell’ordine inferiore e ionico in quello superiore (con 
colonne più piccole e balaustra decorata a losanghe), e interno, con colonne 
dalla base a sezione ottagonale. L’esistenza di un secondo piano è ipotizzabile 
anche per il portico sul lato N. La pavimentazione interna della stoa, parzial-
mente rinvenuta nel lato O, era in argilla depurata, a differenza di quella 
della piazza, molto ben conservata, che era realizzata con lastre di pietra 
squadrate di dimensioni variabili, anche molto grandi. Sono stati inoltre rin-
venuti altri basamenti all’altezza del primo gradino della crepidine, di cui 
uno sicuramente pertinente a un’esedra semicircolare, e una seconda cana-
lina munita di tombino, realizzata nella pavimentazione. Nel settore più occi-
dentale,	peraltro,	è	stato	possibile	verificare	che	la	canaletta	pavimentale	con	
pozzetti	e	chiusini	sostituisce	un	precedente	sistema	di	deflusso	delle	acque,	
testimoniato anche dal rinvenimento di una cisterna circolare scavata nella 
roccia, anteriore alla realizzazione del portico occidentale. Non più tardi degli 
inizi	dell’età	 imperiale,	 tra	 l’edificio	 a	pilastri	 solidale	 al	 criptoportico	 e	 la	
stoa	O	fu	costruito	un	edificio	su	podio	(è	l’edificio	con	gradinata	d’accesso	
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e pavimento in cocciopesto parzialmente indagato negli anni Novanta), che 
grazie	 ad	 un’iscrizione	 sul	 gradino	 superiore	 è	 possibile	 identificare	 come	
santuario degli Dei Forensi. L’area del tempio degli Dei Forensi subì degli 
interventi edilizi successivi, che possiamo ritenere pertinenti ad una fase di 
occupazione	di	età	 tardoantica,	priva	di	specifici	connotati	urbani,	e	di	cui	
restano tracce più labili, testimoniate principalmente da materiali mobili. Le 
indagini	più	recenti	hanno	inoltre	confermato	che	in	età	medievale	un	fitto	
tessuto di abitazioni occupò massicciamente l’area dell’agora, che doveva pro-
babilmente costituire un nucleo centrale del villaggio di età sveva (Ampolo C 
2003; Ampolo-Parra C 2003; Facella-Olivito C 2003; Erdas-Gagliardi C 2003; 
Ampolo C 2004; Ampolo-Parra C 2004; Erdas C 2004; Gagliardi C 2004; Facella 
C 2004; Facella-Olivito C 2004; Infarinato C 2004; Novellis C 2004; Parra C 
2006; Parra-Gagliardi C 2006; Ampolo C 2009, Gagliardi C 2009; Facella C 
2009; Ampolo C ***1-3, 5; Ampolo-Parra C ***; Parra C ***1-2).

[carmiNe ampolo-sTefaNia De ViDo-aNToNiNo facella-maria cecilia parra]
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Signiva, Sivgnion, Signai``a, Seignia, Signia, Signium, Signurium (?) (etn. 
Signini), comune di Segni, provincia di Roma, Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio, Roma. IGM 1:25.000, F. 151 III SO.
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foNTi leTTerarie
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estendere e rafforzare il dominio di Roma); DioNys. hal., 4, 63, 1 (la colonia, 
non programmata, viene dedotta, durante il regno di Tarquinio, per l’inizia-
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