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LA CIVILTA’ CRETESE.=

lonografia storica

===0000000===

Centre dopo lungo volgere di secoli le steppe della 

Mesopotamia e la valle del Nile usciva.no dalla barbarie e le 

selvagge triLu dell*Europa continentale erano ancora sotto il 

peso delle loro fitte tenebre, nasceva, sulle rive del Medi— 

terraneo, quella civilta che doveva un gior.no dominare il mon- 

do. Cominciava cos! 1’influenza decisiva del Eediterraneo sui 

destini dell’umanita.

I primitivi abitanti delle coste del Mediterraneo fu- 

rono irresistibilmente attratti dal mare dal quale ebbero ci

vilta e vita. Il Mediterraneo e specraimente 1’Egeo, die, per 

la grande vicinanza tra le isole permetteva brevi e piuttosto^ 

facili viaggi, divenne ben presto la scuola navale i cui inse- 

gnamenti si propagarono a tutti i popoli del mondo.

Da qualunque punto si osservi il bacino del Mediterra- 

neo, esso appare come la culla naturale di una civilta die eb- 

be caratteri propri: da qualunque punto,si osservi il bacino 

dell*Egeo, vi si accentua con singolare potenza ognuno dei trat- 

ti die caratterizzano, nel suo insieme,il Mediterraneo e percib 

l*Egeo viene universalmente riconosciuto come la culla della 

civilta mediterranean Tra tutte-le terre egee, Creta e quella 

che presenta la piu antica civilta. E pertanto in questο breve 

studio cercheremo di raccogliere le piu espressive manifesta- 

zioni di questa civilta che, anche attraverso alle piu turbino- 

se vicende, unisce ancora una volta I’Occidente e l*0riente in 

una comunita di vita europea ed universale.

1°) PERIODO PREISTORICO.=

La storia dell’isola di Creta e la sua civilta non pos- 

sono essere limitate nel tempo. Quando, risalendo il corso de-
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gli even±i, si cerca di svelare gli arcani di quella che si suo- 

le chiamare "preistoria", perche offre ancora dati non precisi 

ed aleatori, gli studiosi dell’isola, avid! di conoscere la sto- 

ria del passato, vengono a trovarsi di fronts ad ma barriers.,im- 

penetrabile e, addirittura, imperscrutabile, oltre la quale non 

e affatto il vuoto ο il caos del mito: vi e invece un altro ciclo 

storico, gelosamente sepolto dal tempo; il suo arcano potra forse 

essere svelato soltanto dalle future generazioni.

E pertanto siamo costretti a lasciare da parte questo pe

riodo preistorico di cui la terra, gelosa della sua civilta, rac- 

chiude i tesori, mentre siamo convinti che 1'uomo abbia avuto 

un’altra civilta, precedents a quella che conosciamo e che vivia- 

mo; una civilta che potra anche essere primordiale, ma che sem- 

pre attesta il progressive e lento sviluppo del genere umano.

Vuomo infatti, dal suo apparire sulla terra, nel momen- 

to in cui questa era ancora in preda ai grand! sconvolgimenti 

per il suo riassetto geofisico, venne a trovarsi di fronte ad una 

sviluppatissima e colossale fauna e ad una stranissima flora: fu 

allora costretto a lottare colla fauna per assicurare la sua esi- 

stenza e si giovo della flora per vivere e per assicurarsi un ri- 

fugio. Con l’aguzzarsi del suo ingegno, utilizzd le ossa scarni

te della fauna come arma e come materia da incidere: nello stesso 

tempo la flora, e specialmente quella degli alberi e degli arbu- 

sti, offri all’uomo primitivo i mezzi pin cospicui per la sua e- 

sistenza. I’albero forni materiale adattissimo per la capanna e 

successivamente per il tempio, oltreche per i mezzi di offesa e 

di difesa, fino a quando i trionfi della civiltaYgli assicuraro- 

nola conquista del metalli.

Evidentemente le traccie di questa civilta che si perde 

in lontanissimi millenni e che fu caratterizzata da utensil! co- 

struiti con materie poco resistenti e fecimente deperibili, non 

possono essere giunte fino a noi e i pochissimi esemplari rinve- 

nuti, corrosi e deformati dal tempo, rappresent ano un mistero non 

ancora svelato.

Tale civilta preistorica ebbe, naturalmente, il suo svi

luppo anche nell'isola di Creta.

All’epoca in cui la Grecia e l'Asia Minore non erano an- 
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cora separate .dal mare, la zona attualmente coperta dal mare 

Egeo e dalle sue isole era abitata da animali mostruosi, dei 

quali non e difficile rinvenire le traccie: ma nulla rivela an- 

cora la presenza dell'uomo. Questi fa la sua apparizione soltan- 

to dopo il cataclisma che sommerse il continente Egeo. Se non 

si dovesse pensare cosi,le isole ogee dovrebbero apparite abi- 

tate contemporaneamente nell’epoca paleolitica: invece esse lo 

furono solamente piu tardi ed in periodi different!, per 1’im- 

migrazione di altri popoli prove^nienti dalle terre vicine. 

Creta stessa che appare abitata ancor prima delle altre isole, 

rivela la presenza dell’uomo W^ soltanto nell’eta neolitica.

In questa epoca gli uomini abitarono in caverne e grot- 

te naturali: poi si costruirono piccole capanne rotonde con pa- 

vimenti di pietre rozze, come testimonia un fondo di capanna 

scoperto presso Festo: successivamente adottarono il tipo di 

casa rettangolare in pietre non squadrate. In genere le loro 

abitazioni erano presso il mare dal quale ersno giunti: essi 

non praticarono 1’agricoltura perche nelle loro abitazioni non 

si ha alvuna traccia di attrezzi destinati alla macinazione di 

cereali. La raccolta dei frutti della terra, 1’allevamento de- 

gli animali, la caccia e la pesca fornivano ad essi i principa- 

1! mezzi di sussistenza: i resti della .loro alimentazione rin- 

venuti nelle grotte e nelle primitive abitazioni consistono in 

conchiglie, in ossa di montone ο di hue ο di lepre e di cinghia- 

le. Ogni suppellettile domestica era in pietra, quasi sempre 

calcare, lavorata con pietre dure, come la serpentina, la giada 

e 1’emetite: le loro armi e i loro strumenti erano in osso., in 

corno ο in pietra, completate con lamine affilate di ossidiana 

che in modo particolare serviva per armi da taglio e per le pun- 

te delle frecce e delle lanc^e.

I vasi, ma! costruiti in un primo tempo e mal cotti, 

furono ben presto ornati di incision! ο ornati di materie bian- 

che e levigati a mano prima della cottura*

Fusi e spole, scarsamente rinvenuti, attestano quale 

fosse l’attivita delle donne che evidentemente utilizzavano la 

lana dei greggi per procurarsi indumenti.

L’assenza assoluta di tombe e di scheletri, indica che 

i morti venivano sepolti a poca profondita, forse nel sottosuo- 
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Io stesso delle abitazioni..

Ques to periodo pud essere calcolato ad oltre t^ila an- 

ni e va dalla fine del settimo millennio avanti Cristo, alla 

fine del quarto. Cosi vissero per si lungo tempo le popolazio- 

ni di Creta, realizzando progressi lenti, ma continui. Centre 

le donne attendevano alle faceende domestiche, filando e tessen- 

do la lana dei loro greggi, gli uomini sorvegliavano i pascoli 

e solcavano il mare. Sulle capanne distrutte dal tempo ne veni- 

vano man mano ricostruite altre e cosi di anno in anno, di se- 

colo in secolo, di millennio in millennio, il suolo veniva ri- 

coprendosi di una spessa coltre, i cui strati oggi danno la mi- 

sura del dedorso del tempo.

Quali popoli abitarono 1’isola in questo si lungo pe

riodo? I pool'll, document! egiziani che accennano a questi popoli 

li chiamano “Popoli del mare”, forse perche abitanti delle iso- 

le e dediti esclusivamente a traffic! marittimi. Nelle iscri- 

zioni geroglifiche vengono pin comunemente chiamati col none 

di Kefti, ο Keftiu. Certamente si tratta di una razza autocto- 

na, di stirpe mediterranea, che popolo I'isola fino alla inva

sions doricci·

I greci, appartenenti al gruppo degli Indo-europei, od 

Arii, non furono i primi abitatori del continents ellenico s 

delle isole egee. Quando gli Arii si separarono per invadere 

le terre dell *Occidente, gia conoscevano l*uso del rame e per- 

tanto una civilta le cui tracce testimoniano che non abbia co- 

nosciuto 1’uso dei metalli, non pud assegnarsi ai greci, ma a 

popoli che li precedettero* La civilta neolitica quindi appar- 

ti ene a popolazioni pre—elleniche di stirpe mediterranea, cui 

si deve riferire anche la grande civilta cretese del periodo 

minoico.

2°) PERIODO MINOICO.> =

Vogliamo ora riferirci a quel periodo estremo, nel pas-

sat ο , oltre il quale non abbiamo alcuna possibility di sicure

indagini e che chiamiamo col nome di "Origin!”. Tale periodo co-
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min. si a con un grado di civilta umana gia notevolmente sviluppa- 

to e cioe con quello dell’eta della pietra.

Bisogna risalire alia fine del IV millennia avanti Cri

sto, al periodo, cioe, delle "Origini" dell’arte, per trovare 

i primi tangibili segni della civilta cretese, civilta che, pur- 

troppo,. e ancora avvolta nei veli della leggenda e che ci si pa- 

lesa soltanto attraverso i primi rudimenti di un'arte primitiva 

che va svolgendosi dai primi aspetti cultural! dell’eta della 

pietra levigata - comuni a tutti i popoli del bacino medi^ter- 

raneo - e, in successive sviluppo assume gli aspetti piu perfe- 

zionati dell’eta del rame ο eneolitica - peculiar! del bacino 

dell’Egeo e delle sue popolazioni - con centro di maggiore svi

luppo nell’isola di Creta.

Nel secondo millennio avanti Cristo questa stessa civil- 

ta-assurge ad altezze assai grandi, da gareggiare e, alle volte, 

da superare le civilta contemporanee egiziana e caldea. Si han- 

no in cuesto periodo, oltre alle costruzioni di grandi e sontuo- 

si edifici, le numerosissime tavolette fittili cretesi che, al 

contrario delle iscrizioni geroglifiche egiziane e di quelle 

cuneiformi caldee, attestano 1'uso di una scrittura che, mani- 

festatasi nell’ultimo periodo delle origini, si va poi svilup- 

pando in una vera e complessa scrittura 'lineare. Purtroppo tali 

scritture so.no tuttora indecifrabili e forse il mistero di tali 

document! racchiude la verita storica e la soluzione del proble

ms etnico di queste genti che godettero, in una eta tanto lonta- 

na, di una cost grande luce di civilta.

la storia dell'umanita muove, nella sua genesi, dall’0- 

riente e si sposta man mano. nel cammi.no della civilta verso Oc- 

cidente, ove trionfa e domina. Mentre le popolazioni Arie dila- 

gavano verso 1’Occidente occupando la penisola ellenica, le iso- 

le egee rettavano ancora occupate da quelle stesse popolazioni 

autoctone che vi si erano affermate fin dai millenni preceden- 

ti. Queste genti manifestaro.no una propria civilta che ando gra- 

datamente evolvendosi dalla rude ed iniziale eta della pietra 

a quelle successive del rame e del bronzo, e raggiunsero ben 

presto perfezione e splendore, in parte per le cospicue doti 

inventive delle genti indigene, in parte per assimilazione del- 
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le civilta oriental!» pin precoci e gia ampiamente apprezzabili.

Il principals centro storico e cultural© di tale popo- 

lazione egea pre-ellenica fu - come abbiamo detto - Creta. Dal 

none di Minos., suo mitico signore, si suol'e chiamare "minoica" 

1’epoca luminosissima di questa civilta. Tale epoca e suddivi- 

sa dagli archeologi in tre periodi: Minoico antico, dal 3Q00 

al 2000 av. C.: Minoico medio, dal 2000 al 1550 av. C.: Minoico 

recente, dal 1550 circa in poi. Ognuno di tali periodi maggiori 

e, a sua volta, suddiviso in tre periodi minor!, I, II e III.

Come abbiamo gia precedentemente accennato, 1’impossi- 

bilita di decifrazione della scrittura cretese ci pone in con— 

dizioni di non poter dare una veste anche approssimativamente 

storica all'epoca Minoica. Non possiamo quindi conoscere la vi

ta di quell’epoca, se'non attraverso la tradizione e i monumen- 

ti. Certamente perb, anche trascurando la tradizione che pub 

essere esagerata o contradittoria, ci troviamo di fronte ad 

un’epoca di particolare splendore che nettamente si distacea 

da ogni altra civilta mediterranea e che ha dato ai greci stes- 

si tanta messe di poesi-a nella formazione dei loro miti.

Sui Monti Ilassithi, nell’antro Dikteo, presso Psiktfos, 

nasce Zeus, il re degli dei, che poi e allevato dalle niafe 

nell’antro del Monte Ida, ove trascorre la sua breve fanciullez- 

za. In un fertile maggese della piapa di Messara Demetra dava 

alla luce suo figlio Pluto. Le leggendaria impresa di Teseo che, 

coll'aiuto di Arianna, figlia di Minos, uccide il Minotauro e 

fugge con essa a Nasso, si svolge nel palazzo di Cnosso. la 

stessa Arianna, abbandonata da Teseo, diventa poi sposa di Dio- 

nisos. La leggenda di Dedalo, costruttore del Labirinto, e la 

fuga di Icaro Juo figlio, colle ali di cera, ha pure origine 

a Cnosso. Infine un ciclo di miti eroici si ricollega all'isola 

leggendaria e sta a testimoniare la grandissima importanza che 

anche i greci le dettero in ogni tempo, attratti dalla sua su- 

perba civilta.

I monument! insigni scoperti nell’ultimo cinquantennio 

sono pel' noi, quindi, i maggiori document! probatori di tale 

altissima civilta. Essi ci dicono che nel periodo delle origi- 

ni, e cioe nel III millennio av. C. e JWm* anche nell’ultimo 

periodo del IV millennio, 1'isola era abitata ancora da quelle 
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tribu primitive che abbiamo gia visto in mezzo alia poVere ca- 

panne rotonde dell'epoca preistorica e nelle caverns fra le go- 

le dei monti: molts di quests caverns vennero anche trasformate 

in santuari, .come, ad esempio, gli antri Dikteo e Ideo, dedica- 

ti alle divinita. Evidentemente il mistero dells grotte oscure 

e paurose deve aver fatto sorgerc nei popoli primitivi la cre- 

denza che esse fossero dimore degli enti soprannaturali e diven- 

tarono quindi la meta di processioni e luoghi di raccolta.delle 

offerte votive: in altri tempi successive, diventaro.no veri e 

propri luoghi destinati al culto, prima che sorgesse il tempio 

colla sua magnificenza a testimoniare la presenza del dio.

Testimoniano di questo lontanissimo periodo la caverna 

di Miamu, nella piana di Kessara, poco lungi dalla foce dello 

Jeropotamos, destinata ad abitazione, ove ve.nne ritwovato abbon- 

dan'te materiale neolitico: le caverne sacre Diktea e Idea, de

stinate al culto e la caverna di Kamares, sulle pendici meridio- 

nali del Monte Ida, assai posteriore, ricca di suppellettili 

vascolari del Minoico medio I.

Nella piu remota meta del III millennio av. C. e cioe 

nel rninoico antico I, appaiono le prime modestissime costruzio- 

ni in pietra, di cui resta.no visibilissime tracce a Kagas as, 

sui Monti Modi, nella parte piu orientale dell’isola. Queste 

dimostrano un largo ed evidente progresso delle tribu cretesi 

e consisto.no in un recinto in pietra che, forse, era coperto 

di frasche ο di grosse tende di lana. Risale poi alla seconda 

meta del terso millennio, e precisamente al ..inoico antico II 

o ai primi del III, una forma di transizione tra la capanna e 

il palazzo e di questa trasformazione abbiamo testimonianza 

nella casa scoperta in localita Surloto (a due km. a sud di 

Ohamezi), costruzione di pianta ellittica, somigliante ad una 

ampia capanna, ma ripartita nell’interno in ambienti di varia 

grandezza, disposti attorno ad un piccolo cortile centrale.

Entrando nel Minoico medio I, abbiamo le grandi costru- 

zioni di veri e propri palazzi, dei quali restano esemplari di 

particolare magnificenza a Cnosso, a Festo e a Kallia. Di mino- 

ri proporzioni so.no cuelli di Tylissos e di Gurnia e di altri 

centri minor!. Appartiene alla piu antica fase del Minoico re- 
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cente il palazzo di Aghia Trias, forse villa reale dipendente 

dal palazzo di Festo.

I venerandt ruderi di tali insigni monumenti ci illumi- 

nano ampiamente sulla civilta minoica: essi ci portano a rile- 

vare che la vita di Creta, pure estendendosi a tutta 1'isola 

come nel periodo preistorico e in quello delle origini, si va 

accentrando, nel minoico medio, nella parte pin ricca e piu cen

trale dell’isola stessa e cioe nella zona pianeggiante tra i mas- 

sicci dell'Ida e di Lassithi, 'ove fioriro.no le pin important! 

citta, mentre nelle parti orientale ed occidentals continuava 

una sempre interessante civilta, in progressive sviluppo, ma 

meno raffinata. Me fanno feds i ruderi di Gurnia, unici scavi 

che diano la visions esatta di una citta minoica, ma che non 

hanno la grandiosita dei centri maggiori, anche se tra le rovi- 

ne di quel centro periferico siano stati rinvenuti vasi finemen- 

te decorati che attestano una eccezionale perfezione dell’arte 

della ceramics.

Siamo all’inizio del Minoico antico I, quando il rams 

fa la sua apparizione e con esso la nuova civilta eneolitica. 

In Creta non si rinunzia d'un sol colpo all’impiego della pie- 

tra, anzi, 1’ossidiana continua ancora per lunge tempo a forni- 

re armi da taglio e da punta: ma a poco ,a poco le principal! 

arm! si cominciano a fare in rams, mentre i gioielli si prepara- 

no in oro e in argento. Questa nuova civilta eneolitica domina 

in Creta nei sei secoli del minoico antico I e II. Malgrado l’ap- 

parizione del metallo non si osserva in Creta un netto distacco: 

1 * evoluzione continua. Si nota.no in questo periodo le costruzio- 

ni capaci di accogliere numerose famiglie e tombe capaci di cen- 

tinaia di morti: evidente indice questo di un regime di collet- 

tivita familiare. La decorazione delle case indica abbondanza 

e sicurezza: la ceramica si ingentilisce con pitture a vivi co- 

lori: gioielli e vasi di mirabile fattura rinvenuti in grande 

quantita nelle tombe testimoniano di un gusto eccellente e di 

una opulenza prodigiosa.

I cretesi cominciano ad essere marinai insigni. Dalle 

Cicladi essi importa.no idoli in marmo: in Egitto vanno alla ri- 

cerca di avorio e di ogni sorta di oggetti e vasi, preziosi: sul- 
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le coste oriental! e meridional! si creano i porti e gli empori 

pin ricchi dell’epoca: ad oriente i porti di Zakros e di Drag- 

mos (Paleokastro) offrono ampi vantaggi per i commerci con le 

Cicladi e le coste asiatiche: 1’isolotto di Eoklos si arricchi- 

sce di oggetti di grande valore: il porto di Minoa (Gurnia) of- 

fre tutte le possibility di commerci coll’isola di Milo e con 

le Cicladi sud-occidentali. A mezzogiorno gli approdi della Kes- 

sara e di Jerapitna assicurano i commerci con 1’Egitto.·

Verso il ZSV secolo av. C., mentre nella penisola elle- 

nica ha inizio la civilta pre-micenea, cominciaho i traffic! 

cretesi col continents greco. Le Cicladi, coseguentemente, per- 

do.no in parte la loro importanza. Comincia intanto 1’eta del 

bronzo. Quello che contribui maggiormente a spostare verso sud 

il centro di gravita del mondo egeo fu la trasformazione econo- 

mica che completo anche la trasformazione politica. Le relazio- 

ni colla valle del Nilo assumevano un'importanza sempre crescen- 

te, tantoche sotto la ZVI dinastia faraonica (2540 - 2390) esse 

furo.no veramente attive. Da tali relazioni con 1’Egitto che pro- 

curarono a Creta vantaggi inestimabili, consegue il decadimento 

delle Cicladi e I’egemonia marittima cretese. Il bronzo, prodot-} 

to in grande . uantita nell’isola di Greta dalla lega tra il ra- 

me e/ lo stag.no, veniva tras^ortato nelle isole vicine e del 

continent! in alcuni dei quali era considerate genere di lusso, 

specialmente a Cipro e in Asia Minore ove non esisteva lo sta- 

gno. Mellrindustria del bronzo Creta acquisto una esperienza 

tecnica che le permise di assicurare un commercio luerosissimo. 

Mello stesso tempo, per assicurare l’afflusso delle materie pri

me e 1‘esportazione dei manufatti e per mantenere la supremazia 

sul mare, Creta dovette organizzare una marina potente. L*eta 

del bronzo, per l’intero periodo di un millennio, fu I’epoca 

della talassocrazia cretese.

A questo stesso periodo rimonta la costruzione delle 

grandi giarre di terracotta per la conservazione dell’olio.

Al principio del minoico medio la decadenza della parte 

orientale dell’isoladiventa manifesta. Moklos e abbandonata: 

Zakros perde gran parte del^a sua importanza: le popolazioni 

di quella zona vivono in gruppi partriarcali, curando appena 
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la pastorizia e 1'agricoltura. Il primato dell’isola appartie- 

ne per intero alla regions centrale.

Verso 11 2000 av. 0. comincia la costruzione del grand! 

palazzi. I principi di Cnosss, di Pesto e di Mallia si fanno 

costruire grandiose dimore oonsone alla loro opulenza, con gran- 

di appartamenti, magazzini e santuari. A poco a poco questi pa- 

laszi si adornando all’esterno di grand! portici a colonne: sot- 

to la guida dei suoi re, Creta lavora con ardors e produce con 

esuberanza. Anche semplici cittadini cominciano a costruire le 

loro case a pin piani. Gli armieri confezionano con cura le lan

ce, le frecce e i pugnali adornandoli di lavori a cesello: le 

ceramiche si adornano di magnifiche pitture e policromie: lrore- 

ficeria’ collabora alla preparazioni di vasi montati in oro e 

fabbrica gioielli cesellati e filigranati: la glittica crea me- 

raviglie di carnuel e sigilli in pietre dure.

Nel Minoico medio II Creta esporta in Egitto i vasi di 

Kamares e preziose ceramiche a ililo a Delo e a Cipro. I suoi 

vasi d’argento arrivano fino a Babilonia.

Il Minoico medio Id terminb in Creta con una catastrofe. 

Tutti i suoi palazzi che sfidarono i secoli furono distrutti: 

a Cnosso le meravigliose ceramiche reali furono sepolte sotto 

un denso strato di ceneri, mentre in tutti gli altri quartieri 

tutto spariva sotto mura crollate. Festo, Mallia e.Tylisso su- 

birono la stessa sorte: una ondata di distruzione annientava 

incomparabili ricchezze. Non sappiamo con pfecsione a che cosa 

attribuire questa catastrofe: una tradizione afferma che sia 

dovuta ad una invasione di genti asiatiche: altre tradizioni 

affermano trattarsi di un cataclisma telluiico: si ha perb fon- 

dato motivo di ritenere che si tratti di una rivoluzione inter

na e probabilmente di una rivincita delle genti della parte o- 

rientale dell’isola. Questa probability, e confermata da un mo- 

saico del minoico medio IIIche rappresenta una scena di guerra 

attorno ad una citta cretese.

Qualunque siano le ragioni di tale distruzione, rests 

perb confermato che ne segui l’ascesa al potere di una nuova 

dinastia: questa affermb la sua autorita con 1'introduzione di 

una nuova scrittura, lineare, i cui segni derivano evidentemen- 
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te dai geroglifici piu. antichi di quell! del Minoico medio II. 

La scossa fu tanto violenta da non poter permettere la ripresa 

regolare delle attivita cretesi: trascorsero pertanto una cin- 

quantina di anni prima che ritornasse la normality nell'isola: 

quests interruzione non e che un periodo di transizione tra la 

prims e la seconds egemonia cretese.

Verso il 1700 av. C. Creta risorge pin bells sulle sue 

rovine e ritorna all’apogeo che mantiene incontrastato per cir

ca tre secoli, fine al 1400.

Sulle rovine degli antichi palazzi di Cnosso e di Festo 

i re fecero ricostruire palazzi aneora piu belli: ad Aghia Tri

as sorse una villa principesca: a Tylissos furono ricostruite 

le case signorili. Hei centri maggiori tutto era tomato allo 

splendore: a Cnosso una vasta sals sotterranea era riservata 

al tesoro: numerosi uffici erano stati installsti coi loro si- 

gilli, archivi ed inventari.

Scalinate monumental!, colonnati in legno di cipresso, 

affreschi e rilievi in stucco dipinto che coprivano le pareti 

delle grandi sale,Inquadravano una vita aulica lussuosa, ins 

®OHdmW animata da grand! feste nelle quali i piu ricchi si

gnori si univano alle grandi dame in abito da societa molto si

mile al nostro, ove il re, lasciata la tavola, ricca di preziosi 

vasellami, andava a sedersi davanti ad una scacchiera incrosta- 

ta di gioielli (la scacchiera, ora nel museo di Candis, era co- 

struita in cristallo di rocca, lapislazzuli e oro).

Sotto 1' egida di Minos, Creta godeva di un potere rispet.- 

tato e di una severa giustizia che le assicuravano pace e pro- 

gresso. Gli artist! potevano lavorare ed esp'ortare: nell'indu- 

stria i progress! erano meravigliosi: i ceramist! avevano crea- 

to un nuovo stile apprezzatissimo: gli orafi eseguivano prezio

si lavori in cesello e in filigrana. Sugii affreschi, sui vasi, 

sui sigilli l’arte dell*epoca raffigurava tori e capre salvati- 

che, delfini e pesci volanti, dame riccamente vestite, decora- 

zioni di gigli e di rose.

A quests ondata.di giovinezza che caratterizza il minoi- 

co medio III, succede, verso il 1550 la perfetta maturita del 

minoico recente I. I grandi palazzi, rimodernati, assumono un 

aspetto ancor piu maestoso: sorgono nei pressi i prim! teatri 
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con grand! scales in pietra: il re di Cnosso fa costruire un

piccolo palazzo vicino a quello grande e una tomia per la sua 

dinastia ad Isopata. la villa di Aghia Trias si trasforma su 

maggiori proporzioni e raccoglie innumeri capolavori: in tutte 

le citta si ricostruiscono nuovi e pin splendid! palazzi: ancle 

le popolazioni della parte orientals partecipano del benessere 

generale e fabbricano vasi che sono i pin belli dell’epoca. 

l’arte di questo secolo prende l’aspetto classico: abbdndano ■ 

le nuove scoperte: compare per la prime volta nell’isola la mi- 

niatura: la decorazione murale in stucchi dipinti accentua i 

rilievi, creando opere di magnifico stile. Il naturalismo, in 

pieno possesso dei suoi mezzi conferisce alla ceramica un nuo- 

vo carattere di particolare nobilta.

Nel periodo del Minoicq medio II Creta non aveva anco- 

ra raggiunto la sua unita politics. Minos dovette lungamente 

lottare contro le citta rivali e i suoi vassalli ribelli. Le 

sue lotte furono fortunate. Nel Minoico recente I, verso il 

1450, il palazzo di Festo fu distrutto, la villa di Aghia Trias 

fu data alle fiamme e le case signorili di Tylissos crollaro.no. 

Passarono cinquant*anni, durante i quali nessuna di queste cit— 

ta risorse sulle sue rovine. Anche Minoa (Gurnia) cadde in un 

periodo di profonda decadenza. In questi cinquant’anni quindi, 

Cnosso domino senza rivali. Il re si fece allestire una sala 

del trono ove egli siedeva come gran sacerdote e una villa mu- 

nita di basilica ove siedeva quale sommo giudice. 11 palazzo 

di Cnosso continud ad abbellirsi di capolavori.

Una cosi grande civilta non poteva svilupparsi nell’iso- 

le senza che vi fossero rapporti continui coi paesi d’oltrema- 

re: questa civilta non e che la conseguenza della talassocrazia 

cretese. Verso il 1700, quando i cretesi furono di nuovo in gra- 

do di affrontare il mare, i traffici cretesi si estendeyano 

nelle Cicladi e in Asia Minore, Solo dopo 11 1580, quando cioe 

la IVIII dinastia faraonica ristabili. 1'unita nazionale in 

Egitto e la prosperity, i cretesi tornarono a commerciare con 

1’Egitto ove oramai non erano conosciuti che col nome di Kefti. 

Intanto i contatti colla grecia avevano portato i popoli del 

continente ellenico ad una nuova civilta che ebbe origine nel
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l’Argolide e che trasse in gran parte forma e sostanza da quel- 

la cretese e che percio vie.ne comunemente chiamata creto-mice- 

nea. In questo periodo fu veramente predominante la parte che 

presero alia formazione della nuova civilta i mere,anti e i co- 

loni cretesi. L'aumentata potenza micenea e 1’espansione elle- 

nica portarono fatalmente alla distruzione della potenza di Onos- 

so, che avvenne gradualmente durante il periodo minoico recen- 

te, III.

Crera era sfornita di fortificazioni, sia in corrispon- 

denza degli approdi, sia nei dintorni dei palazzi e delle citta. 

Questa mancanza di fortificazioni e certamente una prova della 

potenza di Creta sul mare e dimostra che il monarca liinoico, 

assolpto e inconurastato signore del mare, non aveva mai pensa— 

b0 di fortificare le sue citta e i suoi porti, non ammettendo 

che potessero awenire sbarchi nell'isola cosi potentemente di- 

fesa dalle sue numerose navi. Verso il 1400 quindi Creta si tro- 

vo di nuovo di fronte all'impossibilita di sostenere un attacco 

improvviso. Appunto in quell'epoca il palazzo di Cnosso fu di 

nuovo distrutto. Al memento in cui il nemico, proveniente dal 

comuinente greco, aggredi la citta, si-dice che il re tentasse 

di entrare nella sala del trono per invocare la protezione di- 

vina, ma non ne ebbe il tempo perche le fiamme gia divoravano 

il palazzo, mentre i nemici si impadronivano di tntto quanto 

poteva asportarsi. Non solamente Cnosso fu distrutta, ma anche 

Minoa, Psira, Zaksros e Dragmos sparirono, ο distrutte ο incen- 

diate. Questa non fu una rivoluzione interna come la precedente 

me tesuimonia dell’arrivo di nuove genti. Da questo momento i 

document! egiziani non accennano piu alle popolazioni Kefti. 

-Li i^ola che aveva avuto sino allora il dominio del Kediterraneo 

non era piu che una semplice dipendenza del contind'te.

Quando dopo circa mezzo.secolo i cretesi ripresero pos— 

sesso di Cnosso,. quasi tutte le citta risorsero, ma per condur- 

re una vita che non aveva piu traccia dell’antico splendore. 

Dopo il 1400 non si ha piu traccia di pitture murali: si costrui- 

sco.no ancora statuette e vasi di argilla che perb nulla hanno 

di artistico. Siamo quindi in un periodo di estrema decadenza, 
^ta della espansiohe trionfale di Creta era terminata.
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Abbiamo gia detto die le font! principal! della storia 

del periodo minoico sono per noi i monumenti e tutto cio che 

di caratteristico si sia potato trarre alia luce durante i for- 

tunati scavi dell’ultimo cinquantennio.

La pluralita dei palazzi finora scoperti ci induce a 

credere che anche Creta sia stata in antico divisa in tanti 

piccoli stati, tutti pin ο meno vincolati al monarca cnossio: 

che assai probabilmente vivessero in pace tra loro, non avendo 

ritenuto necessario provvedere a fortifiaare i loro palazzi: 

evidentemsHiK segno questo die il monarca di Cnosso esercitava 

sui dipendenti capi degli stati e delle provincie periferiche 

una notevolissima azione moderatrice, se non si debba addirit- 

tura parlare di azione di imperio.

Sulla dinastia che dette tanta luce di civilta all’iso- 

1a, non abbiamo informazioni attendibili. La leggenda ci parla 

di Zeus come primo monarca cretese, che eble dalla ninfa Ida 

un figlio che ebbe nome Ores e che avrebbe dato nome all'isola. 

Evidentemente quests tradizione e di origine ellenica perche 

la religione minoica non accenna ad un dio che possa anche lon- 

tanamente paragonarsi al re degli dei dell’Olimpo. Sempre secon- 

do la citata tradizione, Ores sarebbe stato spodestato da Ammo- 

ne e*questi, a sua volta,da Cidonio, figlio di Mercurio, il qua

le avrebbe fondato la citta di Cidonia, oggi Canea. Pare che a 

questo periodo si debbe riferire il diluvio universale, dal qua

le, per volere di Zeus, si sarebbero salvati Deucalione e Pirra, 

dopo di che si sarebbero verificate le prime migrazioni achee 

in Creta.

Si sarebbe poi impadronito del tro.no cretese Asterio, 

che si era anche impadronito della citta di Tiro nella Penicia 

ove si innamorb di Europa che condusse sposa a Creta. Eon aven- 

do avuto da Europa alcun figlio, Asterio adottb i tre figli che 

Europa aveva avuto da Zeus. Minos, il primogenito di Europa e 

di Zeus, prese allora possess© del regno. La leggenda ci affer- 

ma che Minos abbia governato con grande equita e fermezza e cib 

gli valse, dopo la morte, di essere assunto come giudice sovra- 

no dell'Inferno. Succedette a Minos suo figlio Licaste, padre 

di Minos II, che, al contrario del suo grande avo, fu re guer- 
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riero e assicuto alla sua isola il dominio del mare. Egli avreb- 

be fondato colonie cretesi sulle coste dell’Asia minorc-, nelle 

Cicladi e persino in Sicilia, ove trovo la morte in una spedi- 

zione contro Camicos, sul posto ove pin tardi sorse Agrigento. 

I suoi resti mortahi, ricondotti in patria da Camicos, riposano 

nella piccola citta di Minoa, situate di fronte ad Aptera, alla 

entrata settentrionale della baia di Suda.

Succede un periodo assai nebuloso dopo la morte di Minos 

II e finalmente appare sulla scena cretese il re Idomeneo che 

chiamo al suo fianco con titolo reale suo nipote Morione. I due 

re, Idomeneo e Morione, con ottanta navi presero parte attiva 

alla guerra di Troia; al termine della quale riuscitono a ripor- 

tare in patria tutte le loro navi e i loro armati: ma al loro 

ritor.no nell'isola le loro schiere furono decimate dalla peste. 

Intanto la situazione politica dell’isola si era profondamente 

modificata a detrimento della sua unita e della sua potenza. 

Abbiamo accennato al fatto che il potere reale era stato ripar- 

tito tra Idomeneo e Morione e che tutti e due comandarono la 

flotta cretese all’assedio di Troia. Questa ripartizione della 

sovrana autorita in un paese come Creta fece immediatamente scop- 

piare rivalita individual! e ben presto quelle tra le varie cit

ta del regno cretese. L’isola comincio ad essere il teatro di 

infinite discordie intestine, che andaro.no sempre pin aumentan- 

do ed inasprendosi, culminando poi con la creazione di un gover- 

no federale, proclamato verso il 900 av. C., e cioe dopo la mor

te di Etearco che fu 1'ultimo re di Creta.

Ben poco attendibile e cuesta leggenda, anche perche 

presents grand! soluzioni di continuita e perche indubbiamente 

e oi origine greca du un periodo molto successivo.

Comunque la figura pin tipica del sovra.no cretese e im- 

personata nel mitico Minos. Nessuna documentazione veramente 

storica abbiamo di questo potente sovrano: pur tuttavia non pos- 

siamo assolutamente escludere che egli sia veramente esistito. 

Anzi, siamo portati a credere che le due figure di Minos I le- 

gislatore e di Einos II guerriero, debba.no impersonarsi nella 

figura leggendaria di un unico Minos.

A parte ogni mito ed ogni contradittoria leggenda, pos- 
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siamo ritenere con fondamento che in Creta sia apparso, poco 

dopo il 1700 av. C. un monarca potente, savio legislator?, che 

dopo aver conosciuto i paesi pin celebri, come l*Egitto e la 

Caldea, sia tomato a Creta, sicuro dei mari e convinto della 

potenza che dal loro possess© deriva: abbia raccolto intorno a 

se i capi delle tribu cretesi, sottoponendoli al suo volere, 

dettando leggi e conducendo vittoriose guerre contro i popoli 

vicini: abbia costruito colla magnificenza ammirata in altri 

paesi e con criteri locali i pin grandi palazzi, imponendosi 

sui suoi popoli per lo splendore e la ricchezza di cui era riu- 

scito a circondarsi. Con cib, facilmente, era riuscito a pro- 

clamarsi assoluto sovrano, mandate dal cielo.

Qualunque perb possa essere l’essenza storica di que- 

sto monarca, possiamo con certezza affermare che il monarca pri- 

; itivo aveva certamente vastissime attribuzioni. Sue principali 

prerogative erano il sommo sacerdozio, il comando delle truppe 

in guerra e in pace e il diritto di amministrare la giustizia 

senondo il suo esclusivo parere. In lui era accentrata la vita 

dello Stato e percib egli poteva disporre dei beni privati dei 

suoi sudditi, se cib fosse stato necessario, specialmente in 

guerra. Padrone di grandi e vasti terreni e di numerose greggi, 

dimorante in uno splendido palazzo, circondato dai pin saggi e 

fedeli suoi sudditi, riconosciuto dal suo,ροροίο come essere 

superiore e legittimo signore, condottiero valorosb perche in 

possesso di cavalli, di carri di guerra e di potenti armature 

che lo rendevano fortissimo di fronte -ai suoi quasi inermi sud

diti, era, come lo chiama Omero, il "Pastore dei popoli", ϊεΑηβη^ 

1‘eroe, il semidio, cui, dopo la morte, spettavano onori divi- 

ni. Ε’ juindi facile immaginare come un uomo, circonfuso di ta

le aureola, potesse dettare legge anche ai popoli vicini che 

non avessero raggiunto un altrettanto eleVato grade di civilta 

e di potenza, e potesse avere il diritto al massimo rispetto e 

all’obbedienza assoluta dei-suoi popoli.

Aobiamo accennato alla indiscussa fama di Minos come 

legislators e riordinatore del regno cretese. Questo sovrano 

aveva fatto del suo regno una vera potenza, capace ad un certo 

momento di tenere in iscacco la Grecia. Il tribute di vite uma- 
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ne pagato ogni anno da Atene alla voracita del Minotauro, secon- 

do quanto afferma la leggenda, prova che la capitale dell'Attica 

si dovette sottomettere alle esigenze di Creta.

I grandi successi che Minos riporto e la dominazione 

che egli riusci ad imporre smile altre isole dell’Arcipelago e 

in Grecia, vanno in gran parte attribuiti alla legislazione da 

lui data al sho popolo. In tempi assai posteriori, alcuni scrit- 

tori greci non esitaro.no a dichiarare che la legislazione ore- 

tese non era che una derivazione di quella imposta da Licurgo 

al popolo spartano. Si deve pertanto ritenere che nei secoli 

successivi la legislazione Minorca abbia subito radicali tras- 

formazioni, tanto che nel periodo aureo della civilta ellenica 

le due legislazioni, cretese e spartana, avevano parecchi punti 

di contatto. Cid, d'altra parte, e provato - come vedremo in 

seguito - dalle "Tavole di Gortina" che effettivamente costitui- 

sco.no un vero e proprio codice di leggi molto simili a quelle 

spartane. Ma e da«osservare pero che la legislazione Minorca e 

uclla spartana non hanno alcun punto di contatto. Anzi, secon- 

di Polibio, 1'opera dei due legislator! presenta tali e tanti 

punti di dissimiglianza, che spiegano in gran parte i difetti 

del cretese moderno.

Kiassumendo cid che dice Polibio, la legislazione di 

Sparta e caratterizzata dalla ripartizione della terra in parti 

uguali tra tutti i cittadini: le ricchezze inoltre non avevano 

alcun valore presso gli spertani e quindi tra di essi non esi- 

stevano rivalita: inline presso gli spartani il regno era ere- 

ditario e i senatori, per mezzo dei qjiali venivano trattati gli 

afiari dello Stato, conservavano il titolo fine alla morte.

Al contrario, nella legislazione cretese, le leggi au- 

torizzavano ciascuno ad estendere le sue proprieta fino all'in- 

finito, nei limiti delle possibilita finanziarie di ciascuno; 

il denaro era tenuto in si grande stima in Creta che il posse- 

derlo era non solo necessario, ma titolo di merito. Le magistra- 

ture cretesi erano annual! e il governo, dopo la caduta dei re, 

era diventato democratico. L'avarizia e il desiderio del denaro 

erano cosi fortemente radicati nei costumi cretesi che, unici 

al mondo, essi non trovavano che alcun guadagno fosse illegit- 

timo.
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In conclusion©, la legislazione spartana era riUscita 

a bandire tutte 1c discordie e i dissensi interni. Quella cre- 

tese, al contrario, dando la possibility di conseguire sfrehate 

ricchezze, fomentava incessant! Questioni, individual! e collet- 

tive, trascinati alle uccisioni e able guerre civil!.

La legislazione minoica, l^otenza sui marl conquistata 

col lungo viaggiare e commerciare, 1'orgoglio di una civilta 

creata esclusivamente colle proprie forze e le convinzione de- 

rivante di assoluta superiority sugli altri popoli, debbono a- 

v re notevolmente infinite sul caratsere di fierezza che ha sem- 

pre distinto il popolo cretese, anche nelle epoche di decadenza 

che fatalmente seguono ai period! di maggiore splendore.

Le pitture e le statuette rinvenute (prime,tra tutte, 

quelle del santuario di Petsofa presso Paleokastro, e la cosid- 

detta "Dea del Serpenti") attesta.no di on grande progresso nel 

vestiario muliebre cretese, che, a differenza del vestiario gre- 

co classico, molto posteriore, e assai simile al nostro abbiglia- 

mento moderno. L’abito femminile cretese infatti e composto di 

ampia gonna, molto somigliante alle nostre crinoline del ’700, 

di un giu^etto scollato e ampiamente. aperto sul petto e di un 

cappello, quasi seupre conico ο tronco-conico. Quando non e por- 

tato il cappello, 1’acconciatura dei capelli e fatta con nastri 

ed altri ornamenti a tipo di collana, intrecciati coi nastri 

tra i capelli. L’abito quindi ha una sostanzaale differenza con 

quello classico greco, perche, me.ntre in quest’ultimo si rileva 

l’uso della fibula e quello limitatissimo della cucitura, col 

principale appoggio dell’abito sulle spalle,nel lontanissimo 

periodo minoico - analogamente al nostro vestito femminile mo- 

derno - i drappi sono tenuti. insieme da cuciture e l’abito di- 

pende in modo predominant© dalla cintura. Oompleta.no I’abbiglia- 

mento femminile minoico ricchissimi gioielli, collane e brac- 

ciali, molto simili ai nostri modern!.

Il vestito dell’uomo invece era limitato ad un drappo 

stretto fortemente alla anche da’ricca cinture di pelle, e, pin 

tardi, di lamine metalliche: tale drappo copriva 11 corpo fi.no 

al ginocchio: spesso non era a taglio netto, ma discendeva sul 

fianco destro fino a terra. Di solito il cretese era nudo dalla 
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cintura in su: solo in alcuni casi troviamo che il petto era 

coperto da una specie di corazza attillata, ma questo fa rite- 

nere che 1’uso di tale indumento sia stato riservato ai soli 

grurrieri. Dalle statuette maschili di Petsofa, possiamo rile- 

vare una specie di calzatura, limitata fino alia caviglia, che, 

generalmente era di cuoio bianco ο di camoscio di colore molto 

chiaro.

Perita particolare attenzione, per un popolo bellicoso 

come il cretese, l'armamento.

Come in ogni tempo ed in ogni luogo, anche i cretesi 

ebbero ar/mi defensive ed armi offensive. De armi difensive e- 

rano lo scudo, la corazza, il casoo e le gambiere: le armi of

fensive erano la fionda, l'arco colle relative frecce, lalan- 

cia, il pugnale e la spada.

La scudo sorviva per la caccia come per la guerra: ne- 

gli scavi finora eseguiti non e venuto alia luce nessun esem- 

plare di scudo cretese; pero dalle incision! e dai vasi possia

mo facilmente rilevare la figure di questo scudo: ve ne sono 

di due tipi: uno semicilindrico, portato sul braccio sinistro 

che copriva dalle spalle al piede, simile a quello greco dei 

poemi omerici: l'altro a forma di 8, che e tipicamente cretese. 

Questo tipo di scudo a forma di 8 e una dervazione di quello 

semicilindrico e rappresenta un alleggerimento ed un abbellimen- 

to notevole. Pero mentre difende ottimamente il torace e/ le 

gambe, non protegge i fianchi e questo spiega come gli eroi del- 

1’Iliade siano stati tanto spesso feriti al fianco e alia coscia 

Gli scudi, in genere erano costruiti in pelle di bue con una 

intelaiatura interna di leg.no. Verso la fine del Kinoico recen- 

te appare un nuovo tipo di scudo piu piccolo e piu leggero: a- 

veva la forma di un cerchio leggermente ellittico ed era costrut 

to talvolta in cuoio di bue ο in bronzo. In marcia veniva fissa- 

to sull’avambraccio sinistro: nell’azione veniva sollevato col 

braccio stesso fino all’altezza del mento e copriva il corpo 

dal collo fin quasi al ginocchio.

Il casco non era molto in uso in Creta: non si portava 

mai in tempo di pace, forse per il forte calore della regione: 

si portava invece in guerra ed era eostruito ο con grossa lana 
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attorcigliata ο in cuoio. Copriva interamente la testa lascian- 

do scoperto il volte ed era munito di larga fascia allacciata 

alls./ gola, che- proteggeva le guancie. La calotta, se era di 

lana, portava un rinforzo in pelle di cinghiale.

La corazza era quasi sconosciuta a Creta: essa ha ori

gins da Cipro. Nella .Creta minoica appare una corazza disegnata 

su una tavoletta di Cnosso. Del resto 1’uso della corazza era 

pressoche inutile, quando il guerriero era sufficientemente pro- 

tetto dallo scudo.

Le gambiere non figurano affatto nei periodi piu anti- 

chi di Creta: compaiono solo quando si verifica la trasformazio- 

ne dello scudo, pin piccolo e piu leggero che lascia scoperto 

il corpo dal ginocchio in giu. Erano costituite da strisce, di 

stoffa ο di cuoio leggero: i grandi signori e i principi le com- 

pletarono gon ricche giarrettiere di metallo prezioso.

Passando alls armi offensive, possiamo affermare che 

nell’eta dells pietra gli uomini si servivano della fionda e 

dell'arco per combattere di laitance, l’ascia e il pugnale per 

combattere da vicino. Ma nella eta del bronzo i cretesi realiz- 

zarono grandi progressi nell'armamento offensive. Mentre in E- 

gitto, passe pacifico e conservators, si restava attaccati al

ls piu vecchis tradizioni di guerra, i cretesi perfezionarono 

le frecce, trasforrnarono le lande riducendole ad armi da. scher- 

ma e da getto e costruitono i piu solidi pugnali e le piu bel

le spade.

La lionda era poco usata dai cretesi del periodo minoi- 

co. Il suo uso va ricollegato col periodo preistorico. Vi si 

lanciavano projettili di pietra ο di terra cotta opportunamente 

arro tondati.

Le frecce, nell'epoca neolitica avevano la punta in di

lice ,o in ossidiana: ma ben presto Creta sostitui 1’ossidiana 

col bronzo. La trasformazione porto ad un grande miglioramento 

oel. a, freccia perche piu leggera e assai piu penetrante. Le 

punts in bronzo cretesi avevano una lunghezza media di 50 mm. 

mentre le punts di ossigiana erano assai pesanti e di piu vaste 

proporzioni. Negli scavi di Cnosso fu ritrovato un deposito di 

frecce che faceva parte certamente di un magazzino militare: al-
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σ^ίθ tavolette trovate in questo magazzi.no dovevano certamente 

costituire un inventario: in esse e cenno a frecce e a corni; 

si pud dedurre con certezza che i corni, che erano di capre sel- 

vatiche, dovessero service per la costruzione degli archi»

La lancia era una delle principal! ami cretesi: servi- 

va per combattere da vici.no, oppure, a simiglianza del giavel- 

lotto,.poteva essere lanciata a forte distanza. Anche la lancia 

e il giavellotto ebbero la stessa metamorfbsi delle ireccic.; ip.. 

un primo tempo ebbero punta di ossidiana, successivamente di 

bronzo. Non si ha conoscenza in Creta di lance di grandi dimen

sion! come di quelle,citate nei poemi omerici, di Ettore e di 

Ajace. In tutte le figurazioni cretesi la lancia e poco pin pic- 

cola ο poco pin alta dell’uomo che la porta. E pertanto la sua 

lunghezza pub calcolarsi da m.1,60 a m. 1,00.

Il ,pugnale aveva gia raggiunto fi.no dall'eta della pie- 

tra una perfezione eccezionale come arma a uoppio taglio. La 

metallurgia non ebbe che a copiare i modelli in pietra. I pri- 

mi pugnali in metallo furono costruiti in rame; essi risalgono 

a1 minoico antico II, ma sono gia di un tipo perfezionato che 

lascia supporre un tipo pin roszo del minoico antico I. Osser- 

vando le figurine di Petsofa, troviamo un pugnale triangolare 

che risale al minoico medio I:, esso e portato quasi orizzontal— 

mente alla cintura ed ha la lunghezza di un avambraccio. La la

ma e a nervatura mediana e molto larga alla base e percib ha 

la forma di un triangolo isoscele: 1'impugnatora, spesso fine- 

mente cesellata ο incrostata, termina con un porno a forma di 

bottone. questo e il tipo di pugnale dhe 11 eta del rame tras- 

mise all'eta del bronzo. ^uest‘ultima perfezionb ancora il ti

po, dandogli svariatissime forme e cUrandone in modo partico- 

lare la fattura.

La spada ebbe origine dalla necessita di trovare un’ar- 

ma affilata, lunga e robusta che permettesse di colpire un uo- 

* mo coperto da uno scudo tanto grande quanto era $uello cui ab- 

biamo accennato. Le prime spade che furono rinvenute, dimostra- 

no un notevole progresso nel tempo. Le pin antiche non sono che 

daghe molto perfezionate, munite di una rudimentale gu^rdia. 

Succede un tipo pin allungato a forma di croce e finalmente
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un tipo molto affilato che e quello che comunemente vediamo an— 

che presso i romani e nel medio evo.

Creta ha il vanto di aver creato Ie piu belle spade del™ 

1 eta del bronzo. 1} successo riportato da cueste spade cretesi 

era riconosciuto in tutto il mondo preistorico: dovan ue si im- 

portavano, subito erano imitate dapertutto, Sorsero cosi molti 

tipi di spade in ogni regions, butte di imitazione cretese, ma 

oggi e ben difficile distinguere 1'origine esattadei vari tipi 

-rinvenuti fuori dell'isola.

.Dai oassorilievi, dai sigilli, dalle ceramiche, dal re- 

oti di pituure murarie giunti fine a noi, possiamo conoscere 

alcune caratteristiche della religione del ροροίο cretese.

Come in tutte le religioni e in tutti i popoli le pri- 

me manifestazioni del culto si ^aldsarovio con l'adorazione di 

oggetti della natura o verso animali. Si ha quindi un feticismo 

per animali sacri, piante sacre, idoli di forme ibride, in par

te animalesche in parte umane.

Il culto degli .alberi sacri era molto diffuse in Creta 

ove erano in modo particolare adorate tutte le forze della na

tura. Un albero al quale si attribuisce un potere singolare, di- 

venta il simbolo della forza vegetativa e il principio di tutta 

I’esistenza. Isolati, ο formant! -un boschetto, gli alberi sacri 

furono generalmente contornati.da un recinto con edicole sacre. 

Abbiamo da una piccola incisione in pietra dura una cerimonia 

del taglio dei rami. 11 rito ha pressoche un carattere funebre 

perche con esso si celebra la morte annuale della vegetazione 

e il riposo invernale della natura. Ma raccogliendo il ramo ta- 

gliato, le sacerdotesse, con mo vimenti magici e per forza di in- 

canti, traggono lo spirito che permettera agli altri alberi di 

riprodursi eternamente.

Altra manifestazione cretese di feticismo e 1’adorazio- 

ne di pietre sacre. Grossi blocchi, specialmente sulle alte ci- 

me, secondo le popolazioni primitive erano abitati dagli spiri

ts. Questa credenza veniva maggiormente aumentata e convalidata 

dal fatto che talvolta tali grosse pietre avevano una vaga somi- 

glianza con forme umane ο animalesche. Un idolo neolitico di fe
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sto non e che una massa di ferro magnetico: in parecchi casi 

furono raccolte come mandate dal ciel© meteoriti ed aeroliti.

Tra gli animal! sacri i pin venerati erano il toro e 

la colomba. Il toro evidentemente si riallaccia al hue Api d’E- 

gitto e al suo culto: la colomba e simbolo della verginita e 

della purezza, come il toro e il simbolo della forza. Pin dal- 

1'epoca neolitica si modellavano in Creta colombe di terracotta 

e si.continue a modellorne per tutto il periodo pre-ellenico. 

ma prima che queste fossero diventate simboli, erano veri e 

prmpri idoli, cui si offrivano come vittime espiatorie le faine 

divoratrici di uccelli.

All’epoca di Minos si ricollega la leggenda del Minotau- 

ro, mostro vorace, meta uomo e meta toro, per il quale Einos 

fece costruire da Dedalo una intricatissima dimora chiamata 1a- 

birinto, dal nome labris, la doppia ascia^che e simbolo minoico. 

la leggendo del Minotauro nasconde un culto divino che poi an- 

do diffondendosi anche nelle isole egee: esso rappresenta e te- 

stimonia il passaggio dal feticcio alla divinita antropomorfa. 

Non e da escludere che Minos, sommo sacerdote, volesse sfrutta- 

re la superstizione del suo popold colla invenzione di un dio 

mostruoSo, vorace e feroce, alloggiato nel suo stesso palazzo 

e quindi intimamente legato alla sua potenza, in modo da riuni- 

re nelle sue mani tutti i poteri divini ed umani. Del culto di 

cui godeva questo mostruoso iddio fanno ampia testimonianza i 

bassorilievi e le pitture assai numerose sulle pareti del palaz

zo di Cnosso. Particolare attributo del minotauro era Ιο stesso 

,■> simbolo della potenza reals di Minos, la doppia ascia che vedia- 

3110 tante volte riprodotta sulle pareti del palazzo di Cnosso. 

Come arma, la doppia ascia comunica al braccio umano la forza 

di spezzare e di annientare la vita. Cone strumento di sacrifi- 

cio, esse partecipa delle divinita ed e 1‘arma sacra per eccel- 

lenza e cid spiega perche anche nelle successive eta del rarne 

e del bronzo essa continua ad essere adoperata soltanto dai sa- 

cerdoti durante i sacrifizi. Nella doppia ascia, secondo il con

cetto minoico, si compendia dunque tutto cid che vi e di divino 

nella orazione, nel sangue umano e nelle vittime immolate. Ξ’ 
, . x ckt c^we β>1«<

i ^ributo ael ex divinita ^Qt^u ^1^ dona la sua forza, tras- 
mettendo agli uomini lo spirito guerriero e 1'energia generatri
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ce. E’ simbolo quindi della potenza umana e come tale e il sim- 

bolo di imperio di Minos. Il re,.come il dio, avevano per inse 

gna lo scettro e la doppia asoia: cio dimostra la completa fu

sione del poteri divini ed umani .nella figura del re. Duemila 

ami prime di diventare il simbolo della potenza di Roma, la 

doppia ascia era gia simbolo di potenza a Cnosso e di dominio 

sul ....editerraneo: MHW^ duemila anni pin tardi doveva encore 

risorgere come simbolo d’imperio dell'Italia fascista.

Col progredire della civilta, subentrarono ben presto 

altre divinita concepite in maniera antropomorfa. Si lian.no cosi 

i primi idoli femminili. Essi sono careuterizzati da un tipo 

di donna steatopige dai seni prominenti, dai fianchi enormi 

sull'uno dei quali e incise una croce: un drappo a forma di trian- 

golo le copre il grembo: tutto indica in esse la divinizzazione 

della maternita.

La dea quindi favorisce sopratutto la fecondita: tale 

e il valore simbolico. della sue immagine. Ε’ sempre raffigura- 

ta o colle mani che reggono i seni ο in atto di benedire. Me , 

come per mostrare che il gesto delle benedizione e in rapprto 

intimo col gesto della fecondazione, nel sacello di Again Trias 

sono state rinvenute figurine che contemporaneamente compiono 

1’uno e l'altro gesto, reggendo col braccio sinistro il se.no, 

^enfre col destro sono nell’atto di benedire.

Evidentemente abbiamo la figurazione della Grande Madre. 

E‘ essa che fa germogliare l’intera nature: tutto cio 

che esiste emana da essa: madre degli uomini, e anche, nello 

stesso tempo, madre degli animali, signora delle belve, dei 

serpenti, degli uccelli e dei pesci. Tutta la terra le e sotto- 

messa: la Grande Madre tutto crea e tutto distrugge.

Ε’ la"dea della guerra" e come tale la vediamo raffigu- 

rata su di una roccia, armata di arco e scortata da leoni: e 

la "dea del mare" e ci viene rappresentata su di una ricca im- 

barcazione trionfante sulle accrue: e la "dea dei serpenti" dei- 

ta certamente campetre, coperta di rettili che le*si avvinghia- 

no sulle braccia e sul busto: e la "dea delle colombe" e come 

tale porta in mano una piccola colomba, forse raffigurante la 

verginita e la giovinezza. Evidentemente cueste ed altre mani- 
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festazioni della grande Madre apparvero a poco a poco nel tempo* 

Caratteristica della religione cretese e di quasi tut- 

. to il baci.no dell'Egeo, e l'assenza di qualsiasi divinita ua- 

schile. Talvolta vici.no alla dea si trova associato un dio, fi- 

glio o amante delle dea stessa, ma evidentemente esso e consi- 

derato come su un piede di inferiorita. Non esiste alcuna pit- 

tuta ο bassorilievo che possa assicurarci che sia esistito un 

idolo di dio cretese: quello che talvolta vediamo associato al

la dea e esclusivamente destinato a manifestare nella dea il 

carattere della sua fecondita.

Ci -troviamo quindi di fronte ad una religione basata 

sul culto delle grande Madre, che, a seconda degli attributi 

peculiar! del suo culto, secondo le epoche, secondo i luoghi, 

ci si presente alternativamente come dea del cielo, della ter

ra e dell'inferno: della guerra e della pace: del bene e del 

male: degli animali e delle piante: del monti e del mare: del

la verginita e della fecondita: della, vita e della morte.

a La principali forme di questa dea polimorfa pervennero 

fi.no ai greci del continente insieme colle piu famose manifesta- 

zioni mitiche cretesi e vennero a far parte del politeismo el- 

lenico. Abbiamo cosi una forma di trinita formata dalle dee 

Diktinna, Britomertis e Ariadne. Diktinna (che prende il nome 

dal monte Dk±± Dikti (Lassithi) e essenzialmente la Grande Ma

dre: accanto ad essa e la sua figlia divina Britomartis, dea 

della, giovinezza e dell'amore. Unico mito lega le due dee, fin- 

che si opera la fusione della vergine e della madre in una Bri- 

tomartis-Diktinna. Un mito esplica questa metamorfosi: insegui.- 

ta da Minos, Britomartis si lancio in mare e, salvata dalle ac- 

que, ricevette il nome di Diktinna. Se si ammette il valore del 

tuffo nelle onde per salvare la verginita, il senso del mito e 

chiaro: la dea vergine deve un giorno identificarsi nella dea 

madre: esse sono unite dalla stessa essenza e sono adorate col 

nome unico Ariadne, la "Santissima"* E' facile quindi vedere 

nella figura di Ariadne (l'Arianna, figlia di Minos, rapita da 

Teseo e aboandonata ancora vergine a Nasso per essere poi sposa 

di Lionises) . 'esaltazione della fecondita.

Troviamo spesso tra i simboli del culto,e. specialmente 

■era i simboli della dea dei serpenti, una croce. La croce, in 
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effetti, e uno del sirnboli della religione del popoli egei. La 

si vede anche in molti sirnboli religiosi egizi: ma in Creta e 

da ritenere che esse sia una stilizzazzione di due doppie asce 

incr^ciate ad angolo retto; e quindi e, ancora una volta, sim- 

bolo del potere divino ed umano.

Come abbiamo accennato in altra parte, non esistevail 

vero e proprio tempio come luogo espressamente dedicato al cul- 

to. Non mancavano, del resto, sacelli ed are votive nei palazzi 

ma^giori. Il culto si svolgeva, di massima, sulle cime dei col

li ο nei boschi pin ombrosi che erano considerati come dimora 

della divinita. Cid anche spiega come non esista traccia nell'i- 

sola di alcun tempio dell’epoca minoica, mentre sono stati rin- 

venuti i resti di immensi palazzi. Questa mancanza di special! 

luoghi del culto e anche in relazione ai primitivi costumi del 

periodo preistorico e del minoico antico, durante i quall il cul- 

to si svolgeva esclusivamente all'aperto ο in caverne e pertanto 

e da ritenere che nei periodi successivi si sia voluto continua- 

re a svolgere i riti religiosi in quegli stessi luoghi che era- 

no diventati celebri per antica tradizione.

L’arte di Creta inoltre non possiede una equalsiasi gran

de statuaria per gli dei, come nello stesso tempo ne ebcero in- 

voce gli egizi e, piu tardi, i greci. Le. immagini delle divinita 

van.no o^gi, conseguentemente,ricercate in statuette di avorio 

e di terracotta ο di pietra, ma sopratutto in maumei e oigilli.

Un famoso sarcofago rinvenuto negli scavi di Aghia Trias 

ci attesta che i cretesi prestavano culti speciali ai defunti. 

Il sarcofago e in pietra ed e ornato con stucchi dipinti, ripro— 

due ent! un rito funebre. Da esse rileviamo che nemmeno nel pe

riodo minoico rccente, e ciod nell’epoca in cui il sarcofago 

fu costruito, flt»ft· era ancora sorto il tempio. Il rito si svolge 

-uindi all’aperto fra libagioni e musiche attorno alla salma. 

Del resto, senza ricorrere a questo sarcofago che appartiene 

ad un periodo piuttosto recente, abbiamo documentazioni splen- 

dide della cura dei morti nelle necropoli gia esplorate di Mo- 

klos, di Anoja, di Zafer Papura, di Kumasa, di Kalathiana, di 

Platanos e di altre minor!. In esse appare gia molto sviluppa- 

ta una architettura sepolcrale che attesta 1'usanza esclusiva
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della inumazione.

Tra le varie forme di questa architettura sepolcrale e 

par tic ο lamente interessante il tipo di tomba con camera a cupo

la, detta "tholos", derivazione evidente del cumulo di pietre 

che i primitivi accumulavano sul cadavere sepolto. Generalmente 

tali tombe sono precedute da un corridaio d’ingresso detto "dro· 

mos". Presso la tholos era di solito un altro ambiente di varia 

grandezza ove erano inumate le salme dei defunti, mentre la tho 

los propriamente’detta, che doveva essere quasi sempre ricca 

di decorazioni e di suppellettili, era riservata alle cerimonie 

e ai riti propiziatori in onore dei defunti.

Non e questo pero il solo tipo di sepolcreto adottato 

dai cretesi, perche sono state rinvenute necropoli scavate in 

roccia e recinti funerari (paragonabili ai nostri cimiteri) che 

di 10 str ano come nel periodo pre—ellenico le salme veni^^o sem

pre inumate e raccolte con pietosa cura dai familiaxi che arric 

chivano le tombe cogli oggetti che furo.no maggiormente cari al 

defunto.

Riferendoei a quanto abbiamo gia detto in precedenza, 

possiamo concludere che durante lo svolgersi delle varie fasi 

delle civilta minoica accq· dero nell'isola fatti di. ecceziona- 

le importanza che ne modificarono la vita e la cultura.

Il sincronismo che abbiamo notato nelle varie fasi di 

distruzione e di ricostruzione dei grandi palazzi, piu che a 

necessita di rinnovamenti edilizi, fa pensare che i vari perio- 

di della civilta cretese furono effettivamente separati in mo- 

do netto da bruschi arresti, dovuti ο a cataclismi ο ad event! 

politic! dei quali finora non abbiamo alcuna certa nozione ri- 

gorosamente storica. Solo, come abbiamo gib. potato con qualche 

fondamento affermare, possiamo ora ritenere che tra la prima 

e la seconda egemonia cretese, l'arresto delle civilta e la di· 

struzione dei centri piu importanti e dovuta ad event! politi- 

ci intern!: che la deconda distruzione dei palazzi minoici pub 

essere attribuita alla immigrazione delle stirpi achee e che 

la fine della civilta cretese coincide colla concuista dell’i- 

sola da parte dei Dori, giunti dal continente greco. Certo e 
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che le popolazioni Arie immigrate in Creta e provenienti dalla 

penisola ellenica ridussero gli antichi abitatori dell’isola 

a pochi nuclei dispsrsi e determinarono la plena ellenizzazio- 

ne di Creta, I nuclei superstiti, comunemente chiamati col ho

me. di Eteocretesi, si raccolsero e vissero ancora per lungo tem 

po nella parte orientale, oltre Sitia.

Non tutti i palazzi e i centri urbani distrutti furono 

ricostruiti; alcuni soltanto ris^sero, ma assai diversi per 

ampiezza, per importanza e per caratteristiche di stile. Il pa

lazzo di Cnosso si ridusse ad una ben modesta costruzione in un 

solo angolo del palazzo precedente.

Si diffonde intanto una nuova forma di decorazione del- 

le ceramiche, rispondente in modo evidentissimo a ^uella mice- 

nea, che, nella sua essenza, e derivata sostanzialmente da quel· 

la minoica. In ogni campo delle vita sociale subentrano nuovi 

sistemi, nuove leggi e nuovi costumi. Evidentemente siamo di 

fronte ad una radicale trasformazione etnica, dovuta alla imrni- 

grazione ellenica.

Quando infatti i Dori-Achei, ai quali si deve la civil- 

ta micenea nell’Argolide, iniziaro.no la loro colonizzazione 

nell'Egeo meridionale, venue anche trasferita nell’isola la 

loro civilta che sx ando rapidamente sovrapponendosi a quella 

minoica, dalla quale gli stessi Dori-Achei avevano tratto gia 

tanti elementi per la loro civilta.

Possiamo pertanto spiegarci facilmente le cause che de- 

terminaroao la distruzione dei palazzi minoici, con 1'arrivo 

di successive e sempre pin forti ondate di coloni greci che in- 

vasero I'isola. Tutte le ricostruzioni dei palazzi stessi por- 

tano inconfondibilmente 1'impronta ellenica.

In definitiva si puo dunque affermare che 1'immigrazio- 

ne ellenica nell’Egeo meridionale e specialmente in Cre'ta e av- 

venuta ne.,1’ultimo periodo del rninoico recente, amalgamate e 

fuso col terzo periodo miceneo, e cioe tra 11 1250 e il 900 a- 

vanti Cristo.

Nell’epoca del decadimento che fa sempre seguito alla 

^^ggiore potenza espansiva di tutti i popoli, i Dori occuparo— 

no dunque I'isola di Creta. Col loro apparire, la cultura, che 
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gia andava ottenebrandosi, accelero il suo .decorso verso 1’ago- 

nia. Sorgeva cosi il medio evo ellenico.

In cuesta agonia della civilta pre-ellenica, vediamo 

apparire il ferro e la sue eta sostituisce Quella del bronzo, 

aprendo ad un pin ampio sviluppo la vita dell’uomo.

Nello stesso tempo viene a modificarsi radicalmente la 

foggia del vestito, non pin sorretto dalla cintura, ma tenuto, 

come il peplo greco, dalla. fibula ad arco.

Inline, al rito antichissimo ed esclusivo dell& inuma- 

zione, va sostituendosi il rito della cremazione, il che e si- 

curo indizio di mutate credenze religiose, oltreche di mutata 

essenza etnica.

I Dori, discesi dalle montagne d’Albania, demoliro.no 

tutto cio che esisteva: il loro passaggio era segnato da con

tinue distruzioni e rovine. In Creta i porti e gli approdi fu- 

rono abbandonati e la popolazione si raccolse sui monti» I mi— 

serandi resti di Cnosso furono dati alle fiamine; tutte le cit- 

ta cretesi sentirono il peso della nuova dominazione.

Tutto era finito per la grande isola che fino allora 

era stata la Signora del Mediterraneo. Sotto le rovine delle 

sue cento citta che i secoli successivi hanno ricoperto, una 

civilta due volte millenaria cadeva in un silenzio di morte.

Tutta cuesta devastazione non e soltanto I'indice di 

un tormento momentaneo, ma testimonia di un grande cataclisma 

definitive*

Della grande opera di Kinos non restava pin traccia.

3°) PERIODO ELLENICOe=

Alla luce delle recenti scoperte archeologiche, 1’anti- 

chissima storia dell’isola ci appare circonfusa di un fascino 

a® particolare grandezza e magnificenza, tale da oscurare i pe— 

^ΐθ^-ί storxci successivi, greco e roma.no. Siamo pertanto indot— 

ti a concludere che il periodo di maggiore sviluppo della civil

ta cretese sia quello pre-ellenico, ultimate il quale, si ini- 

zia un periodo di decadenza che si ahnunzia gia sensibilissimo 
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fin dai primi secoli del periodo ellenico.

Colla invasions dorica, la magnifica civilta cretese 

sernbro essere come spazzata dalla, tempests. Senza un vero e pro- 

prio periodo di transizione, si assiste al dissolvimento di un 

mondo e alla genesi di un mondo nuovo.

Ha inizio 1'eta del ferro e la sua prime manifestazio- 

ne, nel bacino dell’Egeo, ci proviene da Messa Muliana, ove, in 

una tomba dell1 ultimo periodo del minoico recente, fu rinvenuto 

il primo esemplare di un gladio in ferro.

Non e perb da credere che. la civilta egea in generale 

e, particolarmente, paella cretese siano completamente inabis- 

sate coll’arrivo delle genti doriche. Tale civilta invece eser- 

citb tanta potenza sugli stessi invasori, che essi stessi la as- 

similarono in parte notevole, facendo proprie le sue migliori 

manifestazioni artistiche. Se^sa dubbio, quello che si osserva 

attraverso i ritrovamenti archeologici e lacrimevole: pur tut- 

tavia, qualche cosa e stata salvata dalla completa rovina e ci 

e pervenuta anche perche il tempo 1’ha gelosarnente custodita 

sotto forti strati di terra. La rottura col passato non fu, quin- 

di, assoluta, e _pertanto dobbiamo piuttosto credere alla inetti- 

tudine del nuovi venuti a comprendere la straordinaria grandez- 

za del passato, pin che a vero e proprio spirito di distruzione 

e di rinnovamento.

Durante le continue migrazioni che li avevano portati 

ad esplorare tante terre alla ricerca di una nuova patria, i 

Dori avevano approfonfiito le loro cognizioni marinaresche. Una 

cosa e certa in questo periodo e cioe che tutti i popoli elle- 

nici avevano assimilato e fatta propria la regolamentazione e 

i vocaboli tecnici della marina cretese. la pirateria, operate 

e condotta da tanto fieri marinai, divenne un mestiere confes- 

sabile e perfino onorevole. Tutto cib portb le popolazioni el- 

leniche ad un maggiore sviluppo dei loro commerci marittimi, 

cosicchb la civilta minoica diventb maestra ai popoli vicini. 

Durante I'inverno del medio evo ellenico essa restb quasi del 

tutto sopita e negletta, ma si levb poi, in seguito, nella splen- 

dida rinascenza greca, dando cosi origine alle meravigliose ci

vilta di Atene e di Roma, che tanta bellezza ed arte attinsero 

dalla grande civilta minoica.
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Nello stesso tempo, l’arte cretese di quest-o periodo 

risente della grande influenza di quella ellenica: e pero arte 

di decadenza. Nell’ultimo periodo del Einoico recente ci si ma- 

nifestano le prime fusioni dell’arte minoica con quella micenea: 

abbiamo poi un periodo di abbando.no, durante il quale nell'iso- 

1a non furono costruite altro che acropoli sui punti maggiormen- 

te dominant! e di esse restano oggi ben poche rovine. Vedremo 

in seguito, quanto abbiano contribuito alla distruzione le vi- 

cende politiche interne e le invasioni di genti straniere. 

Oltre a varie rovine nella zona occidentale dell’isola, han.no 

carattere di importanza le acropoli di Eleutherna (ora Prines, 

alle falde dell’Ida) di Libpetra e di Presses (presso Sitia) e 

cib dimostra in modo evidente che solo nel periodo ellenico, 

per la turbolenta attivita dePie popolazioni cretesi, fu neces- 

sario costruire opere di difesa che non erano mai state ritenu- 

te necessarie durante il periodo minoico.

Gli invasori portarono con se una nuova religions assai 

differente da quella che fino allora vi aveva dominate. Appare 

per la prime volta un die che in breve spodesta la Grande Madre 

Biktinna. Zeus diventa oramai il Signore dell’Ida.

Pur tuttavia Diktinna e Britomartis non furono mai oblia· 

te, se pure in molte circostanze vengano confuse colle divinita 

correspondent! dell’Olimpo ellenico. A poco a poco va sostituen- 

dosi la religions ellenica coi suei riti speciali. Vediama in 

questo periodo sorgere il tempio che ben presto troviamo anche 

nelle zone non ancora invase dal dori e percib sempre in mano 

degli Ateocretesi: a Paleokastro, all’estremo oriente dell’iso

la, tra 1’attuale villaggio e il mare, si scorgo.no le vestigia 

di un grande tempio dedicate a Zeus Dikteus (e cib dimostra la 

evidente fusione delle due religion!) mentre pin grand! tempi 

sorgono presso le ricostruite citta e specialmente a G-ortyna, 

destinata ad essere poi la capitale dell’isola.

A poco a poco tutti i costumi greci si estendono a Cre

ta e cosi vediamo grandi concorsi ginnici e musical! che accoass- 

pagnano le grand! feste. La lira lesbica a corde e quella stes- 

sa che ritroviamo, della stessa forma e dello stesso numero di 
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sette c-orde w® ^ϋίίίί&^^α dipinta sui sarcofaghi cretesi. La 

lotta dei pugilatori raffigurata su di an "rython" di Aghia 

Trias ha evidentissima somiglianza con l’analoga lotta dei giuo- 

chi olimpici e con quelli descritti da Omero.

Senza alcun dubbio, siamo nel periodo della plena elle- 

nizzazione dell'isola. E pertanto, considerate il disfacimento 

dell’epoca minoica per opera dei popoli invasori provenienti dal 

Peloponneso, dobbiamo concludere che la storia di Creta finisce 

dove inizia la storia degli altri popoli del Mediterraneo.

Infatti, tanto gli Achei, che primi intaccarono la po- 

tenza marinara minoica, quanto le orde doriche discese a Creta 

intor.no al secolo X av. C., ebbero una civilta molto meno evo

lute. della magnifica civilta minoica, che, pur non avendOci tra- 

mandate document! storici della sua grandezza, tuttavia, attra- 

verso gli splendidi monument! finora scoperti, dimostra e docu

menta che l’arte dei Kefti raggiunse un grade tale di perfezio- 

ne da superare tutte le civilta contemporanee.

I Dori,, popolazione di razza rnolto diversa da tutte le 

altre genti che abitaro.no in quegli antichissimi tempi la. peni- 

sola ellenica, giunti certamente dal settentione balcanico, ap- 

partenevano ad una delle ultime ra^ificazioni degli Indo-euro- 

pei. Erano biondi, brachicefali, armati con arm! pin perfette 

costruite in ferro, fino allora sconosciuto in Creta. Essi mi- 

sero a soqquadro 1’isola, bruciando e devastando i palazzi dei 

Principi Kefti, palazzi gia devastati qualche secolo prima dai 

"Dananna”, i Lanai di Omero. Sono infatti cuesti ultimi che det- 

tero il primo colpo alla fiorentissima isola che febbe poi il 

colpo di grazia da parte dei Dori.

Erodoto, il padre della storia, afferma che essi disce- 

sero dalla Macedonia, e, occupato il Peloponneso, verso il 1049 

av. C., aiutati anche da altre popolazioni barbariche - i Linii 

Pelasgi — partirono per la prima volta con imbarcazioni leggere 

dal golfo Laconico ee occuparono 1’isola di Hilo. In un periodo 

successivo, lasoiata Milo,, discesero a Creta, guidati dai loro 

capi, Pollin, Delphon e Krataidan. uiferisce ‘inoltre una antica 

traaizione, citata dall stesso storico, che la spedizione dorica 

sarebbe sbarcata a Chersonesos (porto allora importante a girca 
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25 chilometri ad est di Candia) sbocco sul mare dell'allora im- 

portantissima e fiorente citta di Liktos. Sbarcato quasi indi- 

sturbato, il nucleo dorico, travolte le prime deboli resisten- 

ze, si incammino verso I'interno, occupando gradatamente il pae- 

se e giunse a liktos che fu data alle fiarnme. Come sappiamo da- 

gli scavi di Cnosso e di Festo, le citta minoiohe non erano cin- 

te di mura e quindi al primo urto caddero in potere degli inva- 

sori.

Occupata Liktos, la strada era aperta per la pianura 

di Hessara: furono successivamente occupate Gortyna e Festo: 

sembra che 1'uhica citta che abbia potato resistere pin a lun- 

go sia stata Cnosso.

In conseguenza di questi primi successi, si trasferiro- 

no, in Creta altri nuclei di Dori che, come tramanda la tradi- 

zione, fondarono diverse citta tra le quali Amicleon, Therapnis 

e Farida, che presero il nome dalle citta doriche della Laconia 

dalle quali gli invasori provenivano. Sembra che si debba rife- 

rire a questo periodo anche la fondazione di altre citta, come 

Epia, Aulona, Vias, Itida ed altre minor!.

Poco dopo, lferaclide Alcmene, figlio di Keisso, re de

gli Argivi, capeggio un’altra ondata dorica che, partita dai 

pressi di Kicene nell’Argolide, shared presso Cidonia, e, debel- 

lati i Cidonii, occupd e distrusse Cidonia, Lappa, Tharra, Eli- 

ros ed altri centri minori.

Questa nuova ondata di Dori dilago nella parte occiden- . 

tale dell'isola e, occupando man mano 11 terjitorio intermedio, 

si congiunse colle forze doriche di Pollin',Delphon e Krataidan. 

Una parte dei vecchi abitanti fu sottomessa e doricizzata. In 

questo periodo, con colon! dorici, furono popolati i centri abi- 

tati di Pantanos, Lissos, Syia, Koene, Phoenix, Pichilassion, 

Taras, Aradin, Anopolis ed altri.

A questo periodo appartengono i piu antichi fortilizi 

eretti dai Dori che, contrariamente ai minoici, usavano erigere 

opere iortiiicatorie, come avevano fatto qualche secolo prima 

a Tirinto, a micene ed altrove. Tali fortilizi megalitici re- 

sistettero non solo ai nemici ma anche ai secoli, perche tutto— 

ra, seboene piu volte distrutti e ricostruiti in altre .succes

sive epoche, destano 1’ammirazione degli studiosi, degli archeo-
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logi e del cultori dell’arte edilizia militare.

Al tramonto del Σ secolo av. C. 1'isola e completamen- 

te doricizzata.

Quale sort© toeco al vinti cretesi? Come abbiamo visto, 

alcuni si assoggettarono agli invasori, altri si rifugiarono 

nella zona orientale dell'isola, mentte quelle tribu che non 

vollero sottomettersi alla barbarie dorica mossero in cerca di 

nuove terre.' Ed ecco percio che una massa di popoli egei, tra i 

quali i Pelesati o Keretim (Cretesi) e gli Zakkara (genti di Za- 

kros) si presento alle frontiers d’Egitto, proveniente dalla 

terra e dal mare: le donne e i fanciulli, ammassati su carri 

trainati da buoi. Un document© dell'epoca di Harness© III affer- 

ma che nessun popolo aveva pOtuto resistere davanti a questa in- 

vasione, Cio non di me.no, Harness© III riusci a fermare la loro 

marcia a rnagadil, ma non pote impedire che questa massa si sta- 

bilisse nel paese che dai Pelesati ebbe il nome di Palestine.

I Dori portaro.no seco la loro culture e le loro divini- 

ta; 11 culto di Apollo, di Ercole, di Artemide, di Dionisos e 

pin tardi quelle di Zeus, Demetra e Poseidon. Assimilarono inol- 

tre qualche divinita semitica del loro predecessori, come il 

Sole (Phoin) ed Amphion.

L’organizzazione .sociale e It istituzioni politiche fu- 

ro.no radioalrnente c^mbiate; su nuove basi si fondo I'edificio 

sociale e politico di Creta dorica. La maggior parte della po- 

polazione cretese, che non ebbe mezzi per allontanarsi ο che 

voile restare nel territorio degli avi, fu.ridotta in servitu 

e lavoro pei· i nuovi padroni.

Contrariamente perb a quanto avvenne nello stesso tempo 

nella Grecia peninsulare, la vita politica dell'isola di Creta 

si pub paragonare ad una vera anarchia.

Dopo la morte di Etearco, 1’isola ci presenta 11 fosco 

quadro di un popolo che si getta velontariamente in braccio a 

qualsiasi avventuriero, pur di soddisfare a meschine rivalita 

private.

Le tre principal! citta, Cnosso, Gortyna e Cidonia, di- 

vennero ciascuna il centro di una repubblica che si eleggeva 

un proprio senato, in se.no al quale veniva scelto un potere e—
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s'ecutivo, composto di dieci magi strati supremi, civili e mili- 

tari.

Grazie alla. situazione geografics dell’isola e all^ sue 

potenza marittima Che andava man mano riaffermandosi, la turbo- 

lenta attivita dei cretesi die non aveva piu motive di temere 

aggression! dell *esterno, si riversb completamente sugli affa- 

ri interni. Si videro allora le tre repubbliche entrare in lot- 

ta aperta, le une contro le altre, e tale lotta fu tanto mag- 

giarmente violenta, per quanto piu ristretto era lo spazio in 

cui, disgraziatamente, andava svolgendosi.

Cnosso e Gortyna, le due citta piu potenti, poco distan- 

ti tra di loro, seminaro.no discordie in tutta I’isola, distrug- 

gendo ed incendiando le citta confinanti della repubblica rispet- 

tivamente avversa. Questo stato di cose si protrasse fino a quan- 

de la terza repubblica, quella di Cidonia, entro nella lotta, 

e, alleatasi di volta in volta con 1'uno ο con l'altro dei due 

rivali, li stremb di forza, riducendoli all’impotenza.

Tali lotte portarono fatalmente allo sconvolgimento to- 

tale dell'unith cretese, trasformando redicalmente 1’intero si- 

sterna politico minoico.

Protraendosi tali lotte senza tregua, ognuna delle tre 

citt^j per avere supremazia sulle due citta rivali, contraeva 

alleanze coi popoli d'oltremare, aumentando cosi le invasion! 

e distruggendo man mane quanto di grande aveva petuto costrui- 

re nei precedent! millenni il fiero popolo isolano dell’eta mi- 

noica. Da parte loro, le popolazioni grec^e che avevano tutto 

1'interesse di portare al massimo sviluppo le loro citta.nella 

penisola ellenica, poco ο nulla si curarono delle tristi sorti 

dell’isola, dalla quale asportavano quanto fosse di loro utili- 

ta, lascin^do le popolazioni cretesi in preda ai loro intrighi 

e alle loro lotte fratricide,

Assoldarono inoltre mercenari per i loro eserciti e per 

le loro navi. Famosi in .uesto periodo restano gli "arcieri” 

cretesi, abilissimi e fieri combattenti, molto ricercati da 

oqni esercito straniero. Evidentemente pero tale continuo eso- 

do dei migliori element! isolani, arruolati come arcieri in ter- 

ritorio straniero, non poteva che impoverire maggiormente la 



36

travagliata isola sensa pace e accelerate 11 sue rapido decli

ne. I'esododei cretesi era tale che tutti i re e i principi 

sollecitava.no il loro arruolamento come arcieri, tanto che in 

quasi tutti i conflitti che si scatenavano in quei tempi, si 

potevano contare arcieri cretesi nei due campi.Durante la guer- 

ra di Filippo di Macedonia per 1’invasione delle Grecia, Oido- 

nie e Gortyna inviaro.no cinquecento arcieri a Filippo, mentre 

Onosso ne fece partire mille per 1’Etolia.

11 periodo della, colonizzazione greca in Creta non fu 

quindi vantaggioso per 1'isola. Tuttavia, ih mezzo a tanto de- 

cadente civilta, si deve attribuire a questo periodo quello 

splendido monument© di vita civile che e rappresentato dalle 

fsmose "Tavole di Gortyna" che e il piu antico codice conser- 

vato di legislazione greca. Esso appartiene alla fine del VI 

ο al principio del V secolo av. C. Dette tavole erano inserite 

nella cinta dell’Odeon di Gortyna e sono scritte in dialetto 

dorico su gross! blocchi calcarei. Occupavano ben dodici colon- 

ne e contengono una serie .di leggi e prescrizioni molto simili 

a quelle di Licurgo.

Anche dopo la caduta delle Grecia, 1’isola continuo ad 

essere preda di lotte interne, mentre le tre citta principal! 

si esaurivano lentamente, perdendo della loro potenza.

Intanto gia si delineava grandiosa I’espansione romana. 

In varie occasion! Roma veniva chiamata come arbitra. 

per troncare dissidi incessant! e le sentenze del pretori, roma- 

ni venivano scrupolosamente eseguite. Kerita di essere ricorda- 

to, tra l'altro, che nell’anno 184 aV, C. gli abitanti di Gor

tyna erano, come al solito, in guerra contro quelli di Onosso 

e di Cidonia ed erano riusciti ad impossessarsi di una parte 

dei territori di Onosso che aveva.no ripartito immediatamente 

coi loro alleati di Raukos e di Liktos. A richiesta dei conten- 

denti, Roma invid quale arbitro il pretore Appio che ordind la 

immediate restituzione ai Cnossesi dei territori loro tolti. 

I Cidoniesi poterono riprenderc i loro ostaggi e dovettero re- 

stituire ai Gortynesi la citta di Phalasarna.

I cretesi intanto continuavano egualmente a compiere 

atti di pirateria nelle isole egee, colando a picco vascelli, 
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dope averli depredati e catturato equipaggi. In uno di questi 

atti di pirateria catturarono gran numero di romani, tanto che 

Homa dette ordine, nell’anno 189 av. C., al pretore Quinto Fa

bio Labeone di portarsi colla flotta a Creta per esigere la re- 

stituzione dei prigionieri. Gortyna si sottomise immediatamente, 

mentre Cnosso e Cidonia resistettero in un primo tempo, ma poi 

giudicarono assai pin conveniente di non opporre resistenza. 

Cosi Labeone pota rientrare a Roma con quattromila cittadini 

romani rimessi in liberta.

Dopo aver sostenuto la causa del re di Macedonia, i cre- 

tesi ritennero opportune abbandonarlo e si allearono con Nabis, 

signore di Sparta, che allora era in guerra coi romani. Quinto 

Flaminio, co..andante delle forze romane, si trovo quindi in pre- 

senza degli aroieri cretesi. Roma non tollerd tale intervento 

e, nel trattato di pace, impose che Nabis non dovesse avere al

ia sua dipendenza alcuna citta cretese e che si astenesse da 

qualsiasi atto di ostilita verso Creta.

Successivamente Creta entro in guerra con Rodi, sua an- 

tica alleata. I due avversari, le cui forze erano pressoche u- 

guali, sollecitarono il soccorso straniero. Creta si rivolse al- 

1’assemblea Achea, mentre Rodi invid a Roma il suo ammiraglio 

Astimeto. Quest! riusci ad ottenere 1'intervento di Roma che in- 

vid una sua missione e pose fine alla guerra. In cambio di ta

le aiuto, Rodi mise, pin tardi, la sua intera flotta a disposi- 

zione dei Romani.

Le truppe romane intanto, sotto il comando di Pompeo, 

avevano sottomesso tutti i popoli asiatici tra il Mar Rosso e 

il Caspio. Esse erano vittoriose per terra, ma la loro potenza 

marittima era tenuta in iscacco nell’Adriatico e nell'Egen/ dai 

pitati cilici e cretesi. Roma risolvette di finirla. Alleata a 

Rodi, allesti una flotta formidabile per guardare tutti gli sboc- 

chi marittimi. La sottomissione della Cilicia fu operata in ap- 

# pena cuaranta giorni: i pirati si arresero senza resistenza. 

Restava perd Creta che aveva dato il suo aiuto validissimo alla 

Cilicia: il Senato Romano decise quests volta di sottomettere 

completamente I'isola.

Nell’anno 77 av. C. il pretore Marco Antonio, padre del 

triumviro, fu pertanto incaricato di sbarcare a Creta e di prep.- 
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deme possesso; ma i cretesi si difesero accanitamente e gli 

inflissero una grave sconfitta in mare. Si impadroniro.no di gran 

parte della flotta rouana: appesero i prigionieri alle antenne 

e ai cordami e, finalmente, spiegate le vele, tor.naro.no vitto- 

riosi nella loro isola.

Harco Antonio, dopo la sconfitta navale subita, rientro 

a Roma, rxsntr recando con se il trattato di pace a lui imposto 

dai cretesi. Roma pero non poteva restare sotto il peso di ta

le sconfitta, e, ancor meno, accettare le clausole del trattato. 

D’altra parte gli stessi cretesi compresero che la loro vitto- 

ria sarebbe stata pagata, presto ο tardi, colla perdita della 

loro liberta e pertanto inviaro.no una loro missions a Roma of- 

frendo larghe concession! che modificavano sostanzialmente le 

precedent! pretese a patto di stabilire una duratura alleanza. 

Ha il senators Lentulo, ricordando al Senato i tristi preceden- 

ti del cretesi e la loro ben nota infedelta, propose che, pri

me di concedere l'alleanza richiesta, si esigessero dai cretesi 

trecento ostaggi da scegliere tra i pin cospicui cittadini del- 

I’isola: i cretesi inoltre avrebbero dovuto metfere a disposi- 

zione dei romani tutte le loro navi e pagare al pubblico erario 

la somma di quat.romila talent! d’argento, pari a circa ventidue 

milioni di lire.

Conosciute tali condizioni, i cretesi, dietro consiglio 

del loro capo Lastdne, si ribellaro.no, Il Senato Romano invib 

allora Quinto Cecilio Metello con 1’incarico di sottomettere 

definitivamente 1'isola turbolente. Ketello parti con tre legio- 

ni nell’anno 69 av. C. ed impiego quasi tre anni per sottomet

tere i cretesi al volere di Roma.

Lietello shared presso Cidonia: i cretesi, in numero di 

24.000, erano al comando di Last^ne e, grazie all‘abilita del 

loro capo e alla eccellenza degli arcieri, resistettero tenace- 

mente. Caduta Cidonia in mano di Metello, hastens, coi supsrsti- 

ti, si rifugio a Cnosso e successivamente, incalzato dalle for- 

ze romane, a Liktos, ma dovette definitivamente arrendersi. 

, Gortyna soltanto, che aveva sempre dimostrato attaccamento ai 

Romani, apri loro le porte con entusiasmo. In ricompensa della 

sua fedelta, Gortyna ebbe il diritto esclusivo, durante tutto 

il periodo della dominazione romana, di battere moneta.
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Metello dovette ricorrere a repressioni sanguinose, La 

sua crudelta fu tale, Secondo quanto afferma Diodoro, che molti 

cretesi preferiro.no darsi la morte, piuttosto che cadere nelle 

sue mani. Molti isolani si rivolsero allora a Pompeo che, in 

virtu della legge Grabinia era stato investito del supremo co— 

mando di tutte le forze dislocate iel Mediterraneo e dal quale 

percio dipendeva anche Metello. Pompeo rispose all'appello dei 

cretesi ed invio molte truppe al comando del suo luogotenente 

Ottavia, che ingaggio apertamente la lotta contro Metello. Ta

le lotta ebbe termine nel 67 av. C. colla completa disfatta di 

Ottavio nella battaglia di Lappa.

Cosi, per opera di Metello che, per aver conquistato 

I'isola, fu soprannominato "Cretico", Soma entrava in possesso 

dell’isola di Creta.

Da tale epoca Creta perdette definitivamente la sua in- 

dipendenza. Malgrado i suoi numerosi tentativi, malgrado le nu- 

merosissime insurrezioni, non pot®, mai piu riacquistarla.

Ma a tale proposito non bisogna dimenticare che l’amore 

sfrenato del luero e la continua rivalita tra i cittadini aveva- 

no completamente distrutto nel popolo cretsee perfino il senti- 

mento della liberta. I cretesi, chiamando continuamente stra— 

nieri per risolvere situazioni anormali ο per vendette partico

lari, iorgiarono essi stessi il loro destino e I’elemento che 

doveva portal’ll alia soppressione della sua indipendenza.

Creta divenne cosi una semplice provincia romana.

4°) DOMINaZIONS ROMANS

So otomessa Creta, le sorti dei suoi abitanti diventarono 

relativamente migliori. Cio p.rche, se Roma si mostrava senza 

pie^a durante la guerra, dopo conclusa la pace, anziche far sen- 

tire al vinti 11 peso della sconfitta, trattava i popoli conqui— 

sbaui come alleati e associati al suo destino imperiale.

Sotto la dominazione romana cessarono immediatamente 

le lotte interne: le citta che eranc sfuggite alla distruzione 

riguadagnarono ben presto la loro antica floridezza: le altre 
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venivano rapidamente ricostruite e pertanto scogarivano a poco 

a poco le immense rovine accumulate in tanti secoli di civili 

discordie.

Sotto la protezione delle leggi di Roma i cretesi conob- 

bero finalmente la pace e la trancuillita che da tanto tempo a- 

vevano perduto.

Cnosso, la citta minoica, fu sede dei pretori romani 

e risorse sulle sue rovine. Piu tardi, dotto il regno di Augu

sto, Creta fu unite alla Cirenaica e divenne con esse unica pro- 

vincia senatoriale sotto 1'amministrazione di un pretore che 

ben presto pero trasferi la sue sede a Gortyna, forse in premio 

di quella fedelta e di quell'attaccamento dimostrato ininterrot- 

tamente da oltre due secoli dai gortynesi verso i romani.

La sioria di Creta si trova, d'ora innanzi, fuse con 

quella dei vincitori. -Creta cesso di essere indipendente: non 

ebbe piu una legislazione propria e dovette assoggettarsi alle 

leggi e ai costumi di Roma.

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, il popolo 

cretese aveva gia abbracciato la religions ellenica pur non ri- 

nunciana.o completamente ai riti ed al culto delle sue divinita 

del periodo minoico. Col sopraggiungere dei romani, anche la 

religione venne man mano ad assimilarsi con quella del vincito— 

re. tale assimilazione venne resa facile dalla straordinaria 

somiglianza delle religione imperiale romana con quella greca, 

perche i romani avevano creato il loro Pantheon attingendo lar- 

gamente ai miti dell'Olimpo ellenico. Vedremo pero in seguito 

come i cretesi delle successive epoche abbiano, con extrema fa- 

cilita, camoiavo costumi e religione, a seconda delle circostan— 

ze e dei loro personali interessi.

Evidentemente, anche l'arte dovette assimilarsi a quel- 

la romana del periodo imperiale. Gortyna, sopratutto, che fu 

sempre fedele a Roma e che ben presto toise a Cnosso la digni- 

ta di capitale della provincia romana, si abbelli di costruzio- 

ni grandiose. Appartengono ad un periodo di transizione i rude- 

ri di un santuario egizio dell’epoca di fusione tra l'arte el- 

lenistica e quella romana e il santuario di Apollo, principale 

tempio della citta, iniziato in pieno periodo ellenico in stile 
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dorico e, piu tardi, nel III secolo dopo Cristo, abbellito da 

influenze romane, Schiettamente romane invece so.no le rovine 

del Pretorio, attor.no alle cuali spiccano ancora nella maestosa 

grandezza rwanna i ruderi delle terme, dello stadio, del teatro 

e di un ninfeo. L’Odeon, di costruzione greca, fu ampiamente 

rimaneggiato dai Romani che ebbero cura di conservarvi la famo- 

se "Tavole di Gorty.ua" al.e quali abbiamo accennato nel prece- 

dente capitolo. Troviamo inoltre a Gortyna esempi mirabili di 

statuaria sacra, con una grande statua di Apollo del periodo 

ellenistico, la cui testa e conservata nel museo di Candia. 

Tutto resta a dimostrare la radicalc trasformazione dei costu- 

mi e della religione cretese.

La religione cristiana di Roma vi fu predicata da San 

Paolo che, in uno dei suoi viaggi in Asia Minore, shared a Cre

ta per portarvi la luce del cristianesimo. Dopo un soggior.no 

assai lungo nell’isola, l’Apostolo San Paolo lascid a contunua- 

re la sua predicazione il vescovo Cirillo che installd la sede 

episcopale a Gortyna. Martirizzato qualche anno dopo, ebbe a 

suo succes ore San Tito, prediletto discepolo di San Paolo, che 

in seguito fu proclamato protettore dell'isola.

Durante i secoli che seguiro.no, fi.no all’epoca della 

espansione islamica, la storia di Creta fA intimamente legate 

a quella dell’impero romano, di cui 1’isola stessa risenti i 

forti contraccolpi, derivanti dalla vicende politiche, sepre 

piu fortunose, che si agitavano nella capitale dell’impero.

L’Impero Romano, che nel frattempo aveva raggiunto i 

suoi limiti piu vasti, si vedeva sempre piu pressato da ogni 

parte dagli stessi popoli che aveva gia sottomesso. A setten- 

trione i Galli facevano sempre piu frequent! incursion! alle 

frontiere, mentre dall’oriente, un altro popolo, col suo osti- 

nato fanatismo religioso, minacciava seriamente di invadere il 

meditenraneo e i domini romani dell Occidents.

Venivano cosi a contrapporsi due nuove forze che ingag- 

giarono tra di loro una lotta senza quartiere.

Il Cristianesimo e 1’Islamismo, per assicurare il loro 

trionfo, misero in movimento non soltanto la potenza delle lo

ro idee religiose, ma anche numerose e ben agguerrite armate» 
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la stessa lotta era stata precedent entente comb at tut a tra il pa- 

ganesimo e il cristianesimo nel periodo precedente alla sparti— 

zione dell’Impero Romano e, se i nuovi imperatori d'Oriente po- 

terono per si lungo tempo prolungare 1'esistenza del nuovo im- 

pero la cui sede era a Bisanzio, essi lo dovettero all'impulso 

dato alla loro opera dalle religione cristiana.

Intanto una non meno complete trasformazione si era ma- 

nifestata nelle istituzioni politiche dell’impero Romano. L’im- 

peratore Diocleziano comprese che la saldezza dell’impero non 

poteva essere mantenuta in tempi cosi travagliati colla forza 

di un solo uomo e percib chiamo al suo fianco Galerio e Costan

zo Cloro che, proclamati imperatori, ebbero il gover.no, il pri- 

mo della Tracia e dei paesi danubiani, il secondo della Gallia, 

della Mauritania e della Britannia. Ma quando Costantino, fi- 

glio di Costanzo Cloro, succedette al padre e fu proclamato im- 

peratore dei Romani e riusci, dopo fortunate guerre ad elimina- 

re ad uno ad uno i suoi rivali diventando cosi solo ed assoluto 

signore di Roma, venue a verificarsi una nuova organizzazione 

imministrativa di tutto I'Impero. Egli divise 1’Impero in ouat- 

tro grand! prefetture: Creta fu incorporate in quella dell'Il- 

liria con capitale Cnosso. Nello stesso tempo Costantino invib 

de. Roma nell’isola una forte colonia italica, della quale gli 

Sfakioti pretendo.no essere i diretti discendenti.

Sotto il gover.no di un prefetto, nominate da Roma, Cre

ta non fece piu parlare di se. Tranquil!a all'interne, 1'isola 

pote per lunghi anni sfuggire alle- incurs-ioni dei barbari che 

infestavano il Mediterranep. Sotto Diocleziano anche 1'isola 

di Crete aveva dovuto subire la persecuzione dei cristiani. 

Piu tardi dovette subire la stessa p'ersecuzione sotto Costanti

no IV Copronimo, quando il prefetto Teofanio Lardatino si abban- 

dono ad inaudite crudelta contro i cristiani.

Volgevano intanto verso la fine gli anni della tranquil- 

■lita anche per Creta. La sua situazione marittima e strategica, 

la fertility del suo suolo, che Ie meritaro.no un tempo di esse

re confess tra greci e romani, dovevano ora spingere verso Ie 

sue sponde le flotte dei barbari che gia infestavano le isole 

del Mediterraneo.

Costantino intanto, per essere in grado di opporre una 
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pin efficace resistenza alle orde barbariche, costrui la sua 

nuova capitals sulle ridenti rive del Bosforo e le impose il 

nome di Costantinopoli. L’opera di Costantino, attraverso varie 

alternative di grandezza e di decadenza, si mantenne salda fi- 

no alla morte di Teodorico, seguita subito dalla definitive spar- 

tizione dell’Impero Romano, L’Impero d'Occidente non doveva ave- 

re piu che una esistenza effimera ed ando man mano scoparendo 

sotto i violenti colpi dei Germani, degli Unni e dei Branchi· 

L'lmpero d'Oriente, di cui faceva parte anche Creta, doveva 

ben presto essere chiamato a sostenere immani lotte per argina- 

re 1'invasione dei Saracen!»

Era sorto intano Maometto, che dai deserti d'Arabia pre·»- 

dicava la nuova religione, quale profeta inviato da Dio; Se la 

sua religione si fosse limitata all'osservanza delle nuove leg- 

gi coraniche da lui stesso dettate, l’Islam non avreboe fatto 

tremare 1’Occidente: ma Maometto ebbe tra i suoi primi proseli- 

ti il fanatico Omar che mise a disposizione della nuova religio

ne la sua spada e i suoi giannizzeri. Al suo intervento fanati- 

co si deve in gran parte il carattere guerriero della propagan

da islamica.

Gli inizi dell ’ islamismo furo.no caratterizzati da forti 

dissensi tra i primi successor! di Maometto. L'unita fu rista- 

bilita solo dopo 1'assassinio del califfo Aly per opera di Moha- 

viah, fondatore della dinastia degli Omniadi, che apri 1’era 

delle vere conquiste.

Eentre Mohaviah faceva avanzare le sue armate in Asia 

Minore, e si”apprestava ad assediare Costantinopoli, Mohamed, 

figlio di Abd Allah, si spingeva in Egeo. Ma poiche la stagio- 

ne era oramai troppo avanzata, la sua flotta si fermd per svdr- 

nare in parte a Smirne e in parte sulle coste della Siria. Qual- 

cuna delle sue navi approdo a Creta.

Souto il califiato di Arun el Raschid, gli arabi appro— 

fittarono dei torbidi che erano scoppiati a Costantinopoli per 

cirmare venti navi che, al comando di Abu Hafs Omar, sbercarono 

a Creta, dopo avere invaso le Cicladi. Ivi svernarono, poi, a 

primavera, rientrarono in Spagna per ricevere rinforzi. Nel Ιο— 

10 breve soggiorno non mancaro.no di spogliare e di saccheggia— 

re I’isola»
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L’anno seguente Abu Hafs Omar ri torrid con cuaranta na

vi e shared a Creta. Si narra che, mettendo piede nell’isola, 

Abu Hafs Omar abbia esclamato: "Ecco la terra deliziosa di cui 

parla il Frofeta. Ecco il paese ove scorrono il latte e il mie- 

le. Esso non deve appartenere ad altri che all’Islam". Fece poi 

sbarcare tutte le sue truppe ad eccezione di venti uomini per 

ogni nave, ai quali dette ordine di incendiarle. Ai suoi uffi- 

ciali che gli chiedevano il perche di tale provvedimento, Abu 

Hafs Omar rispose; "Io vi ho donato una patria: essa vi fornira 

donne per rimpiazzare quelle che avete lasciato: qui creerete 

i vostri figli."

I’Imperatore d'Oriente Michele II tenth invano di strap- 

pane Creta agli invasori. Spedi pertanto nell’isola Fotino, gran

de scudiero e comandante dell *esercito d'Oriente, e Damiano, 

connestabile della cavalleria. Questi due generali furono bat- 

tuti e Damiano cadde nella lotta. Fotino, con pochi superstiti, 

riUoCi a ofuggire e rientro a Costantinopoli, per annuncia.re 

all'Imperatore la sconfitta subita.

Coma abbiamo visto, dopo la conquista delle armi roma— 

ne, Creta mostro di non sapere pin risorgere alle glorie di un 

tempo. Ebbe un periodo di prosperity relativamente breve nei 

primi secoli dell’Impero e fi.no a quando Roma fu veramente Si

gnora e dominatrice del Mediterraneo e del mondo. Quando, dopo 

10 smembramento dell’Impero, 1'isola passb alla dipendenza de- 

gli Inperatori di Costantinopoli, tornb nuovamente a grecizzar- 

si ma fu in preda ad un lungo ed insanabile torpore, del quale 

e prova .evidente la grande scarsita di notizie che riguardano 

la sue stoiia, nonche la facilita con cui essa cadde in preda 

agli invasori.

rs prime incursion! barbariche e quelle saracene furo— 

no i prodromi funesti della sua infelice sorte. Cosi, nei primi 

decenni del secolo ΙΣ cadde in potere degli arabi di Abu Hafs 

Omar che vi stabilirono quel loro crudele dominio di cui dire

mo nel seguente capitolo.

5°) DOLINAZIOEE ARABA.=

Del dominazione araba i-nperversb nell’isola per quasi un 
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secolo e mezzo: questo periodo e force il piu tetro di tutta la 

storia Cretese. Il fanatismo degli invasori fa tale da far piom- 

bare la disgraziata isola in una state di estrema decadenza in 

ogni campo della sua attivita.

Perfino l'arte cretese she in ogni epoca precedente, sia 

pure sotto I'influe.nza dei dominatori, elide sviluppi di incon

trastabile bellezza, nel periodo della dorninazione araba non 

riusci a creare nemmeno la pin modesta opera che potesse testi- 

moniare al posteri una gualsiasi attivita apprezzabile. E cio 

■ tarito piu significative, in quanto vediamo in ogni terra in- 

vasa dagli eserciti dell'Islam, e piu specialmente in Spagna, 

i monument! insigni di una architettura sfarzosa e caratteristi- 

ca che ancora oggi desta.no un ammirato sense di meraviglia e 

di incanto.

Invece gli arabi, sbarcati a Creta, non pensarono che 

a creare per se stessi una organizzazione duratura che desse 

loro il modo di sfruttare in ogni campo tutte le ricchezze di 

cui I’isola abbondava.

Dietro consiglio di un eramita della montagha, prescel- 

sero una localita in riva al mare, di fronte all’isola Dia, po- 

co distante da Cnosso, ove costruirono una nuova citta che chia- 

marono Kandak, oggi Candia, sul posto ove in tempi remotissimi 

sorgeva la citta di Iraklion, altrimenti conosciuta anche' col 

nome di Nation. Questa nuova citta divenne sede del loro gover- 

no e fu cinta da fossato difensivo.

Tutte le chiese dell’isola furono trasfermate in moschee 

e gli abitanti furono costretti colla forza ad abbracciare la 

religione islamica.

A poco a poco, tutte le citta dell’isola, senza alcuna 

resistenza, caddero sotto il dominio arabo; una sola resistet- 

te all * invasions e pote conservare le sue usanze e 1’esercizio 

del culto cristiano. La scoria no$. ci ha tfamandato il nome di 

questu citta, ma noi possiamo pensare che sia Gortyna, sede 

dell’episcopato cretese. Il vescovo Basilio, dopo I’occupazio- 

ne araba dell’isola, si reco a Costantinopoli e riusci a persua

ders 1'Imperatore michele II di non rinunciare definitivamente 

al possesso dell'isola.
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L'lmperatore equipaggio allora settanta navi a dette 

il comando di esse e delle truppe di terra al suo generale Cra- 

tere, Questi pote facilmente sbarcare e marcib diretto su Kan- 

dak. Dope accanito combattimento che si protrasse fine alla not- 

te, gli arabi ripiegaro.no. Ka Cratere non soltanto non seppe 

approfittare della sua vittoria, ma lascio die le sue truppe 

si abbandonassero ad ogni specie di piaceri. Gli arabi allora 

sorpresero in piena notte le truppe vincitrici, quasi completa- 

mente ubriache e massacraro.no fino all'ultimo uomo. Solo Crate- 

re riusci a sfuggire rifugiandosi in una sua nave, ma, inseguito 

da Abu Hafs Omar, fu fatto prigioniero e, infine, crocifisso, 

per non aver voluto abbracciare la religione di Maometto.

Pino al regno di Romano II, e cioe per oltre un secolo, 

Creta dovette restore in potere del musulmani, malgrado tutti 

i tentativi degli imperatori d’Oriente-, messi in opera per ri- 

tornarne in possesso.

L’Imperatrice Teodora, madre di Michele III, volle eter- 

nare la sua reggenza con un atto glorioso. Prepaid quindi una 

spedizione per Creta ed armd una numerosa flotta, ma per intri- 

ghi di corte e per la costante attenzione degli arabi non riu

sci mai a mettere in esecuzione il suo piano.

Due altri imperatori, Basilio II e Costantino VII, ten- 

taro.no invano di riprendere Creta, spinti dal desiderio di tor- 

nare in possesso di cuesta fertile terra e per mettere termine 

agli atti di brigantaggio dei musulmani dislocati in Creta che 

non cessavano mai di pirateggiare 1’Egeo.

Ma solamente Romano II, piu fortunato dei suoi prede- 

cessori, pote avere l’onore di ricondurre l’isola sotto il suo 

dominio imperiale. I precedent! insuccessi provocarono una vi

va opposizione da parte di tutti i vecchi consiglieri dell’im- 

peratore per una nuova spedizione. Cid non ostante, Niceforo 

Poca, comandante delle armate d’Oriente, riusci a convincere 

I’imperatore Romano II e a dare il suo consenso per tale spe

dizione. Riceforo Poca prese come suo luogotenente suo fratel- 

10 Leone, la cui fame militare era gia dovunque largamente ap- 

prezzata.

I cronisti dell’epoca affermano che la flotta era com- 

posta di un numero immense di vascelli, muniti di appositi di- 
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spositivi per incendiare le navi avversarie: aveva incline tren- 

tasette vascelli per il trasporto delle truppe.

Appena shareable, Niceforo Poca punto direttamente su 

Kandak. Egli ebbe la venture di vedere tutti i giorni aumenta- 

re il sue esercito, con la volontaria inclusione nei ranghi de- 

gli antichi cretesi rimasti nell’isola e che aspiravano alla 

liberazione dal giogo arabo. L’assedio di Kandak fu ben presto 

convertito in un blocco strettissimo che duro ben dieci mesi.

L’emiro Curupio combatte valorosamente e riusci persino 

a battere Pastila, uno dei generali di Poca, ma dovette poi in- 

viare in Spagna una sua missions per chiedere soccorsi, che pe- 

ro gli furono negati.

Niceforo Poca, dopo aver respinto un’ultima sortita de- 

gli assediati, alla testa dei suoi "cavalieri corazzati", det- 

te l’assalto generale alla citta e se ne impadroni. La caduta 

di Kandak risale al 961 dopo Cristo.

Le fortificazioni saracene furono rase al suolo: fu in- 

tanto costruita la nuova fortezz^ di Teme.ne, su di un colle a 

sud della citta, sul luogo ove, all*epoca minoica sorgeva la 

citta di Likastos. Poca vi lascib a guarnigione un presidio di 

milizie armene.

Colla resa dell'esercito musulmano cadeva il dominio 

arabo nell’isola che tornava cosi sotto 1’egida dell’Impero 

Romano d'Oriente.

6°) DOaINaZIONE BIZANTINA.=

Rientrando a Costantinopoli, Niceforo Poca carico sul- 

le sue navi tutto il prezioso bottino ammassato dai Saracen! 

durante la loro infausta dominazione. Esso era evidentemente 

il prodotto della spoliazione dell’isola e degli atti numero- 

sissimi di pirateria degli arabi.

L’emiro Curupio, condotto prigioniero a Costantinopoli, 

fu trattato assai onorevilmente dall’imperatore bizantino che 

gli offri una pensione a vita, a patto pero di abbracciare la 

neligione cristiana. Avendo respinto I'offerta, Curupio visse 

ignorato nei dintorni della citta.
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11 monaco arme.no Nico fu inviato nell'isola dallo stes- 

so Imperatore per ricondurre gli. abitanti al cristianesimo. Le 

inosch.ee furono restituite al culto cristiano e gli abitanti a 

poco a poco riabbracciaro.no il vecchio culto della religione 

di Cristo.

L'isola di Greta, liberatasi per la prime volta dal do- 

^inio musulma.no, rientrava, sfortunatamente per essa, sotto un 

do: linio tormentato da discordie, che volgeva celermente verso 

il tramonto.

per tutto il periodo bizanti.no, dalla conquista di Ni- 

ceforo Foca fi.no alla cessione dell’isola alla Serenissima, 

nessun avvenimento di importanza merits di essere ricordato fra 

le poche notizie che ci e dato raccogliere sulla storia di quel- 

1 * epoca.

Le condizioni degli abitanti dell’isola, per quanto 

migliorate rispetto a quelle del periodo sarace.no, non furono 

mai floride. Eppure I'insieme di tante tristi circostanze, 1’e- 

siguita della stremata popolazione, il deplorevole stato in.cui 

ere ridotta per tante sventure, l'incubo costante delle lotte 

intestine mai del tutto sopite e delle guerre di fuori, non ba- 

staro.no a soffocare nell’isola quelle manifestazioni di una li

bera vita che non temono la resistenza di ostacoli esterni.

Caratterizzano qjiesto periodo le numerose chiese cri- 

stiane costruite o ampiamente modificate di cui ci restano vi- 

sibili segni in molti punti dell’isola e specialmente tra le 

rovine dell’antichissima Itanos (a sud di Capo Sidero) ove so- 

no i resti di una grande basilica bizantina, costruita con ma

teriale tratto da precedent! costruzioni elleniche e romane. 

Inoltre in parecchie chiesette di villaggi rurali, sotto spes- 

si strati di calce, affiorano interessantissime pitture bizan- 

tine, come, ad esempio, in due chiesette del villaggip di Exo 

bullana.

Tale influenza bizantina nei luoghi del culto si mani

fested anche oggi nelle chiese del culto ortodosso che attesta- 

no di una speciale predilezione per il tradizionale schema di 

Eisanzio, non solo nelle vecchie e cadenti chiesette dei villag- 

^ ma anche nelle moderne chiese costruite- nel periodo contem- 

poraneo.
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Interessantissimo poi in cuesto periodo e lo sviluppo 

dell’arte militare applicate alle fortezze che ben presto furo- 

no costruite mi punti dominanti dell'isola e che poi, sotto 

il dominio veneto, raggiunsero il loro massimo splendore.

E’ logico supporre infatti che, dopo il dominio arabo, 

i cretesi abbiano costruito opere fortificatorie per premunir- 

si dagli assalti degli invasori che, con incalzante tenacia, 

percorrevano le contrade dell’isola, riuscendo talvolta ad im- 

padronirsene. Purtroppo, quasi sempre, si tratta di acropoli 

rase al suolo, edificate con quella tenacia bizantina dei co

struttori cretesi che si osti.nava.no a conservare vetuste tradi- 

zioni ed antichi disegni, colle pietre stesse dei fortilizi me- 

galitici pin antichi, distrutti ο crollati, tantochd spesso og- 

gi si e tratti in errore nella ricerca dell’epoca alia quale 

i resti debbano attribuirsi,

Dall'esame dei ruderi si pud dedurre che le acropoli 

bizantine facessero parte integrants di un complesso citte.gi.no 

e, piu specialmente, di quelle citta cretesi antiche, il cui 

tramonto avvenne appunto nel primo medio evo. Inoltre, di fron- 

te a castelli di grande estenzione e di evidente importanza, 

dei quali nessuna menzione ricorre nei documenti dell’epoca ve- 

neziana, si deve pur riconoscere che essi appartengano ad una 

civilta precedente a quella veneta.

Restano tuttora a testimoniare di questo periodo di fer- 

vida attivita militare, oltre ai ruderi del castello di Temene, 

poi ampliato e radio aibmente modificato dai veneziani, costrui

to per ordine di Niceforo Poca sui resti dell’acropoli della 

minoica Likastos, le acropoli di Gortyna, di Liktos (nella pin

na di Kastelli) di Polyrhinion (nel golfo di Kissamh) di Pri

nes (I’antica Sleutherna) di Axos (tra Candia e Perama) di Kje- 

raton (l’antica Keraka nella piana di Messara) di Mesakastela 

(presso Kalamawka sui resti di una antichissima citta non pre— 

cisamente identificata) di Kastelos (sulle rovine dell’antica 

Cidonia) di Liopetra (presso Sitia) e di altfe minori.

rnalgrado tutta cm sta fiorentissima attivita militare, 

esplicata durevalmente nelle costruzioni fortificatorie, I’i— 

sola dovette subire le tristi sorti del decadents Impero d’0- 

riente. Questo, aboandonato all'interno ai capricci delle cor- 
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tigiane e agli eccessi degli eunuchi, lottava ancora assai pe- 

nosamente all'esterno contro il .novello impero arabo, quando 

i Cavalieri della Quarta Crociata arrivaro.no per difendere la 

cristianita contro il pericolo islamico.

Questa Quarta Crociata ebbe, sostanzialmente, un carat- 

tere religioso, ma in definitive si ridusse ad una comune impre- 

sa nella . uale i Capi riusciro.no a saziare le loro brame di con- 

guista, dividendosi tra loro i territori occupati.

Dope la caduta di Costantinopoli, lo spodestato impera- 

tore bizanti.no, bisognoso di accaparrarsi la benevolenza dei 

principi Crociati, regalava, nel maggio 1203, 1'isola di Creta 

al marchc.se Bonifacio di Monferrato: gli confermava poi la ces- 

sione fatta, quando, coll'aiuto dei Crociati, poteva ricupera- 

re il tro.no perdutoo

Il marchese di Monferrato pero non si curb mai di man- 

dare le sue genti a Creta per prenderne possesso effettivo; ne 

rimase percio signore puramente nominale. Penso anzi di vende- 

re il suo nuovo possedimento ai Veneziani per i . uali 1’acqui- 

sto doveva rappresentare .uestione di capitale importanza, toon 

solo dal punto di vista commercials, ma anche sotto l’aspetto 

marinaresco come base di rifornimento per le navi in viaggio 

verso l'Oriente e, sopratutto, nei riguardi militari, per la 

privilegiata posizione dell'isola nel centro del Mediterraneo.

E pertanto il 12 agosto 1204, venne firmato ad Adriano- 

poli 11 trattato di eessione dell'isola ai Veneziani, da Marco 

Sanudo, patrizio veneto e da Cercerio, gentiluomo Veronese, se

cond© le istruzioni date dal doge Enrico Dandolo.

La repubblica di San Marco pago al Marchese di Monfer

rato mille mardhi d’argento c press l’impegno di fornirgli nel- 

la parte occidentals della Macedonia altrettante terre, quante 

fossero necessarie per una somma corrispondente a diecimila 

piastre d’oro.

Da una parte e dall’altra si sperava di aver concluso 

un convenient© affare: questo contratto pero non dette alle due 

parti cont^enti, tutte le soddisfazioni sperate. Il Marchese 

di monferrato non godette per molto tempo dei vantaggi finanzia— 

ri stipulati in suo favors, Per Venezia il nuovo ac uisto diven
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to causa di spese ingentissime e di continue lotte interne ed 

esterne. Per la .durata di ■ uasi cinque secoli, quanti aono quell!/ 

del suo dominio in Creta, Venezia dovette reprimere in un primo 

tempo molte sollevazioni delle popolazioni cretesi e, successi- 

vamente dovette difendersi dalle incessant! pressioni turche.

Pur tuttavia' il suo dominio si affermo grandioso, per 

la saldezza della sua compagine, per la rettitudine delle sue 

leggi e per quel complesso di opere insigni che, anche oggi, 

testimoniano grandemente della sua splendida civilta.

7°) DOMINAZIONE VENEZInNA.=

Coll’aqquisto di Creta da parte della Serenissima, ha 

inizio un periodo di storia a noi particolarmente caro.

Sentiamo in quests tormentatissima isola ridestarsi il 

soffio creatore del ge.nio e della civilta latina che, sorta nel 

periodo della gloriosa dominazione romana, era andato man mano 

affievolendosi in un periodo di convulse egemsnie greco-orien- 

tali, fin quasi a sopirsi interamente. Ma, cone a testimoniare 

della grande influenza che I’Italia ha sempre esercitato sul 

Mediterraneo, era logico che nell’isola dovessero hen presto 

tornare a trionfare i vessilli delle Signorie Italiche, per ri- 

affermare la continuita delle tradizioni marinare del popolo 

nostro.

Scopo principale di Venezia nel trattare l’acquisto del- 

1’isola, fu certamente quello di assicurarsi il monopolio com- 

merciale con 1'Oriente. Ie vicende che seguirono e che riassu- 

rneremo in hrevissima sintesi, mettono invece in luce le grandi 

difficolta incontrate dalla Repuhhlica di San Marco per mante- 

nere questo possesso, sicche quello che oggi ammiriamo della 

lunga dominazione veneziana non e altro che una colossale orga- 

nizzazione militare, manifestates! attraverso la costruzione 

di cinte fortificete sulle coste e di castelli all'interne.

Distratta da preoccupazioni maggiori, Venezia non pote 

organizzare subito una spedizione militare per occupare 1’iso- 

1a che aveva acquistato dal Marchese di Monferrato. Questo ri- 
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tardo penalise ad un corsaro genovese - Enrico Pescatore - pin 

comunemente conosciuto sotto il nome di "Conte di Malta", di 

approdare nell'isola nell’anno 1206, di impadronirsene per pro- 

prio conto e di proclamarsene assoluto signore.

Soltanto dopo tale occupazione, Venezia armo navi e sol- 

dati che nell’anno 1207 sbarcarono finalmente nell’isola. Dopo 

una guerra assai aspra, durata circa quattro anni con alterna 

vicenda, il Conte-di Malta venne a patti sul finire del 1210 

ο sui primi del 1211 e lascio l’isola in mano ai trionfatori 

veneti. la Repubblica di San Marco pertanto ne prendeva saldo 

possesso, mandando da Venezia nobili e popolani per organizza- 

re il nuovo possedimento. Nel frattempo il Conte di Malta, co- 

gli aiuti in uomini, material! e denaro ricevuti dalla Dominan- 

te, aveva fatto costruire ottimi castelli e imponenti fortifi- 

cazioni, alle gusli si deve se egii abbia potato resistere da 

solo alle truppe venete sopraggiunte, per 1'intero, lungo perio

do della guerra.

Scoppiate nuove ostilita tra Venezia e Genova, Creta, 

fu di nuovo preda di un altro corsaro genovese - Alamanno Coats 

- chiamato "Conte di Siracusa". Pero, dopo accanita lotta, nel

l’anno 1217, la flotta del Conte di Siracusa fu annientata da- 

vanti a Candia e cosi Venezia torno ancora una volta ad essere 

signora dell'isola,

Le aspirazioni della Superba su Creta non ebbero pero 

ancora termine perche negli anni 1266 e 12941 per ben due vol

te la citta di Canea cadeva in mano’dei genovesi che la saccheg- 

giarono, quasi del tutto distruggendola, e si allontanarono poi 

senza ulteriori azioni offensive nel resto dell’isola.

La flotta veneziana che si impadro.nl di Creta era al 

comando di Raniero Dandol-, centre le truppe era.no agli ordini 

di Ruggero Premareni. Assicurato il dominio: dell ’ isola, quests 

fu posts sotto il governo di Jacopo Tiepolo, che prese il tito— 

lo di "Duaa di Candia".

Terminate le lotte tra Venezia e Genova col trionfo di 

Venezia, l’isola di Creta resto per quasi due secoli in preda 

a violentissimi tumult! a a vere e proprie rivolte fomentate 

in un primo tempo dagli indigeni cretesi, insofferenti del nuo- 
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vo dominio, i quali si sollevaro.no iniziando una lunga e massa- 

crante serie di turbolenze, congiure e soariosse, alcune delle 

_uali durate parecchi anni.

Le principal! ragioni di tali turbolenze vanno sopratut- 

to ricercate nel risentimento dell’antica nobilta cretese, toc

cata nei suoi vital! interessi e umiliata nelle sue glorie tra- 

dizionali; nell’avversione del popolo isolano verso i nuovi si

gnori Che, per sostenere le ingenti spese delle fortificazioni 

in via di costruzione, avevano imposto forti gravami a tutta 

la popolazione cretese; nell’astio inveterate degli esponenti 

delle religione greca contro i seguaci del rito latino; nello 

spirito eminentemente ribelle del popolo'cretee, il quale, dai 

tempi piu antichi fino ai giorni nostri ha sempre dimostrato 

apertamente la piu intollerante insofferenza di ogni tirannia 

e di ogni goyerno.

Le sommosse, appena sedate in an luogo, scoppiavano 

con muggiore violenza in ultra locality. L’elemento veneto era 

ancora sproporzionato per numero di fronte a quello isolano: 

moIto difficili erano gli Muti da parte della madre patria e 

pertanto, con subdoli aizzamenti e con sussidi apertamente e- 

largiti, 1’imperatore di Nicea, i greci del continent© e perfi- 

no gli stessi veneti Sanudo, duchi di.Nasso, coi loro fatali 

tradimenti cooperavano ai danni della Serenissima. Cosi i cre- 

tesi poteva.no perpetuare le loro guerriglie, trovando sempre 

scampo nelle numerose gole dei loro monti, mentre Venezia era 

costretta ad organizzare potentemente i suoi castelli e rico- 

struiva con criteri moderni le antiche acropoli.

Allo scopo di sedare sempre piu durament:, le ribellio- 

ni, Venezia condannava intanto alla desolazione le zone ove a- 

vevano cede i piu important! gruppi di ribelli: in questo perio

do anche il fertile piano di Lassithi fu completamente sgombra— 

to dalla popolazione ■ ne fu assolutamente vietata la coltiva- 

zione: seguirono la stessa sorte altri vasti territori, © nan- 

do 1’isola pareva finalmente ricondotta all’ordine e alla pace, 

parte colla for.za delle armi e parte con numerose concessioni 

fatte. agli indigent, nuove e pi.- gravi sedizioni e rivolte scop- 

Piarono, non piu originate dal malcontento degli indigent, ma 
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dalle deprecate defezione del coloni veneti, i quali, ritenen- 

dosi troppo gravati di imposts, avevano suscitato tumulti che 

ebbero inizio nel 1241, e che spesso assunsero l’aspetto di ve- 

re e proprie ribellioni.

Le varie insurrezioni di questo tormentatissimo perio

do si posso.no cosi riassumere;

1206 - 1211 = Insurrezione capitanata dal genovese Enrico Pe- 

scatore, Conte di Malta;

1216 - 1217 = Insurrezione capitanata dal genovese Alaman.no Co

sta, Conte di Siracusa;

1226 = Insurrezione provocata dai Sanudo, duchi di Nasso: 

1228 = Insurrezione provocata e sostenuta da Giovanni Vatace, 

irnperatore di Nicea;

1241 = Insurrezione provocata dai fratelli Cortazzi;

1242 - 1260 = Insurrezione di Alessio Calergi;

1324 = Insurrezione di Verga Calergi;

1326 = Insurrezione di Leone Calergi;

1327 = Insurrezione placata da Giustiniano Giustiniani; 

1341 = Insurrezione sedata da Giustiniani e Morosini;

1361 - 1364 = Rivolta del coloni veneti e delle popolazio.ni 

cretesi, capitanata da Marco Grandenigo;

1364 - 1365 = Insurrezione dei fratelli Calergi.

Non riteniamo necessario trattare diffusamente di tut- 

te le insurrezioni, che, del resto, ben poco interessano la sto- 

ria, ma ne faremo soltanto un breve accenno generals.

L*insurrezione del 1226 fu sostenuta dai Sanudo, nobi- 

li veneziani, dUchi di Nasso e vassalli della Repubblica. I Sa

nudo, chiamati dal Duca di Candia per aiutarlo a sedare una 

rivolta interna, si schierarono invece coi cretesi, 1 quali, 

col loro aiuto, riuscirono ad impadronirsi di gran parte del- 

isola e a fare prigioniero lo stesso Duca. Venezia dovette lot- 

tare due anni per riprendere la signoria dell’isola.

Nel 1228, appena sedata questa insurrezione, Jacopo Tie

polo, primo Duca di Candia, gia eletto Doge, dovette trattener— 

si nell’isola per sedare una nuova rivolta, dovuta agli intri- 

ghi di uno dei piu accaniti avversari della Serenissima, Giovan

ni Tatace, imperatore di Nicea. I veneziani si rinchiuseto nel
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le loro fortezze, fi.no all’arrivo dei soccorsi inviati da Ve- 

. nezia: appena questi riuscirono, a sbarcare nell’isola, Giovan

ni Vatace si allontanb, lasciando i cretesi in balia del loro 

destino.

Nel 1241, i fratelli Giorgio e Teodoro Cortazzi, ina- 

spriti per effetto di alcuni provvedimenti emonati dal Gover- 

natore di Creta, si sollevarono insieme a molti loro compatrio- 

ti e massacrarοno lo stesso governatore. La rivolta fu sedata 

in seguito a patti intervenuti tra gli insorti e il nuovo gover

natore.

Assai pin grave fu 11insurrezione provocata da Alessio 

Calergi, i cui primi sintomi si ebbero sin dal 1242. Alessio 

Calergi era, tra i coloni veneti, uomo di grande ascendente, 

di nota e rispettata famiglia, molto ricco, e, sopratutto, do- 

tato di eccezionali dot! tribunizie che gli aveva.no assicurato 

il favore popolare. Il Duca di Candia, ritenendolo pericoloso 

all’ordine pubblico, ordino il suo arresto, ma il Calergi riu- 

sci, di notte ad allontanarsi e proclamb la rivolta. Battuti 

in un primo tempo dai rivoltosi, i veneziani si ritirarono sul- 

le loro navi, ma quando ritor.naro.no all’attacco, i cretesi di 

Calergi subirono una grave disfatta e si ritirarono sulle loro 

inaccessibili montagne. Ne segui una guerriglia fiacca e incon- 

cludente. Solo nel 1260 i veneziani consentirono al Calergi di 

trattare: raggiunta la conciliazione, la Repubblica lo colmb 

di onori e di privilegi, lo esentb dalle tasse e gli concesse 

il titolo nobiliare.

Fin dal 1252, il Doge Marino Morosini aveva inviato 

nell'isola una nuova colonia veneta per contribuire alla riso- 

luzione della contesa col Calergi. Questa colonia, sui resti 

della antichissima Cidonia, costrui una nuova citta che ebbe 

nome Canea e che al termine della rivolta fu inaugurata a ri- 

cordo dell’avvenuta conciliazione.

Segue un periodo di turbolenze ed irrequitezze interne 

quasi sempre perb sedate con 1’intervento del Calergi e dei 

suoi discendenti, che, da acerrimi avversari del dominio vene- 

to, ne erano poi diventati i piu validi sostenitori.

Arriviamo cosi alla insurrezione del 1363, che fu indub- 
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biamente la pin grave, non soltanto per i motivi che la deter- 

minarono, ma anche per le circostanze in cui si svolse, I cre- 

tesi profittarono di prendere le armi in un momento in cui la 

Serenissima era in lotta con 1’Ungheria. Essi si solleverono 

per appoggiare il malcontento dei coloni veneti, che si lamen- 

tavano di essere sistematicamente esclusi da tutte le funzioni 

della magistratura dell’isola e richiedevano di avere una lar— 

ga rappresentanza nel Gran Consiglio. La recisa ripposta di ©— 

sclusione fatta dal Duca ed una nuova imposta per eseguire la- 

vori di riparazione nel porto di Candia, furono il pretesto del

la rivolta. Il Duca fu imprigionato e Marco Grandenigo fu elet- 

to capo dell’insurrezione.

I primi sintomi di tale rivolta si erano venuti a veri- 

ficare nel 1361, ma nell’agosto del 1363 il dissidio degenerd 

in aperta ribellione. Il popolo, per affermare la sua volonta 

di rompere ogni relazione colla metropolis depose i magistrati 

veneti ed elesse in loro vece alcuni nobili della colonia. Fu 

ammainato il vessillo di San Marco e sostituito con quello di 

San Tito, antico pafbno dell’isola: fu stabilito che il rito 

greco fosse equiparato a quello latino: furono proclamate amni- 

stie e liberati condannati e banditi purche collaborassero nel— 

la resistenza contro le forze venete.

Venezia allora comprese che sarebbe stato opportune ne- 

goziare cogli insorti ed invid una prima commission© composta 

dei senator! Zeno, Soranzi e Morosini, che perd non riusci a 

sbarcare. Allora fu inviata una seconda commission©, composta 

dei cinque nobili veneziani Andrea Contarini, Pietro Ziani, 

Francesco Pembo, Giovanni Grandenigo e Lorenzo Dandolo, che 

fu condotta al palazzo del Governatore tra due ali di soldati 

e fra le grida ostili della popolazione. L’inutilita di qualsia- 

si negozia/to indisse Venezia ad armare 38 galere con 6.000 

uomini per lo sbarco. La flotta era agli ordini di Domenico 

Micheli, mentre la direzione generale della spedizione fu affi- 

data a Luchino Dal Verme, Capitano general© della Serenissima. 

Il valore di Luchino prevalse sugli insorti: la spedizione sbar

co il 7 maggio 1364 e il 10 attaccd Candia: gli insorti cedet— 

tero le armi, ma con cid non riuscirono ad impedire che la cit- 
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ta fosse devatata dai mercenari di Luchino Dal Verme: la repres

sion© durd soltanto ire giorni ma fu veramente terribile.

Sedata tale rivolta, riappare sulla trista scena delle 

discordi^e cretesi la famiglia Calergi. Verso la fine del 1364 

i tre fratelli Calergi, alla testa dei ribelli si impadroniro- 

no di tutte le fortezze. Con decisa e rapidissima azione il Go- 

vernatore riuscl a battere i ribelli in parecchi punti e ad 

operare la cattura dei tre capi e delle loro famiglie,-Tutti 

furono passati per le armi.

Venezia voile definitivamente mettere termine a questa 

lunga serie di insurrezioni ed invid sul posto, eon istruzioni 

decise ed energiche il Provveditore Generale Paolo Loredan» 

Questi, al termine della sua missione, pote assicurare il Sena

te Veneto che tutti i capi delle rivolte erano stati soppressi 

e che erano stati dati esempi terribili. I castelli che non ' 

servivano alla difesa veneziana erano stati rasi al suolo: la 

piana di Lassithi, covo principal© dei ribelli, era stata - co

me precedehtemente accennato - coupletamente devastata distrug- 

gendo in essa ogni traccia di vegetazione e ogni abitazione: 

gli abitanti trasportati altrove e il paese sgombrato con di- 

vieto assoluto di accostarsi ad esso, sotto pena di morte.

Il Senate Veneto approve incondizionatamente 1’opera 

di Paolo Loredan © cosi per Venezia, ebbe inizio un periodo di 

calma nei riguardi dell’isola turbolenta. Soltanto nel 1453 si 

ebbe un nuovo tentative di rivolta che perd fu facilmente do- 

mato: ancora in appresso, si verified qualche altra turbolenza 

di lieve entita.

Si pud quindi affermare che nel 1365, dopo l»ultima 

rivolta dei fratelli Calergi, 1’isola di Creta ritornava dure- 

voLaente alla pace.

Le aspirazioni del cretesi per una nuova annessione 

all’antico impero Bizantino caddero couplet ament e colla c.aduta 

di Costaatinopoli. Intanto il .novello splendors della Dominan

ts che raggiungeva il periodo della sua massima potenza, eser- 

citava una irresixx uibile attrattiva sui cretesi che si ripro— 

mettevano una nuova era di prosperity, e di progresso.

Cid non ostante, terminate le ribellioni, era subentra— 



- =58 =

to un periodo veramente aureo per 1’isola sotto il dominio ve- 

neziano, periodo di ricchezza dovuto alle fortune delle indu® 

strie e'dei commerci. Ma ben presto subentro un periodo di de

cadenza: col declinare delle fortune commercial! di Venezia 

si manifestarono nell’isola tremende calamita, come terremoti, 

carestie e pestilenze. Nel solo anno 1623 ben cinquantamila 

cretesi morirono di fame,.

Cominciavano intanto i primi allarmi per le insistenti 

impress del turchi che, sempre pin avanzando, avevano oramai 

conquistato tutti i vecchi possedimenti del caduto impero bi- 

zanti.no. Le aspirazioni turche cominciavano gia a rivolgersi 

verso 1’isola di Creta, sentinella avanzata del dominio veneto 

nel Levante, posta quasi a disfida- in mezzo al mare che stava 

diventando quasi completamente turco,

Fin dal secolo TV si era.no verificati tentativi di cor- 

sari musulmani contro le coste dell’isola: pin gravi ancora 

furo.no l^nvasioni e i saccheggi di Kiair Eddin Barbarossa del 

1537 e quelle di Ulaz Aly del 1571»

Tuttavia, solo nel secolo seguente, i turchi prepararo- 

no quella spedizione che doveva togliere ai veneziani il pos- 

sesso dell’isola.

Dopo oltre un secolo di frequenti schermaglie tra na

vi venete e turche nell’Egeo, finalmente, sotto il regno di 

Ibrahim, fu organizzata la spedizione per la conquista di Cre

ta. Una flotta turca composta di 348 galere, con 50.000 uomini 

parti in direzione di Malta, col pretesto di punire i Cavalie

ri per l’arbitraria cattura di una nave turca. La flotta sosto 

per breve tempo nell’isola di Tino, possedimento veneziano, 

poi inaspettatafmente parti in direzione di Malta. Dopo breve 

sosta a Navarri.no, cambiando decisamente la rottS in direzione 

di Creta, la flotta turca sotto il comando di Jusuf Pascia, 

raggiungeva il 16 giugno 1545 le adque di Canea, ove il 23 

giugno sbarcava il suo poderoso esercito e muoveva subito al

ia conquista dell’isola.

Poco dopo, Biagio Zulian, il Pietro Micca veneto, face- 

va saltare la fortezza di Turluru, piuttosto che cederla al
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nemico, dando cosi inizio alla innumerevole serie di atti eroi- 

ci e di imprese valorose che illuminano questa titanica lotta 

e consacrano il leggendario valore delle forze della Serenissi- 

ma per la difesa dell’isola.

La situazione militare di Creta, dal^punto di vista di- 

fensivo, non era molto brillante e si pud riassumere cosi:

- ad occidente: 1’isolotto di Grabusa con ottimo castello for- 

tificato: la citta di Canea, con buone fortificazioni special- 

mente a difesa del porto: la baia e il porto di Suda, sbarra- 

ti da ottimo fortilizio all’ingresso delle baia,dove erano 

raccolte tutte le navi venete e, pin tardi, anche quelle al- 

leate:

- al centro: Candia, colla sua cinta fortificata a difesa del

la citta ed una poderosa fortezza a difesa del porto, il cui 

ingresso era anche guardato dalle fortificazioni dell’antis 

stante isola Bia: Retimno con ottima fortezza sul mare a di

fesa del porto e della rada:

ad oriente: l’isolotto di Spinalonga con ottimo forte a difesa 

della baia di Kirabello e, piu oltre, verso est, il piccolo 

fortilizio di Sitia.

L’assedio a Canea fu posto con estremo vigore il 17 

agosto 1645 e il 22 dello stesso mese la citta capitolava. In 

cinque soli giorni i turchi vi perdettero ventimila uomini. 

Jusuf Pascia, contrariamente alle abitudini turche, accordo sal- 

vezza agli abitanti, ma tale sua generosity, veramente insolita, 

gli costo la vita, perche Ibrahim, appena venutone a conoscen- 

za, lo fece decapitare.

Bopo la caduta di Canea i veneziani si prepararono per 

una lunga resistenza. Il Senato Veneto si rivolse a tutti i 

prineipi cristiani per ottenere soccorsi che giunsero pero so

lo in minima parte. Cosi, dopo la resa di Canea, Girolamo more— 

sini assunse il comando generale di tutte le forze venete e 

di quelle poche alleate che erano riuscite a raggiungere le 

acque dell’isola.

Il 4 settembre 1545 egli riuni nella baia di Suda tut

te le navi disponibili e, alla testa di un centinaio di gaiere, 

attacco la flotta turca nelle acque di Canea. Ka la discordia 
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tra gli alleati non gli permise di condurre a termine quella 

impress e i turchi ne approfittarono per far rientrare le loro 

navi a Costantinopoli.

Il concetto di operazioni adottato dai veneziani fn 

quello di organizzare attorno all’isola un rigorosissimo bloc- 

co per impedire qualsiasi rifornimento a Canea' e per evitare 

che nuove forze potessero giungere nell’isola. La Repubblica 

di San Marco pero, ricca di oro e di navi, aveva forte penuria 

di uomini: cerco allora di arruolare cinquantamila volontari, 

ma solamente diecimil% si arruolarono sotto le insegne della 

Serenissima.

Girolamo Morosini, lasciato il .suo congiunto Tommaso 

a sorvegliare le coste dellfisola, si porto a sbarrare con ot- 

tanta navi 1’entrata dei Dardanelli. Il Sultano Ibrahim allora 

intimo alla sua flotta di attaccare senza indugio la flotta 

veneziana e forzare il passaggio: ma inutilmente: il comandan- 

te della flotta turca fu decapitato come il suo predecessors. 

La flotta veneziana cosi pote bloccare lo stretto per tutto 

l’inverno, ma a primavera fu costretta a togliere le ancore 

per andare a rifornirsi.

Giovanni Capello rimpiazzo Tommaso Morosini e continue 

a guardare il mare di Canea e la baia di Suda, mentre i turchi 

potevano comodamente iniziare l’assedio di Retimno, che cadde 

nelle loro mani il 23 novembre 1646. I turchi riusciro.no infi

ne ad avvicinarsi a Candia, capitale dell’isola, e nel 1648 

cominciarono a stringerla d’assedio.

Le truppe veneziane erano sotto il comando di Tommaso 

Morosini che poi divento celebre per la difesa di questa citta, 

Se Venezia avesse potuto riunire sotto i suoi vessilli un eser- 

cito di ventimila uomini, aarebbe certamente tornata signora 

dell’isola, ma tutti i suoi appelli alla cristianita non appro- 

darono che ad insignificanti soccorsi.

Questo assedio minacciava di non aver fine malgrado il 

coraggio dimostrato da am.be le parti, quando un fatto nuovo ven— 

na a verificarsi a Costantinopoli. Maometto IV era succeduto 

^ Ibrahim suo padre: 1’impero ottomano era in preda all’anEr- 

chia pin completa, quando fa chiamato alls, carica di Gran Vizir
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il giovane Mehmeth Kuprjli, che, fino a quell’epoca, era stato 

governatore di Damasco, Kuprjli accettb la carica a solo patto 

che gli fossero concessi pieni poteri: ottenutili, organizzb 

subito una spedizione di 50.000 uomini e li imbarco per Creta 

sU di una flotta ricostruita appositamente.

La Francia intanto aveva inviato un contingente di 4.000 

uomini che sbarcarono presso Canea e si diressero a Candia, ma 

la peste li decimb e li costrinse a rifugiarsi nelle isole del- 

l’Egeo. II gran Vizir Kuprjli decise allora di assumere perso- 

nalmente 11 comando dell1esercito turco e il 22 marzo 1667 sta- 

bili il suo quartier generale di fronte a Candia.

Dal 22 marzo al 10 aditobre i turchi sferrarono trenta— 

due assaiti:. la guarnigione veneta operb nello stesso tempo 

diciassette sortite e perdette in sei mesi quattrocento uffi- 

ciali e 3·200 soldati. Nello stesso tempo le perdite degli as- 

sedienti si elevarono a ventimila uomini.

Il 9 novembre Tommaso Morosini ordino una sortita ge- 

nerale su quattro colonne: una di italiani, una di francesi, 

una di tedeschi e una di cretesi: i turchi furono sangrninosa- 

mente respinti e le loro opere distrutte: ma rientrando in cit- 

ta, 1‘esplosione di alcune mine distrusse interi battaglioni 

di assediati.

Su richiesta del Papa, il Re di Francia Luigi XIV in- 

vib un nuovo soccorso ai veneziani: parti cosl da Tolone un rin- 

forzo di seimila soldati e duemila marinai con 39 navi, agli 

ordini del Duca di Navailles e dell’arnmiraglio Duca di Beaufort. 

Partita da Tolone il 6 giugno 1669, la flotta raggiunse Creta 

il 19 dello stesso mese ed ancord a Candia. II Duca di Navail

les ebbe subito un colloquio col capitano Genswlg Tommaso Moro- 

sini e di comune accordo fu deciso di fare una sortita generale 

per attaccare le posizioni turche. Appena iniziato l’attacco 

i turchi ripiegaro.no ma, sferrato un viftlento contrattacco, ri- 

presero tutte le loro posizioni. Durante la ritirata degli as

sediati, un magazzino di polveri contenente 134 barili di esplo- 

sivo saltb in aiia, producendo uno scompiglio generale. II Duca 

N^vailles coi resti della sua spedizione, riprese senza in— 

dugio la via del ritorno.
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Questo nuovo scacco indusse Tommaso Morosini a sbarca- 

re tutti gli equipaggi della sua flotta per oercare di prolun- 

gare la resistenza, che, di giorno in gior.no, diventava sempre 

pin arduao

Lia le condizioni della Citta, 'da circa vehti anni stret- 

ta d’assedio, e sotto il continuo tiro delle artiglierie turche, 

oltre alla assoluta impossibilita di ottenere rinforzi, costrin- 

sero Tommaso Morosini ad inviare al Gran Vizir Kuprjli un suo 

ufficiale per stabilire i negoziati per la resa della citta.

11 28 agosto 1669 fu firmato 1’armistizio. Il Morosini 

ottenne condizioni onorevoli per la guarnigione e per la Repub

blica: fu pertanto autorizzato a rimpatriare, non solo con tut- 

te le sue truppe, le sue artiglierie e le sue navi, ma anche 

con quegli abitanti che desideravano abbandonare I’isola.

la Repubblica di San Marco conserve i forti di Spinalon- 

ga, di Grabusa e di Suda e il diritto di nominare il governato- 

re e i magistrati delle fortezze.

Nel 1692 cadeva, per tradimento, il forte di Grabusa: 

successivamente, nel 1715, cadevano anche Suda e Sjinalonga, 

esauste di forze. Il trattato di Passarowitz del 1718 confer- 

mava 1’intera cessione dell’isola di Creta all'impero Ottomano.

Cessava cosi la dominazione veneziana su Creta dopo cir- 

, ca cinque secoli di occupazione.

Dopo la sua presa di possesso, Venezia aveva dovuto im- 

porsi i piu gravi sacrifici in uomini e in denaro, senza otte- 

nerne quei benefici che si era ripromessa. Soltanto 1’ultima . 

lotta per difendersi dalle armate turche, le era costata 120 

milioni di ducati.

La difesa di Candia, organizzata e diretta dal Capita- 

no Generale Tommaso Morosini, e una delle pagine piu gloriose 

nella storia delle repubblica veneta. Cid non ostante, il Mo

rosini, tomato in Patria, fu accusato di mollezza ed ebbe gra

vi appunti per avere accettato dal Gran Vizir Kuprjli magnifi- 

ci dont offertigli dal vincitore, quale testimonianza della sua 

apfissima ammirazione.

Si impadronivano cosi i turchi della intera isola e si 

accingevano iKer&b. a dominarla col terrore della tirannide che 
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doveva pesare sulla infelice isola per pin di due secoli.

merits breve cenno 1'organizzazione del dominio veneto 

che fu impostato sugli stessi sistemi di ordinamento in vigore 

nella stessa Venezia.

Appena sbarcati i primi coloni veneti, questi furono 

inviati nei centri principuli a seconda della loro proveneien- 

za dai vari sestieri di Venezia e pertanto 1’intera isola ven- 

ne divisa in sei sestieri, che, alla loro volta vennero suddi- 

visi in numero vario di turme.

La divisione in sestieri era la seguente:

1) Sestiere di Canaregio: comprendeva le turme di Sitia, Jera- 

petra, Lassithi e Mirabello;

2) Sestiere di San barco: comprendeva le turme di Belvedere, 

di Pediada e di Pessocunava (attuale territorio compreso tra 

Lassithi e Candia);

3) Sestiere di Santa Croce: comprendeva le turme di Bonifacio, 

Li Castelnuovo e di Priotissa (attuale territorio della pia- 

nura di Messara);

4) Sestiere di Castello: comprendeva le turme di Sivrito, di 

luilopotamo e di Ario (attuale territorio compreso tra Candia 

e Retimno);

5) Sestiere di San Polo: comprendeva le turme di San Baseio, di 

Calamona e di Psicro (rimanente della provincia di Retimno 

e parte di quella di Canea);

6) Sestiere di Borsoduro: comprendeva le turme di Piana di Ca

nea, di Cuffo, di Chissamo e di Arna.

La citta di Candia, col suo immediate territorio circo- 

stante, aveva governo a se e non era compresa percio in alcun 

sestiere.

Nel secolo XIV si venne a poco a poco a creare una nuo- 

va ripartizione amministrativa in quattro territori: Canea, Re

timno, Candia e Sitia che prendevano il nome dal loro capoluo- 

go. Ogni territorio era suddiviso in un numero vario di Castel- 

lanie che assumevano il nome dal castello principale. La nuova 

ripartizione era la seguente:

1) Territorio di Sitia: comprendeva le castellanie di' Sitia e 

di Jerapetra;
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2) Territorio di Candia: comprendeva le Castellanis di Mirabel-

lo, di Belvedere, di Pediada, di Bonifacio, di Temene, di 

Malvesin, di Castelnuovo e di Priotissa;

3) Territorio di Retia.no: comprendeva le castellanie di Retim.no, 

si Milopotamo, di Amari e di San Baseio;

4) Territorio di Canea; comprendeva le castellanie del Piano 

di Canea, di Bicorna, di Chissamo, di Selino, di Sfakia e 

di CHStelrosso.

Candia non dipendeva da alcuna castellania e conservava 

percio governo a se.

Governavano 1'isola due gruppi di magistrati; I Magistra— 

ti maggiori appartenevano al patriziato veneto ed erano. inviati 

direttamente da Venezia. I Magistrati minori erano scelti nel- 

1’isola tra i nobili veneti ivi resident! e, in parte, tra 1 

nobili cretesi.

11 Duca risiedeva a Candia: era il Magistrato supremo 

ed era coadiuvato da alcuni consiglieri: tutti insieme costi- 

tuivano la Signoria: avevano attribuzioni vastissime, dovendo- 

si occupare in genere di tutte quanto riguardava il governo del- 

1 ’Isola.

Canea, Retimno e Sitia erano governate da un Rettore, 

dipendente direttamente dal Duca.

Mel secolo ZIV venne istituita la carica di Capitano 

Generale che, in ordine gerarchico, veniva imrnediatamente dope 

il Duca; il Capitano Generale era incaricato dell’edilizia del

lo Stato in genere.

Ai Consiglieri seguivano gerarchicamente i Camerlenghi 

che avevano 1'amministrazione delle finanze.

Tra i Magistrati maggiori va anche annoverato il Castel

lano di Candia, che era incaricato della custodia della fortez- 

za della capitale.

In casi eccezionali, e specialmente in vista di rifor

me ο di guerre, veniva inviato da Venezia un Provveditore gene- 

rale con poteri dit i.ator.'.ali, la cui durata in carica dipende— 

va dalle esigenze dello speciale servizio per il quale era in

viato. Del secolo ZIV la carica divenne quasi ordinaria, perche 

eca inviato molto spesso da Venezia anche per ragioni non ecce-
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zionali e quindi il Magistrate supremo era il Provveditore che 

esercitava il suo potere tanto sul Duca quanto sui Rettori e 

sugli altri Magistrati maggiori.

Tutti i magistrate restavano in carica due anni: tale 

disposizione pero non poteva evidentemente portare ai migliori 

risultati, perche, se pure riusciva ad impedire che i magistra

te si dedicassero a propositi di indipendenza, d*altra parte 

ne soffriva il governo perche non potevano mai essere condotti 

a termine i progetti dee singoli per cessazione di carica e i 

nuovi eletti non potevano avere il tempo di ambientarsi per ri- 

prendere i lavori lasciati a meta dai predecessori.

De fortezze di Suda, di Grabusa e di Spinalonga ebbero 

anche esse un Provveditore ch'e continuo ad essere eletto da Ve

nezia anche dopo 1‘occupazione turca dell’isola.

Costituivano la categoria dei magistrate minori i Capi- 

tani della guardia e le cariche della Marina; i sindaci e gli 

inquisitori del Levante, il Governatore' Generale e gli altri 

governatori delle milizie: questi ultimi, per lo pin, non era- 

no nemme.no veneti, ma a noi interessano in modo particolare, 

perche essi ideavano, dirigevano e costruivano i lavori delle 

fortificazioni cretesi.

Vi erano inoltre i giudici, distinti in due classi, a 

seconda che fossero incaricati di giudicare i latini ο i cre

tesi; per tutti pero era applicabile la legge veneta. Altri ma- 

gistrati minori erano incaricati del servizio di polizia, del- 

la sanita, della esazione delle tasse e di una infinita di al- 

tre mansiohi.

Infine sono da ricordare i Castellani, capi delle castel- 

lanie, che avevano attribuzioni giuridiche, amministrative e 

militari, come capi dei feudi loro affidati.

Colle numerose immigrazioni di colon! veneti, venne a 

costituirsi nell’isola un forte nucleo latino che ando sempre 

maggiormente aumentando quando, col cambio delle magistrature, 

non tutti rientravano in patria, ma si vennero fondendo cogli 

element! anche indigent.

In base alre norme fondamentali della colonizzazione
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veneta, 1’isola era suddivisa in milizie e sergenterie: i nobi- 

li appartenevano alle milizie, centre le sergenterie erano ri- 

servate ai popolani.

Le possessions dei monaster! e delle chiese, godevano 

delle consuete immunita*

Pin dai primi tempi della dominazione veneta le condi— 

zioni degli indigeni erano molto disgraziate. Esse miglioraro.no 

soltaato Co-yv le concession! fatte dal governo veneto, dopo le 

repression! delle rivolte e pertanto anche gli antichi nobili 

cretesi poterono riouperare una gran parte dei loro diritti. 

Perd ne segui una non desiderata fusione di element! indigeni 

con elementi latini, i qual! ultimi a poco a poco dimenticaro- 

no ogni loro mobile origine, prendendo abitudini local! e per- 

. fino la stessa religione ortodossa.

Anche nel campo della religione si venne ad un accordo, 

tantoche in una stessa chiesa venivano a trovarsi altari del 

rito latino e di quello ortodosso e gli stessi sacerdoti off!— 

ciavt.no indifferentemente nelle chiese cattoliche come in quel

le scismatiche. Balla fusione di questi riti avvenne che l’in- 

digeno cretese Pietro Pilargo, educate in un convento di fran- 

cescani presso Neapolis, potesse riuscire ad essere eletto pa

pa in Pisa e salire sulla cattedra di San Pietro col nom? di 

Alessandro V.

Le condizioni degli abitanti dell’isola, come gia abbia- 

mo accennato, non furono mai molto floride. Soltanto nel seco- 

10 XV, che fu il secolo della pace interna, si ebbe una notevo- 

le ripresa dei commerci che portarono un certo benessere nella 

popolazione. In questo periodo furono ridonate alla coltura le 

vaste zone devastate dalla guerra per la repressions delle in- 

surrezioni e delle rivolte e fu nuovamente dissodata la regio- 

ne di Lassithi: l’isola pertanto pote nuovamente esportare 1 

suoi ricchi prodotti, con notevole profitto per I’intera popo

lazione.

Tale periodo pero non fu, disgraziatamente, di lunga 

durata, perch- le forti e continue spese che il governo veneto 

dovette sostenere per le fortificazioni dell’isola e per la sua 

difesa, gravarono troppo fortemente sugli abitanti. Inoltre i 
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cespiti di guadagno diminuito.no sempre pin, quando, colla sco- 

perta dell’America, le vie dei commerci si spostaro.no su altri

E’ pero doveroso notare che le premure di cui dettero 

ampia prova i vari Provveditori Generali della Serenissima/, 

riuscirono, non solo a mantenere la piu severa giustizia, ma 

sollevaro.no i deboli e punirono gli abusi, migliorando le con— 

dizioni del popolo con opportuni e saggi provvedimenti»

Abbiamo fatto vari accenni nel corso di questo studio 

alle fortificazioni venete dell’isola. Tali fortificazioni me- 

ritano pin ampio studio, ma i limit! imposti consentono una sem- 

plice trattazione generale.

Quando Venezia, cacciato dall’isola il Conte di Malta, 

inizio la costruzione dei suoi castelli e delle sue fortezze, 

esistevano in posto ancora quelle bizantine di cui abbiamo gia 

fatto cenno e quelle costruite dallo stesso Conte di Malta che 

vanno aanoverate tra le fortificazioni genovesi.

E’ evidente che il Pescatore, Conte di Malta, pensasse 

di fortificarsi nell’isola, perche, senza l’appoggio di ben mu- 

niti castelli, non. avrebbe potuto resistere per quasi cinque 

anni alle forze venete. Il Sanudo, nella sua "Vita dei Dufehi 

di Venezia", scrive: "Avendo il detto conte Arrigo di Malta il 

" dominio dell*isola, fece fare molti castelli per I’isola, cioe 

" il castello di Mirabelle e quello di Lionforte, di Bonifazio, 

" Castelnuovo e ’1 Belriparo, la rocca di San Niccold, il ca- 

" stello deT Longobardi, con ^oltii altri in numero di 14 castel- 

"li per poter tenere la detta isola. E avea ancora nelle sue 

” mani il castello di Termine, gia fatto fare per avanti, e la 

" citta di Candia e la Canea.”

Andrea Corner asserisce inoltre che ” il sudetto conte 

" Rigo fece far molti casteli per difendersi dalla signoria de 

" Venezia et dalla sua potenza: et il primo fu il Castel Mira- 

" belo che si mese in ordine: poi quello *de Pediada, de Novo, 

" de Prittissa, de lelveder, de 1,.alvici.no, de Belriparo detto 

" Bereradi, de Gerapetra e de Milopotamo, de Chisamo, deApi- 

” corno e del Bonifacio che furono dodeci casteli in tutta 1‘i- 

” sola»"

1
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Resta quindi fuori di ogni dubbio che i corsari geno- 

vesi del Conte.di halta abbiano costruito fortilizi nelle loca

lity indicate dalle cronache sopra riportate, ma poiche i for

tilizi stessi furono poi modificati, ampliati ο ridotti dai ve- 

neziani, secondo la loro tecnica poliorcetica, ne tratteremo 

parlando in genere dei forti2iizi veneti.

Affermiamo subito 1’evidente impossibilita di trattare, 

sia pur brevernente, delle caratteristiche delle antiche forti- 

ficazioni veneziane: i criteri che posso.no farci distinguere 

tali fortilizi da quell! delle antecedent! epoche sono tanto 

fallaci e pertanto mancano le basi per trattare delle loro spe- 

cifiche particolarita.

Le prime fortificazioni veneziane in Creta, povere nel- 

10 sviluppo delle forme e semplicissime nei complessi costrut- 

tivi, non possono certamente reggere al paragone coi mirabili 

castelli sparsi in tutta Europa e che Crociati e Cavalieri dif- 

fusero nellOriente latino, ove esistono splendidi esempi a 

Rodi e a Cipro. I castelli dal molteplici. girl di fosse e di 

mura merlate, dai complicati androni di porte 'e di saracinesche, 

dalle irte torri minacciose di feritoie, dagli agili ponti le- 

vatoi, dai misteriosi e lugubri sotterranei, da tutto quell’in- 

sieme di,particolarita costruttive onde quei. manieri vanno tra- 

dizionalmente celebrati nella storia, nella letteratura e hel- 

1’arte, nulla hanno di comune coi fortilizi veneziani dell’i- 

sola 'di Creta.

Le fortificazioni venete difficilmente si distinguo.no 

da quelle bieantine, perche non si scostano da quests ne per 

essenziali divergenze ο innovazioni nel sistema fortificatorio 

ο nello schema generale del tracciato, ne per la tecnica stes- 

sa delle costruzione. Tutt’al pin scompaiono quasi totalmente 

dalle mura veneziane quei gross! blocchi di pietra che l’arte 

bizantina invece aveva continuato a^ impiegare, utilizzando i 

blocchi squadrati delle antiche acropoli megalitiche.

A differenza da quell! delis citta, ove la cinta mura— 

ria ha 1’unico scopo di proteggere entro la propria cerchia 

il nucleo delle abitazioni, i fortilizi· veneti della campagna, 

a seconda che servano come luogo di riparo ο che costituiscano
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invece un posto avanzato, so.no costruiti sulla vetta del calls, 

fra le scabrose montagne dell’isola, oxide accogliere, in caso 

di bisogno, i fuggiaschi in cerca di rifugio, oppure sono di- 

spoit» in riva al mare ο allo sbocco delle vie principali, per 

impedire al nemico lo sbarco e l’avanzarsi nell’isola.

Nelle citta, pur procurando di conservare la posizione 

pin favorevole, le mura sono generalmente costrette a seguire 

le linee dell’abitato e, dalla forma di questo, prendono norma 

per stabilire le proprie cortine, cingendole, possibilmente, 

di fossa e intercalandole di torri e di bastioni che ne difen— 

dano gli angoli ο ne spezzino i lati troppo lunghi e indifesi.

Nella campagna invece, ove di regola l'abitato si ven- 

ne formando posteriormente all’opera fortificata, questa cerca 

soltanto di adattarsi alla forma del luogo, seguendo le aspre 

sinuosita del terreno e valendosi all’uopo delle difesa natura- 

le di questo per interrompere il recinto murato. Le torri e i 

bastions proteggono angoli e cortine, guardano le porte e i 

punts debbli. Non raramente entro la cinta si trova un ridot- 

to nel sito piu importante, come pure al di fuori del castel- 

lo si riscontra sovente un recinto avanzato munito di poderose 

mura e contrafforti.

Le cortine sono costituite da muraglie semplicissime, 

talvolta terrapienate. Nei luoghi montuosi la loro parte infe- 

riore ha lo scopo di rivestire ed eguagliare le scoscese aspe- 

rita del terreno, mentre nell'interno si sviluppano soltanto 

nella parte ove emergono dal suolo. Sopra la piattaforma, a 

cui si sale per rampe ο scale interne, sporge il parapetto ο 

cammino di ronda, frastagliato quasi sempre da merli rettan^o— 

lari.

Le torri, quando non sono massicce, constano di piu pia- 

ni; l’accesso e, naturalmente, dalla parte interna del castel- 

lo: poche feritoie si aprono belle muraglie. La sommita e sem- 

pre a terrazza, opesso munita os piombatoie che, perb, non re— 

cin^ono a corona la cima stessa della torre e sono, anzi, assai 

scarse di numero. Oltre alle torri rettangolari, altre torri 

rotonde ο poligonali, oppure semplici bastions ad angolo, di- 

fendon$ i punts piu. i^portanti della cinta.
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Le porte ed i portelli di Ingres,so al fortilizio, sem- 

pre assai seaplici, si aprono, di solito, nelle cortine, in vi- 

cinanza delle torri: assai raramente nelle torri medesime,

Nei pochissimi castelli di pianura manea ogni traccia 

di fossato; questo era ritenuto superfluo ο troppo difficile 

a costruirsi perche il terreno si pr^senta quasi sempre nolto 

roccioso,

Ridotti a pin modeste proporzioni, i fortilizi veneti 

assumono in genere la forma regolare di semplice rocca, il pin 

delle volte rettangolare, munita di quattro torri angolari, in 

armonia a quelle che possono chiamarsi le norme elementari'’cui 

si uniformarono tutte le fortificazioni di quel tempo, pur svi- 

luppandosi in altri paesi con tanta ricchezza e varieta'di par

ticolari,

Non possiamo chiudere questo breve accenno alle forti

ficazioni venete, senza accennare all*opera piu. grandiosa che 

e rappresentata dal complesso delle fortificazioni di Candia,

Tali fortificazioni consistono nella cinta basftionata 

della citta e nella rocca a mare,

la cinta della citta risale nella sua prima rudimenta

le forma, all’anno 824, all'epoca cioe in cui i saraceni inva- 

sero Creta e crearono la nuova citta che ebbe nome' Kandak, che, 

in arabo, significa appunto fossato.

Nel successivo periodo bizantino, durante la breve oc- 

cupazione genovese del Conte di Malta, e , infine, durante il 

primo periodo della dominazione veneta, la cinta fortificata 

sub! notevoli rimaneggiamenti che la ridussero ad un ammasso 

caotico di muraglie e di torri, piu ο meno tra loro collegate 

e tendente sempre all*ampliamento, man mano che aumentava la 

popolazione dei borghi, e con essa la necessita di includervi 

le nuove abitazioni civili.

Quello che rimane oggi di tale antica cinta non ci con- 

sente di poterne nemmeno rilevare lo sviluppo, perche non rap- 

presenta piu che in minima parte la sua originaria struttura, 

Dobbiamo pertanto riferirci alla "Descriptio insulae Cretae" 

dell’abate fiorentino Buondelmonti per averne una sufficiente 
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nozione. L’abate Buondelmonti, infatti, visito 1‘isola nell'an- 

no 1419 e pertanto in un'epoca in cui non erano state ancora 

apportate alla cinta di Sandia modificazioni sostanziali.

Balla sua descrizione sappiamo che la citta era recin- 

ta di mura merlate, nelle quali, a regolare distanza, erano in

tercalate le torri. La muraglia si distaccava dal molo maggiore 

del porto, ove esisteva una torre assai pin grande delle altre: 

girando verso occidente, lambiva il mare con quattro torri mi- 

nori, fino alla porta della Giudecca che immetteve al quartie- 

re degli ebrei. Quivi, abbandonando il mare, le mura si inter- 

navano verso terra con altre quattro torri e raggiungevano la 

piazza ove si apriva la Borta Kaggiore. Seguitando poi nella· 

stessa direzione e sotto la protezione di tre altre torri, rag- 

giungeva lrestremita meridionale della citta ove esisteva una 

torre d'angolo. Piegando decisamente verso nord, la cinta rag- 

giungeva nuovamente il mare, ancora intercalata da torri. Mel 

punto in cui la cinta si saldava al molo minore esisteva una 

torre d’angolo. Finalmente nel tratto interno del porto, tra 

i due moli, esisteva un*altra torre a tre aperture, due delle 

quali immettevano nell’arsenale.

Evidentemente tale antica cinta racchiudeva soltanto 

le abitazioni della citta ed escludeva completamente le abita

zioni dei borghi.

Soltanto nel 1538 il celebre architetto militare Kiche- 

le Sammicheli pote presentare il nuovo progetto per una comple- 

ta ricostruzione della cinta fortificata che potesse comprende- 

re anche le numerosissime abitazioni dei borghi, la cui esten- 

zione copriva oramai un vasto territorio assai pin ampio della 

citta stessa. Tale progetto fu subito approvato e messo in ope

ra, con 1’immediato consenso del governo veneto.

La nuova cinta e poligonale: abbraccia 1’intera citta, 

compresi i borghi allora esistenti: e sostenuta validamente da 

otto formidabili bastioni ai vertici degli angoli della cinta 

stessa. Ε’ protetta da un ampio -fossato in tutto il suo svilup— 

po, ora, in moati tratti interrato. Tale cinta bastionata pos— 

siede tutte le caratteristiche di analoghe fortificazioni crea

te in altre zone nello stesso periodo di tempo. Si impfene tut- 
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tora per la potenza delle sue muraglie e per lrott!ma disposi- 

zione del "bastioni che permettono una sicura difesa in qualsia- 

si punto. Purtroppo, di tale cinta non restano che i fossati 

coi relativi muraglioni di controscarpa, mentre la cinta vera 

e propria e i bastion! risultano mozzati all*altezza del terre- 

no circostante: aleuni tratti delle cortine e dei bastioni so- 

no serviti per costruzione di abitazioni civili sovrapposte 

ad essi.

La rocca a mare era, in un primo tempo - come abbiamo 

visto dalla descrizione dell'abate Buondelmonti - costituita 

da una grande torre a difesa del molo maggiore. Il molo minore 

era difeso dalla torre d’angolo della cinta fortificata che in 

quel punto ripiegava verso l’arsenale.

11 3 luglio 1523 fu mandato da Verona nell’isola lrin- 

gegnere milltare,allora celebre per altre costruzioni, Antonio 

oaracini "homo pratico et sufficient© in dicto exercitio de in- 

zegner”, insieme al capitano delle fanterie Giovanni da Como. 

Costoro ebbero un lungo colloquio col Duca di Candia harco 111- 

nio e col capitano generale Tommaso Locenigoo Pu subito deciso 

di abbattare la decrepita torre del molo maggiore e di sostituir- 

1a con un nuovo e piu possente fortilizio.

Gorse cosi la Rocca a mare 0 Portezza di piazza reale, 

come e chiamata in moltissimi documenti veneti.

Questa poderosa rocca tuttora si innalza colla sua mole 

merlata, cadente ma pur sempre veneranda, pur sempre altera del 

suo gran Leone di San riarco che da lontano addita a chi si av- 

vicina all'antica capitale veneta, le glorie e il fulgore del

la Serenissima.

La rocca, attraverso i secoli, ando soggetta alle piu 

svariate e deprecabili modifiche: tuttavia si presenta ancora 

nella sua imponentissima mole sulla quale sono sempre visibili 

le sue caratteristiche di origine,

ferso il porto la sua mole merlata si eleva sopra unral- 

ba ballchina, mentre, verso il mare aperto, poggia sopra grossi 

macigni che costituivano un tempo lo sperone. Lungo la muraglia 

corre superiormente un cordon©, murato a varia altezza, a se

conds delle interne strutture, Sopra la porta del molo, sopra 

quella. di soccorso verso il mare e all’angolo del muro nell^in
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terno del porto, spiccano tre giganteschi leoni marciani con e- 

pigrafi, nolto corrosi e rovinati. Oltre alle porte, si aprono 

nella muraglia un piccolo andito di accesso e le numerose hoc- 

cle delle cannoniere, alcune delle quali sono state murate in 

tempi successivi.

L’accesso dalla parte del molo era chiuso da tre porto- 

ni di leg.no, di cui uno solo e rimasto. Il lungo androne prin

cipals e rischiarato da lucernai aperti sulla volta. Tutti i 

locali del pianterre.no sono costruiti a grossi blocchi squadra- 

ti di pietra che conferiscono alia fair rica un aspetto imponen- 

tissimo, Le comunioazioni tra un locale e l’altro sono costitui- 

te da magnifiche arcate a pieno sesto. Tutti i grandi locali 

del pianterre.no, illuminati dall’alto a mezzo di lucernai, co- 

stituivano le postazioni dei cannoni, i depositi munizioni da. 

guerra, magazzini vari e cisterne.

Il vasto piazzale superiore e cinto tutto intorno da 

ampin muraglia. Il lato maggiore riguarda il mare aperto ed ha 

una grande piattaforma con parapetto merlato sul cui spessore 

si aprono sei cannoniere: altra cannoniera piu piocola si .apre 

alia estremita orientale della muraglia. La parte orientale 

del castello e costituita da un possente hastione semiellitti- 

co il cui interno e fabhricato a gradi.nate, in maniera cue 1 

marciapiedi diventano due a anche tre a different! altezze. Vi 

si aprono complessivamente sette cannoniere.

L’interno del piazzale e attualmente una larga spiana— 

ta ingombra di rovine di ogni genere e di ogni epoca. Sboccano. 

in esso tutte le scale di accesso e le aperture dei lucernai; 

vi si possono ancora riconoscere facilmente piccoli locali, e— 

videntemente destinati a deposito per munizioni da guerra.

I documenti del tempo attestano che la rocca conteneva 

magazzini, cisterne, le varie abitazioni del Castellano, dei 

Capitani e degli ufficiali: una prigione,‘un forno, un mulino 

ed una chiesetta situati entro il suo recinto. Ben poca cosa 

resta di tuuto questo.

Date le distruzioni, le sovrastrutture e le modifiche 

apportate in tempi successivi, ben poco e quello che si riesce 

a comprendere della destinazione originaria dei locali tuttora 

esistenti»
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per concludere sulla grandiose, opera della dominazione 

veneta, riteniamo neeessario un brevissimo acoen.no all’arte e 

allo sviluppo artistico dell’isola.

Il deprecato dominio turco che succedette a quello glo- 

rioso di Venezia, ha, purtroppo, ridotto irriconoscibili i mo

nument! cretesi e specialmente quelli dell’epoca veneziana, tan— 

to che questi oramai non si impongono pin, nella quasi totali

ty, per le loro caratteristiche estetiche.

I fortilizi delle castellanie furono in parte rasi al 

su&lo, in parte trasformati orribilmente in brutte caserne o 

alloggi privati. Soltahto alcune rocche ppssenti, eerie, ad esem- 

pio, quelle di Candia, di Retinno e di Canea, sono riuscite a 

conservare una parte della loro bellezza e attesta.no ancora 

al mondo della grandezza del genio che le concept/.. Abbiamo me- 

moria c’ e nella sola citta di Candia esistevano ben dieci chie- 

se del rito latino, tutte costruite con larghezza di mezzi e 

col fasto speciale dei veneti: tutte furono distrutte dal fa- 

natismo islamico e sostituite da brutte moschee che non ebbero 

nenmeno quella imponenza di caratteristiche che in altre regio- 

ni tuttora presentano.

abbiamo fatto un breve cenno all’arte fortificatoria 

veneta: vogliamo ora altrettanto brevemente accennare alla edi- 

lizia civile.

Tolte le citta, i castelli e le fortezze, gli altri luo- 

ghi abitati dell’isola ben di rado sorgono in riva al mare, in 

evidente contrasto colla tradizione di antiche ed opulente cit

ta marinare del periodo minoico. Cid pub essere spiegato dal 

fatto che troppo recenti erano i ricordi delle incursion! di 

pirati di ogni genere e quindi non poteva arridere ai cretesi 

dell’epoca veneta 1’idea di tornare- in riva al .mare per ripren- 

dere la nobile attivita degli antichi navigatorio Abbiamo vi- 

sto anzi che nel primo turbolento periodo della dominazione ve

neta, gli abitanti dell’isola cercarono di agglomerarsi maggior 

mente tra le selvagge montagne, fra le gole e i burroni di cui 

I’isola abbonda·

Hon c agevole oggi indovinare quali potessero essere 

questi abitati montani durante il dominio veneto. hanca ogni 
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precise notizia e le rovine attuali so.no ben misera cosa per 

permetterci di azzardare un giudizio anche sommario. Un con- 

fronto coi paesi moderni, tanto desolati, sporchi e cEnciosi 

ο un riferimento alle tristi condizioni degli isolani di quel- 

I’epoca, ci porterebbero a conclusion! poco confortantie Pob- 

biamo percio ritenere che gran parte di quei villaggi presen— 

tasse l’aspetto di un disordinato raggruppamento di casupole 

addossate ai fortilizi ο attorno a modeste chiesette senza al- 

cuna particolare caratteristica.

Ben differenti invece dovevano essere i villaggi ove 

uvevano i loro palazzi e le loro ville patrizie i nobili vene- 

ti e cretesi. Il castello del proprietario conferiva certamen- 

te ad essi una distinta note caratteristica e 1’eleganza di ta

li edifici doveva certamente influire anche sulle piu modeste 

costruzioni, per quella particolare tendenza che ogni popolo 

possiede, di assimilare,. cioe, i misteri dell’arte.

Citiamo, ad esempio, gli attuali villaggi di San Costan

tino, in provincia di Retimno, dove tuttora sovrastano alte le 

rovine del palazzo gentilizio dei Barozzi: di Itia, in provin

cia di Sitia, ove esiste sempre. la magnifies villa, purtroppo 

cadente, della famiglia.patrizia dei Mezi: di Exo Juliana, pu

re in provincia di Sitia, ove ancora si conservano fra recenti 

sovrastrutture i resti del palazzo della famiglia Pal Mulino 

Tali villaggi‘presentano anche oggi un insieme di case solide 

e ben costruite: non di rado le strade sono scavalcate da gra- 

ziose arcate a sesto acute: numerosi affiorano motivi ornamen

tal! di ogni genere, ma sempre di caratteristica veneta, anche 

nelle costruzioni piu umili e nelle chiese piu remote»

I.citati villaggi non costituiscono certamente una ec- 

cezione, perchd dovnnque, sia pure con minors evidenza, si pos- 

sono ammirare avanzi di monument! dispersi che ci inducono a 

giudicare benevolmente della vita artistica dei villaggi crete- 

si del periodo veneziano.

L’attivita artistica del popolo cretese non si limito 

ai soli centri obitati, ma, colla stessa intensita, ai conven— 

ti e ai mo: asteri; alle piccole chiesette confinate in cima ai 

monti ο fra le gole aspre di paurosi burroni; alle fontane e 
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alle cisterne: ai ponti e ai viadotti e dovunque la mano dell’uo— 

mo ebbe a lasciare lfimpronta del suo lavoro e 11 governo vene— 

to il ricordo inobliabile della sua dominazione.

L'arte di una colonia presenta sempre degli ^etti som- 

mamente inter ess anti o In essa infatti vediamo come le forme sti- 

listiche della madre patria si siano adattate alle condizioni 

del nuovo ambient®. A Creta poi tale ricerca offre particolare 

importanza, quando si pensi all’incrocio di due arti, delle qua- 

li, quella veneta si trovava allora nel massimo splendore del

la sua gloria, mentre la bizantina, oramai vecchia, continuava 

ad attaccarsi alle sue vecchie tradizioni che si riallacciano 

alia mitiche maraviglie del passato. La prima si sviluppa con 

tutta la forza delle sue giovani energie, mentre la seconda te- 

nacente resiste, memore delle antiche glorie e favorita larga- 

mente dalle condizioni locali,

Le due opposte tendenze pugnano!1‘una.contra'Italtra: 

intanto l'arte veneta vincitrice si afferma nelle costruzioni 

militari e specialmente nelle fortificazioni, favorita dalle 

necessita contingent!. Lla quando subentra la pace, ambedue con- 

corrono in armonica fusione nella costruzione di palazzi e di 

ville patrizie, di conventi e di chiese mirabili, purtroppo 

distrutte dal fanatismo ottomano e si ha cosi quell’arte che 

possiamo chiamare veneto-cretese, compenetrata da tradizionali 

element! bizantini e vivificata dal soffio innovator© dell’ispi- 

razione veneta.

Appunto nella loro rispondenza colla vita esterna, nel- 

1’intimo legame cogli avvenimenti che le.hanno create, consist© 

il massimo pregio di quelle manifestazioni artistiche che amrni- 

riamo nell’isola. Una sconnessa rovina, una rocca smantellata, 

un affresco sbiadito, uno stemma mutilato ο la veneranda figu— 

ra di un nostro Leone veneto corroso dal tempo ο fracassato dal

le palle nemiche, assume per noi un valore tanto pin grande, 

quanto maggiore e la distanza che separa quel monumento dalla 

nostra Patria, quanto pin e evidente la perpetua affermazione 

eel come veneto in terra lontana, quanto pin agitate furo.no le 

epiche lotte che haano coperto di gaoria quel rudero pressoche 

irriconoscibiie, segnacolo imperituro di fronte al mondo intero 



dello splendore della civiltad veneziana, anche oggi perennemen- 

te trionfante sugli spalti indistruttibili della poderosa rac- 

ca di Candia.

Ed allora non sara soltanto poesia se oseremo affermare 

che fu proprio il ruggito di quei leoni che chiamb a racoolta 

le truppe italiane che alla 'sera del 28 maggio 1941> cel nome 

glorioso di Roma e di Venezia, ripresero saldo possesso di cue

sta tormentatissima isola.

8) DOMINaZlONE OTTOMANA.=

Colla resa di Candia, che portb conseguentemente alla 

cession© dell’intera isola all’impero ottomano, else inizio per 

i cretesi il gover.no dell’arbitrio e del terror©·

Bal 1670 al 1821 questo popolo dovette sopportare un 

regime di oppression© e di arbitrio senza confront!· Quests re

gime fu i^postoda funzionari irresponsabili, obbligati a cede- 

ρθ able si-enze ed all© intemperanze delle soldatesche turche, 

senza fre.no e senza disciplina, che, in quasi due secoli del 

loro infausto dominio trattaro.no Creta come terra di conquista 

e i suoi abitanti come schiavi. E* da notare, a prpposito del

la indisci .’lina di questo esercito, chegli stessi funzionari 

turchi furo.no le prime vittime dei loro eccessi, solo perche 

tentarono, nel nome delle leggi, di frenare ο punire acusi e 

disordini.

Soltanto gli sfal-ioti, in un primo tempo, dall’alto del

le loro aspre montagne, poterono, sfuggire alla crudelta inumana 

dei dominatori, ma inline anche essi, vittime di un tradimento, 

come vedrema in seguito, dovettero cadere nelle mani dei loro 

nemici.

Nell’inverno successive alla presa di possesso dell’1- 

sola 11 gran vizir Kuprjli impiegb le sue truppe per riedifica- 

re le fortezze che erano state ridotte ad informi ammassi di 

macerie. Kuprjli inoltre convert! in moschee tutte le chiese 

del rito latino e di quello ortodosso che erano state risparmia- 

te dalle artiglierie assedianti, ad eccezione di due che furono 
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acquistate da un certo Panajoti Nikusi e da lui destinate al 

culto cristiano, una per i greci e una per gli armeni. Benche 

greco di origine, il Nikusi fu per circa 25 anni a diretto ser- 

vizio del Sultano di Costantinopoli e si dedico alla difesa de- 

gli interessi dei suoi conterranei.

Dope la partenza di Kuprjli, i soldati turchi comincia- 

rono a sparpagliarsi nelle campagne vicine alle grandi citta e 

cominciatono ad impadronirsi a loro piacimento delle terre al- 

trui, cacciando via gli abitanti ed uccidendo inesorabilmente 

tutti coloro che opponevano una qualsiasi resistenza.

I Pascia, dal canto loro, non avendo alcana autorit^ 

di fronte ai soldati, assicuravano ad essi una completa ed as- 

soluta immunita, lasciando cost che essi potessere coMmettere 

abusi di ogni genere e violenze di ogni specie. E’ interessan- 

te quanto racconta il console di Francia Mr. Raffenel nella sua 

’'Storia della Grecian ove fa un quadro della tristissima sitma- 

zione della popolazione cretese, che potrebbe persino sembrare 

incredibile, ma che rappresenta una testimonianza indiscutibi- 

le dell *esecrando contegno delle milizie turche nell’isola. 

Frequentissimo era il fatto - secondo quanto egli racconta - 

che soldati turchi entrassero nelle private abitazioni, ove, 

dopo aver abusato della donne colla forza e dopo aver depreda- 

to quanto loro fosse piaciuto, uccidevano i component! della 

famiglia che avessero osato muovere lagnanze: immancabilmente 

la giustizia ottomana concedeva ad essi il beneficio della le- 

gittima difesa, concedendo la plena assoluzione.

Bal punto di vista amministrativo, Creta era divisa in 

tre vilayet che avevano per capo un Pascia: Candia, Canea e Re- 

timno. Il Pascia di Candia era nello stesso tempo Governatore 

dell’intera isola e godeva percio di benefici eccezionali, sia 

finanziari, sia di autorita e di privilegi.

Tali Governatori del resto si mostrarono sempre assai 

poco scrupolosi nell’esercizio delle loro funzioni e non si cu- 

rarono di al bro che di studiare nuovi mezzi per infierire dem- 

pre pin sulla misera popolazione greca, In principio i greci 

erano lasciati liberi di dedicarsi alle loro pratiche del cul

to ort0dos! 0, ma non potevano ottenere 1 *autorizzazione di ri- 

parare le loro chiese e i loro monasteri, se non pagando forti 
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tributi al fascia. Le autorita turche inoltre studiavano con 

ogni cura di intralciare questo esercizio del culto: i papas, 

in particolare, erano oggetto di insulti e di oltraggi e molto 

spesso gli stessi bascibuzuk li massacravano senza alcun moti

ve in mezzo alle strade. Allora si verificava un fatto nuovo 

che mette in luce il fanatismo musulmano: i cristiani abitanti 

nel quartiere ove era stato gittato il cadavere fMb. /^^ veni- 

vano gravati di una forte tassa per avere il diritto di rimuo- 

vere e seppellire la salma del loro papas: il ricavato di tale 

tassa veniva sempre devoluto al mantenimento delle moschee.

11 solo arcivescovo di Candia aveva il diritto di en- 

trare a cavallo nella citta. Tutti gli altri cittadini greci 

non potevano assolutamente servirsi di mezzi di trasporto, se 

non in aperta campagna. Verso l’anno 17S0 il vescovo di Canea 

viold questa prescrizione, I giannizzari di guardia alla porta 

della citta per la quale era transitato il vescovo si credette- 

ro insultati e, raccolti i loro commilitoni, decisero di bru— 

ciare il vescovo -ed il suo clero. Erano gia in procinto di met- 

tere in esecuzione il loro fosco progetto, quando intervenne 

il Pascia e riusci a mettere la calma. Eero, per ridurre i gian- 

nizzeri all’obbedienza, dovette emanare un ordinanza colla qua

le vietava a tutti i greci cristiani di pernottare belle citta 

e pertanto tutte le sere la popolazione cristiana era costret- 

ta ad uscire dalle proprie abitazioni e passare la notte nei 

campi 0 tra le gole dei monti. Anche questo decreto non tardo 

a diventare un modo di estorsione di denaro a carico di coloro 

che domandavano, per speciali ragioni, di pernottare nelle lo

ro abitazioni in citta.

Il fanatismo musulmano, colle sue iqnumerevoli vessa— 

zioni, determine gli abitanti a cambiare religions e pertanto 

in alcuni villaggi dell’isola intere popolazioni abbracciaro.no 

la religione islamica.

• Durante la dominazione veneziana 1’isola aveva raggiun- 

to una popolazione stabile di un milione e duecentomila aLitan— 

bi. al principio del secolo XVIII questi erano ridotti a soli 

350.000, dei quali 200.000 musulmani. Il governo turco a17ora 

±ece sgombrare una grande quantita di cittadine e di villaggi, 



80 =

tra le quail Sitia, Jerapetra, Kissamo, Sfakia, Selino ed altre. 

Questi centri, un tempo assai prosperosi, anche oggi sono ridot— 

ti a semplici villaggi.

Belle potenti fortezze costruite dal veneziani, oggi 

non restano che inform! cumuli di rovine.

Dei 150.000 greci cristiani sottoposti alla dominazio- 

ne ottomana, 65.000 pagavano una tassa chiamata "karak" che cor- 

rispondeva ad una quotazione fissa per ogni cittadino tassato. 

Tale imposta era pagata da tutti i cristiani iil3,Schi al di sopra 

dei sedici anni ed era di 5 piastre annue per ogni uomo. Inol- 

tre vi era una imposta fondiaria corrispondente ad un settimo 

della proprieta fondiaria.

Oltra a tali tasse i cristiani dovevano pagare anche 

le decime stabilite dalle autorita ecclesiastiche, consistent! 

in un dato quantitative di frumento, di vino, di olio, e di al- 

tri prodotti agricoli: vi era infine un*altra forte tassa per 

la celebrazione dei matrimoni, Tutte queste tasse erano pagate 

soltanto dalla popolazione cristiana ed erano divenute tanto 

gravose che il numero di coloro che rinnegavano la fede si ac- 

creboe con rapidita sorprendente.

La giustizia era nelle man! del lufti, capo supremo del

la religione musulmana e del Cadi, prime magistrate giudizia- 

rio. A quest ultimo erano affidate inoltre la question! sulla 

valid!ta dei matrimoni, la tutela dei beni dei minorenni e i 

diriuii di successione. Egli inoltre giudicava insindacabilmen— 

te nei process! e nelle question! di donazioni private. Come 

funzionassero questi tribunal! musulmani, pud essere facilmen— 

te giudicato dal fatto che i cretesi cristiani preferivano 1a- 

sciarsi spogliare, anziche ricorrere ad essi: in qualunque sa- 

co, era per essi la rovina, ma, tacendo, potevano force evita- 

re gravi conseguenze, forse peggiori della spoliazione. I musul

mani, sicuri di ogni immuhita, non esitavano di ricorrere a qual- 

siasi violenza, pur di estorcere ai cristiani somme di denaro. 

Anche in caso.di uccisione di un cristiano, l*immunita era sem- 

pre assicurara all’assassino, perche gli veniva sempre conoes- 

30 11 diritto di legittima difesae quindi l'assoluzione era in ' 

ogni caso assicurata.
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La condotta della popolazione musulmana nei riguardi 

della donne greche era senplicemente odiosa: questo fatto e 

tanto piu grave, in quanto i turchi sono, in generale, pieni 

di ogni riguardo e deferenza verso le loro donne. Le donne tur- 

che portavano, anche allora, il volto coperto da un fitto velo: 

bastava che un cristiano si fosse semplicemente soffermato per 

guardarne una, per far nascere subito un incident© che si con- 

cludeva immancabilmente nel sangue. Le donne cretssi invece, 

che indossavano il costume europeo, erano costantemente espo- 

ste ad oltraggi e il piu delle volte dovevano subire violenza 

da parte dei musulmani, sempre pronti a rapirle per soddisfare 

le loro passioni. I pianti e le proteste dei parenti non pote- 

van© essere riferiti al Cadi, perche quando taluno aial augur at a- 

mente vi ricorreva, poteva dichiararsi ancora fortunato se que

st© magistrate si fosse semplicenente contentato di rimetterlo 

in liberty, senza fargli espiare la sua temerity per aver lau

dato un’accusa contro un musulmano. Si afferma da storici e 

da viaggiatori dell’epoca che moltissiiae donne non siano mai 

uscite dalla loro abitazione, per evitare oltraggi e violence, 

per tutta la loro vita*

Invano i cristiani cercarono a piu riprese di scuotere 

il giogo musulmano, sopratutto per non dover sottostare alle 

violence odiose dei giannizzeri, perche furono sempre ridotti 

air *impotenza. Soltanto gli sfackioti poterono per lungo tempo 

sfuggire all’azione diretta dei turchi.

Nel 1770 gli sfakioti, da soli, osarono prendere parte 

all ’ insurrezione provocata dal 1' nubizione di Caterina di Russia.. 

L’incapacita di Orloff, favorito dell’imperatrice, fece scoppia- 

re questa insurrezione che ebbe a capo in Creta il piu. ricco 

e piu autorevole proprietario di Sfakia, soprannominato Castro 

Giovanni (Daskalos Janni). Appena giunta la flotta russa, Ma- 

stro Giovanni fece prendere le arid ai suoi conterranei: allo

ra il Pciscia fece .ri mire tutte le sue truppe e marcio contro 

gli sfakioti che, rifugiatisi tra le go_e delle loro montagne, 

comoutterono tenacemente contro le truppe ottomane finche, tra— 

ditr da alcrni giovani isolani sedotti dalla prospettiva di lau- 

ti gy.adagni, che guidarono i turchi attraverso i piu difficili 



82

sentieri, gli sfakioti furono sorpresi e battuti. Le loro don- 

ne e i loro bambini furo.no catturati e venduti sui vari merca- 

ti del territorio ottomano.

Il Pascia fece scrivere a Castro Giovanni, da suo fra- 

tello che era caduto prigioniero, promsttendogli salva la vita 

se fosse venuto a conferire con lui. Mastro Giovanni credette 

alla parola del Pascia e si fece premura' di presentarsi a lui: 

ma, appena giunto, fu impiccato insieme a suo fratello.

Popo questa insurrezione gli sfakioti dovettero pagare 

il Karak e tutte le altre imposte che fino allora erano riusci- 

ti ad evitare.

I giannizzeri, sempre violenti e indisciplinati, non 

esitarono mai a prendere le armi contro i loro stessi capi e 

due volte assassinaro.no i loro governatori. Nel 1688 il Pascia 

di Candia Zulfikar perdette la vita in una di queste insurre- 

zioni. Nel 1723 il tesoriere generale di Candia, Osman Effendi, 

subi la stessa sorte. Non di rado avveniva che funzionari del

lo State turco falsificassero i decreti della cancelleria in- 

periale ,e perfino il sigillo private del Sultano. Basta questo 

per farsi un’idea della trista moralita dei funzionari ottoma- 

ni chiamati a governare 1'isola di Creta.

Tale fu il regime applicato per tutte il secolo XVIII 

e tale e il carattere degli individui incaricati dell'aamini» 

strazione e della giustizia in questo paese. Si comprende per— 

cid come un simile governo sia riuscito a domare il carattere 

di questo popolo che in precedenti epoche si dinostro tanto 

turbolento. I cretesi erano caduti in un tale annientamento mo

rale che non oompresero i primi appelli della grecia: essi ^- 

no stati tanto spesso delusi .nelle loro speranze che non posse— 

devano pin alcuno slancio per risorgere.

Durante I’xntero periodo della dominazione ottomana, 

Creta non fu che una dells parti desolate dell’impero. Quando 

si pensa al padsato di grandezza dell*Islam, affermatosi fin 

^aH’inizio colle impress saracens, e alla sua intensa vita di 

opere e ci lavoro costruttivo e si vede sugli stessi luoghi la 

desolazione e il silenzio della morte, vien fatto di domandar- 

ci quale xatalitci. pesi sul mondo musulmano che conferisce un 
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aspetto cosi lugubre ai paesi sottomessi alla legge coranica. 

In ogni punto dominate dal cessato impero turco, anche i monu- 

menti pin antichi, Ie pin utili costruzioni, i ponti, gli acque- 

dotti si vedono condannati ad una lenta ed inesorabile distru— 

zione» Sembra che il musulmano sia sempre di passaggio nei luo- 

ghi ove sosta. In Creta, pin che altrove, i turchi dettero l’im- 

pressione che la loro fosse una dominazione effimera: questa 

considerazione spiega la rapacita dei funzionari e la loro avi- 

dita di arricchire. Inviati a Creta, essi sapevano che il Sul- 

tano, a suo piacere, avrebbe potuto in qualsiasi momento richia- 

marli e pertanto non pensavano che a realizzare rapidamente le 

loro fortune: pertanto ogni scrupolo era da essi posto decisa- 

mente in disparte.

Siamo cosi all’inizio del secolo ΣΙΣ, il secolo che per 

Creta pud essere chiamato quello delle grandi insurrezioni, du

rante il quale si risveglia pian piano lo spirito battagliero 

degli isolani che si sentono insistentemente attratti dal ri- 

chiamo della vicina Grecia.

hello stesso tempo, col ridestarsi dello spirito guer- 

riero degli isolani, si va affievolendo la ferocia del tiranni- 

co governo dei turchi.

9°) mOVIMENTI IIISUKREZIOIULI OIL SECOLO ΣΙΣ.=

L’inizio del secolo ΣΙΣ trova i cretesi in preda a mor- 

tale avvilimento per la lunga dominazione ottomana che aveva 

stroncato ogni sentimento patriottico e religiose.

La grande lotta intrapresa dalla Grecia per la sua in- 

dipendenza, ridestd anche il popolo cretese che nel 1821 si 

sollevo contro 1’inumano governo turco: ne conseguirono numero- 

se insurrezioni che, se in un primo tempo non portarono alla 

liberazione dell'isola, furo.no pero molto utili alla causa el- 

lenica, perche costrinsero i turchi ad inviare a Creta numero- 

si contingenti delle loro migliori truppe, che, altrimenti, sa- 

rebbero stati inviati in Grecia.
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Allo scopo di eviture sommosse che gia si delineavano 

anche nell.’isola, il Sults.no emano 1*orcline di disarm© di tut- 

te le popolazioni, musulmane e cristiane. Tale ordine pervenne 

a Creta ai prini di giugno del 1821. Il disarm© nei centri pri^- 

cipali aweene. senza troppe difficolta, ma quando si pretese 

dagli sfakioti la consegna delle loro ami, essi si opposero 

energicamente, adducendo a pretesto che per essi erano indi- 

spensabili p'er difendersi dalle helve che infestavano i loro 

territori. Essi dichiararono che sarebbero stati anche disposti 

a prestare giuramento di fedelta al Sultano, purche fossero 1a- 

sciate loro le arai, ma il governo turco si oppose decisamente 

e allora gli sfakioti invitarono i turchi a venire tra le loro 

montagne per ritirarle.

Iniziavasi cost la sommossa. I cristiani, in numero di 

trenta mila discesero dalle loro montagne e marciarono su Ca- 

nea. Essi, che nella assoluta maggioranza erano sfakioti, eles- 

sero a loro capo il polemaroo Russos, fiero capo sfakiota.

Avert a notizia di quests insurrezione, un giovane crete- 

se residente nell’Asia ^inore, Antonio helidone, accorse alia 

testa dei suoi compatrioti raccolti in butte le provincie asia- 

tiche dell^impero ottomano e sbarco sulla costa settentrionale 

dell’isola. Conquistate facilmente tutte le citta e i villaggi 

dislacati sulla sua strada, sconfisse i turchi nei press! di 

Retimno, ove riusci a catturare lo stesso Pascia» I suoi succes— 

si ingelosiro.no Russos che cerco ogni mezzo per far cadere il 

suo rivale nelle mani del nemico: non essendogli cio riuscito, 

lo invite alla sua tavola e, a fine del pranzo lo fece uccide- 

re dai suoi sicari.

La morte di questo giovane capo sconvolse i progetti 

dei rivoltosi, i quali, vista anche La scarsa capacita di Rus

sos, si rivolsero al governo prowisorio ellenico per avere un 

altro capo» nei frat i>ejapo gli sfakioti posero il blocco a Canea, 

Retimno e Candia: tagaiurono gli acquedotti che portavano acqua 

a tali citta, causando cosi gravissine epidemic»

Nei prxmi giorni del 1122 il governo prowisorio elle- 

..ico inviv a. Creta 1— nuovo capo nella insurrezione» ^^st^ fu 

Lalesto, gia ufficiale dei granatieri francesi, la cui famiglia 
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risiedeva a Canea. Baleste strinse di assedio Canea e Retim.no: 

il 27 aprile 1822 riporto sui turchi una grande vittoria per 

mare e per terra, ma poco dopo, durante un violento attacco 

contro Retimno, cadde gravemnte ferito. Catturato dai turchi 

gli furono tagliate le mani e fu poi decapitato. La testa e le 

mani di quest© valoroso capo furono inviate come trofeo a Co- 

stantinopoli per mezzo del comandante di una nave inglese.

Alla morte di Baleste segu.iro.no i pin tristi episodi 

di quests insurrezione. Tra i tanti, merits di essere ricorda- 

to che trecento cristiani, tutti vecchi, donne e fanciulli, si 

erano rifugiati nella grotta di helhidoni, presso hilopotamos. 

I turchi, non osando penetrare nplla grotta, accesero grandi 

fuochi all’ingresso e cosi i trecento cristiani morirono tutti 

per asfissia. Solo dopo 18 giorni, quando cioe furono hen si- 

curi che tutti fossero morti, i turchi penetrarono nella grot

ta e depredarono i cadaveri. .

Verso la fine di maggio dello stesso anno, il Sultano 

ordi.no a kehemeth Aly, Vicere d’Egitto, di inviare la sua flot- 

ta a Candia per sostenere le sorti dei turchi. La flotta egi- 

ziana, al comando di Ismail Gibraltar, approdo a Retirino e in 

breve costrinse i rivoltosi a togliere l’assedio. Ismail si di- 

resse aliora verso Candia, assediata dagli sfakioti: questi, 

sorpresi tra le truppe assediate e quelle sopraggiunte di Isma

il Gibraltar, dovettero ripiegare. ma essendo stato richiamato 

in Egitto Ismail colla sua flotta, i rivoltosi ripresero il so- 

pravvento e nuovamente assediurono Retimno e Candia. Cosi nel 

mese di ottobre del 1822 i cretesi erano in possess© della in- 

tera isola, ad eccezione dei tre centri principali.

Il governo prowisorio ellenico invio allora un nuovo 

capo, nel.ua persona di Emanuele Tombasis che riprese vigorosa— 

meate la Lotta contro la citta di Canea, ma ai primi del 1824 

nuovamente sopraggiunse la flotta egiziana al comando di Ismail 

Gibraltar, centre le zorze terrestri egiziane erano al comando 

del principe Ibrahim, figlio del Vicere Mehemeth Aly.

Pur facendo credere di agire in none del Sultano, Meh.e- 

meth aveva ordinato ad Ibrahim .i conquistare 1’isola per cen

to del ticereane d'Egitto. E pertanto Ibrahim, raccolte le mi
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gliori truppe turche, le incorpord con quelle egiziane e marcio 

contro i cristiani sfakioti, costringendoli a ritirarsi sui Mon

ti Bianchi.

L’armata turco-egiziana, dopo aver tutto distrutto lun- 

go il suo camai.no, si accampo alle falde del Monte Ida, ove il 

principe Ibrahim, fedele agli ordini ricevuti dal padre, cerco 

ci negoziare cogli insorti,. Ogni suo. tentativo pero fu vano, 

e quindi i negoziati ebbero esito negative.

Intanto la flotta egiziana veniva attaccata a Retimho 

da quella greca giunta in soccorso dei cretesi e subiva gravi 

perdite. Il comandante greco Sakturis invid un forte numero 

dei suoi uomini a Tonbasis che trovavasi sui nonti di Sfakia 

per comunicargli la vittoria riportata, ma solo pochissimi, 

pratici dei sentieri montani, riuscirono a raagiungerlo. Oli 

altri ritornarono presso le navi ed . annunciaro.no a Sakturis 

che le forze turco egiziane erano dislocate ai piedi del Monte 

Ida.

La situazione degli insorti, per. defezioni e per scar- 

sezza di rifornimenti, diventava ogni giorno pin critica. Tom- 

basis pote tuttavia riuscire a far indietreggiare Ibrahim che 

si chiuse a Retimno, ove venne a conoscenza della distruzione 

delle navi egiziane. Sopraggiuhte altrenuvi turche, Ibrahim e 

Ismail Gibraltar ebbero ordine di trasferirsi sollecitanente 

in Crecia per sostenere le truppe turche, che. erano state bat- 

tute dovunque.

Continue cosi 1’insurrezione cretese, ma sempre in for

ma pin stanoa, fine al 1823: questo periodo di lotta fu carat- 

terizzato dai soliti ecces^i dei turchi che non tralasciavano 

occasione alcana per massacrare-i cristiani,

Ie potenze eeropee ai primi del 1830, per porre fine 

alla insurrezione, ottennero che I’izola di Creta passasse al

le dipendenze del vicere d»Egitto Mehemeth Aly. 2 pertanto, col 

firmano imperials del 20 dicembre 1832, Visola di Creta veni- 

va incorporata nel gran vizirato d’Egitto.

L’amministrazione egiziana fu nell’isola quella stessa 

1 ’ A^" 7 z.gi s. u0: dura, ma retta, senza provocazioni e sen-
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za debolezze. I greci enigrati, richtrarono in gran nuaero, cer- 

ti orama! di essere sufficientenente protetti.

^^ uipi eza, delis nor/zaH attivita nell’isola va attri— 

buita al saggio governo di Mustafa Pascia che governs dal 1832 

al 1352 e che fu il vero Signore dell’isola, Mustafa era oriun- 

do albanese eo. aveva assimilaio cosiuui europei. Convinto deT — 

le grandi possibilita dell’isola e della sua ricchezza, Musta

fa favori grandemente 1’agricoltura, aprendo canali di irriga- 

zione, troncando in mode netto 11 brigantaggio e sollecitando 

i miglior?_ rapporti tra cristiani e ausulmani che divennero fi— 

nalmente cordiali. .

Lel 1 40 la situazione di Creta era veramente prospero— 

sa fierce il saggio governo egiziano affidato a Mustafa Pascia. 

Ma gli intrighi dell'Inghilterra, appoggiata dalla Russia e dal- 

1 Austria che non nascondevano le loro aspirazioni sull’isola, 

riuscirono a toglierla all’Egitto per restituirla alla Turchia. 

Col trattato del 12 gennaio 1841 cesso la dorninazione egiziana 

su Creta. Per loro fortuna i cretesi continuarono anc.be sotto 

la ripristinata dominazione turca·ad avere a capo Mustafa Pa

scia fino all»anno 1852, quando cioe questi fu chiaaato a Co- 

stantinopoli per assurers la carica di Gran Vizir.

Gli succedette Mehemeth Pain Pascia che governo con e- 

guale saggezza fino al 1355: in tale anno fu sostituito da-Vely 

Eddin Rifaat Pascia, figlio di Mustafa, il cui go^rno fu comple~ 

taaente il contrario di quello del suo illustre genitore: 1’in- 

surrezione scoppiata nel 1856 e dovuta esclusivamarite suo 

cattivo governo.

ne caratueristiche di questa seconda insurrezione cre- 

tese che si svolse dal 1855 m 3.858, sono assolutaaente diffe

rent! da quelle della precedent*. Questa infatti sinooncluse 

eenza Vimpiego delle aroi. Vely Pascih, legato indissoloMlnen- 

te ai voleri del Forcing Office, avrebbe volute sedare la rivol- 

ta nel sangue, ma I’abilita degli insert! glie 1. iapedl.

11 Coste,™ e ill intri^i dell 'Inghilterra in questo 

periodo insurresionale devono essere violentenente stigmatise 

ta, parent, oensa 11 sangue fredlo d i capi cretesi e la pruden- 
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sa dei funzionari ottomani, Creta sarebbe nuovamente piombata 

in una disastrosa guerra civile.

Vely Fascia riusci in poco tempo a distruggere comple- 

tamente 1’opera dei suoi predecessori.

Il Sultano, dopo la guerra di Crimea e sotto la pressio- 

ne dei suoi alleati, in data 16 febbraio 1856 aveva fatto pub- 

bilcare 1’ "Hatt Humayun" che regolava definitivaaente la situa- 

zione dei cristiani' del suo impero e conferiva loro gli stessi 

privilegi e gli stessi diritti di cui godevano i musulmani; con- 

cedeva inoltre la liberta del culto.

La violazione di questo decreto dette origine alla ri- 

volta. Il 17 maggio 1856 duecento cristiani si riunirono in ar- 

mi a Ferivolia, presso Canea, per protestare contro Vely Fascia 

per il modo arbitaario di applicazione dell‘Hatt Humayum nei 

loro riguardi. In una sola settimana il loro numero raggiunse 

i 5*000. Essi mantenner ο attitudine pacifica ed inviaro.no able 

grand! potenze - eccettuata 1’Inghilterra - le loro proteste, 

notificando specialmente come Vely Fascia opponesse bstacoli 

di ogni genere alle conversions e alla liberta del culto cri- 

stiano. La condotta di Vely Fascia, apertamente appoggiato dal- 

1’Inghilterra, era caratterizzata da atti continui di violenza 

e di arbitrio a danno dei cristiani. Gli veniva inoltre fatto 

carico di altri abusi, sia nell’aministrazione, sia nella ri— 

scossione delle imposts, sia nr lie questioni giudiziarie. Gli 

insorti quindi chiedevano la sostituzione di Vely Fascia. Tale 

stato' di cose si protrasse fino al maggio 1858.

Dato il grande numero di insorti, sempre in aumento, 

Vely Fascia, rientrato a Canea sotto la protezione del console 

britannico, dette ordine a Kehemeth Fascia, comandante delle 

forze turche nell’isola, di ridurre i cristiani all *impotenza 

facendo uso delle ami. Aehemeth oppose reciso rifiuto» Ricor

se allora al vescovo di Canea Partenios per indurlo a biasima- 

re 1’operato dei cristiani, ma anche quest! rifiuto. Allora, 

Λ - data 24 mag&io 1858, Vely indirizzo agli insorti un procla— 

ma per confutare _e loro asserzioni, ma il proclama non produs— 

se alcun effetto.

11 3 giugno una fregata turca battente bandiera arnmira-
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glia giunse a Canea. Ne iscese il vice ammiraglio turco Achmeth 

Fascia che fece subito conoscere ci rivoltosi le sue intenzio- 

ni pacifiche: il giorno successive riu.nl a Canea i capi degli 

insorti e, dope di averli ascoltati, si convinse della fondatez- 

za del loro reclami: propose quindi al Sultano l*allontanamen- 

to di Vely Fascia.

11 21 giugno Vely fu destituito e fu' destinato a sosti- 

tuirlo Sami Fascia: in attesa del suo arrivo i pot ri furono 

assunti dal vice ammiraglio Achmeth Fascia. Vely, invece di ri- 

entrare a Costantinopoli, si rifugid presso il console inglese 

per continuare, insieme a lui, ad appoggiare i musulmani aizzan- 

doli contro i cristiani.

Sami Fascist giunse il 12 luglio, munito di pieni pote- 

ri. Stabili pertanto la pena di morte contro chiunque tentasse 

di turbare 1'ordine. Vely, visto inutile ogni suo ulteriore 

tentative, si decise a lasciare Canea, sempre accompagnato dal 

console britannico.

In data 19 luglio 1858 Sami Fascia pubblico il testo 

di un firmano imperiale contenente ample concession! a! cristia

ni, i quali venivano cosi a realizzare quasi completamente le 

loro aspirazioni. Cosi ebbe termine quests insurrezione colla 

quale i cristiani cretesi ottennero dalla Sublime Forta, per 

la loro energia e 1ε. loro fermezza, concession! tali che, se 

fossero state in seguito rispettate, avrebbero potato assicu- 

rare all’isola un lungo periodo di tranquillita.

Non passarono pero dieci anni, che l’isola fu nuovamen- 

te in preda ad una nuova insurrezione.

Verso la fine dell’anno 1865 i cristiani cretesi comin- 

ciarono a dare segni manifest! di malcontento, lasciando intrav- 

vedere che uanto prime sarebbe scoppiata una terza insurrezio

ne. I consoli delle Grandi Fotenze europee ne dettero pertanto 

avviso ai loro governi.

Il malcontento ebbe, com- di solito, origine dal fatto 

che i trattati imperial! non erano stati rispettati: anzi, il 

regime turco metteva in luce, col suo operato, le pin aperte 

violazioni dei principi di giustizia e di equita. Inoltre, la 
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recente asssgnazione dell'e isole ioniche alia Grecia aveva riac- 

ceso le speranze degli irredentisti cretesi per una loro annes- 

sione alia Grecia stessa.

Sami Pascia era riuscito a ristabilire 1’ordine nell’i- 

sola e tutti erano rientrati nci loro villaggi, riprendendo le 

loro normali ahitudini. Ma nel 1861 egli fu. sostituito da Ismail 

Pascia, uomo fiacco e inconcludente che si lascid dominare dai 

suoi funzionari, assai poco scrupolosi.

Nella primavera del 1866 circa trecento cristiani si 

riunirono a Butzunaria, presso Canea: Ismail invid loro alcuni 

notabili per conoscere le loro intenzioni e cuesti riferirono 

che la riunione era stata indetta per redigere una petizione al 

Sultano. Qualche giorno appresso i cristiani avevano gia raggiun- 

to il numero di 2.500.

Nei primi mesi del 1866 uesti cristiani compilaro.no il 

testo della petizione diretta al Sultano di Costantinopoli Abdul 

Aziz Kahn: in tale petizione essi reclamavano contro le ecces- 

sive imposte, contro le consuete violazioni della liberta del 

culto, contro la loro continua e voluta esclusione da ualsiasi 

c^rica am-mnistrativo locale, e contro il modo assolutamente- 

arbitrario di trattars gli affari di giustizia.

hell’artesa della risposta della Sublime Porta, i cri

stiani si armaro.no e ben presto si aggiunsero ad essi anche gli 

Sfakioti: i musulmani, colle loro famiglie, presi da panico, si 

ritirarond nelle citta.

dl 23 luglio giunse la. risposta del Gran Vizir e il 1° 

agosto fu pubblicata per affissione a Canea. Naturalmente tale 

rioposua, che era sotto tutti gli aspetti negative, non solo, 

ma conteneva anche gravi minacce, esasperd maggiormente i cri

stiani. Nell’isola si trovavano allora venticin^ue mila soldati 

turchi; inoltre al tri dicci mila furo no inviati dal vtcere di 

Egitto. Si apprese nello stesso tempo che la Turchin avrebba 

inviato, in sostituzione di Ismail, il vecchio Mustafa Pascia, 

che sempre godeva di largo credito tra la popolazione cretese. 

Sb egli fosse giunto subito, avrebbe potuto moIto probabilmente 

salvare la situazione, ma la lentezza della Porta face perdere 

equinox, ^uaado 11 4 settembre giunse
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Mustafa, 1’insurrezione era oramai in -ana fase talmente acuta 

da non potersi pin contenere.

Cosicche, preawisati dell *arrivo di Mustafa, i cristia- 

ni cretesi gli fecero trovare al sub arrivo un proclama emana- 

to da Sfakia in data 2 settembre 1866, col quale 1’Assembles 

Generale degli insorti respingeva la dominations turca nell’i- 

sola e dichiarava "1’unione indivisibile ed eterna di Creta al

ia Grecia, sotto lo scettro di S.K. il Re degli Elleni Giorgio 

I°." Affidava 1’esecuzione del proclama alia fede del popolo 

cretese, all’appoggio delle potenze protettrici gar. anti e 

alla volonta di Dio.

Dope tale proclamations di indipendenza gli insofti, 

in numero di circa lieoimila, stabilirono il loro quartiere 

generale ad Apokorona, nella baia di Suda sotto il comando de

gli ufficiali greci dimissionari, Colonnello Ooroneos, maggiore 

Zimbrakakis ed altri.

Mustafa prose ualche gior.no di tempo per rendersi con- 

to della grave situasione derivante dal proclama emanato da 

Sfakia .ed il 14 settembre emano un suo proclama ai cretesi, nel 

quale, dopo aver ricordato i tempi del suo precedents governo, 

dava cin. ue giorni di tempo per deporre 1c armi: ma 1’insurre

zione era oramai a tal punto.che non poteva pin essere domata.

Verso la meta di ottobre Mustafa deaise di marciare 

contro gli insorti con diecimila upmini: punto uindi contro 

Sfakia e a Prosneros sorprese i ribelli che furo.no sconfitti, 

Mustafa credette allora opportune di non inseguire pin oltre 

i ribelli, sperando che uesta sua prime vittoria potesse in- 

durli a venire a patti: me lo. presents di ufficiali greci e di 

volontari di tutte le nazioni gli imped! ogni possibilita di 

traucativc. I turchi allora puntaro.no su Retimno, ma poi piega— 

rono decisamente verso il monastero di Arkadia, situato sul 

versante nord-occidentale del Monte Ida, il piu ricco dell’i- 

sola, dove erano rifugieti gran numero di vecchi, donne e fan- 

ciulli dei rivoltosi.

Il colonnello Ooroneos, che si era. schierato colle sue 

truppe a difesa del convento, non si accorse del sopraggiunge- 

re delle forze turche che, accerchiata la positions, intimaro.no 
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1c resa. Gli insorti risposero a colpi di fucile. Piazzati 48» 

mat^i can.no.ni e aortai, i turchi attaccaro.no allora il monaste- 

ro ove intanto si erano asserragliati gli insorti e vi perdet- 

tero oltre 500 uomini. Allora, per tentare un'ultima difesa, 

l'Egumeno Gabriele, superiors del monastero, fece riunire don- 

ne vecchi e bambini nei sotterranei, dette loro la benedizione 

ed appicco il fuoco alla polveriera. La tremenda esplosione 

seppelli circa duecento turchi e tutti i cristiani che si era

no raocolti intor.no all' Bgume.no.

Le pr:sa del convento di Arkadis provoco in tutta 1'Eu

ropa un grido di indignazione. La disfatta degli insorti diven- 

to per i superstiti una vittoria morale perche dimostrava come 

non vi fosse pin alcana possibility, di upa amichevole soluzione 

'della lotta, 11 gover.no turco doveya uindi scegliere: ο la via 

dell concession! ο ^uella dello sterminio.

L’indecisione di Mustafa, che non volle far conoessioni 

e neme.no infierire sui cristiani, porto ad una guerriglia di- 

sastrosa ed estenuante per ambe le parti contendenti, senza ri- 

sultati di sorta.

Dopo 1’occupazione del Monastero di Arkadis, Mustafa 

cercb di proseguire le sue operazioni nella parte meridionals 

dell'isola, ma, giunto sui Monti Bianchi, 1'esercito turco fu 

costretto a sostare senza ricoveri, esposto ai rigori dell'in- 

verno, ad altitudini assai elevate, mentre era costantemente 

soggetto alle offese dei ribelli, tantoche ritenne necessario 

entrare ancora una volte in trattative, per indurre gli insor- 

ti a deporre le armi.

Il 23 gennaio 1867 1‘Assemblea Generale degli insorti 

tenuta a Sfakia rospinse ogni trattative, reclarnando 1’assoluta 

ed incondizionata annessione dell'isola alla Grecia. I negozia- 

ti continuarono ancora per tutto il m:se di febbraio me si con- 

clusero con un completo insuccesso. Mustafa allora, depresso 

per non aver potato otrenere puanto aveva sperato, chiese di 

essere esonerato e fu sostituito del generale Omar Pascia: sot- 

to di Ini 1? lotto fu ripresa, ancor pin sanguinesa e violenta, 

ma sempre senza successo.

Omar Pascia shared a Canea nel mese di aprile del 1867 
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e la sua campagna contro gli insorti duro fi.no a settembre» 

Sul suo cammino Omar distrusse tutto, senza interessarsi di sa- 

pere se gli abitanti ayessero, ο meno, preso le armi. I villag- 

gi furono demoliti e rasi al suolo; 1c messi incendiate; i cri

stiani sterminati: egli fece deserto intor.no a se: non potendo 

riuscire a vincere cuesta fiera popolazione, procedette alia 

con uista dell’isola collo sterminio, osponendo ogni giorno a 

Canea le teste dei cristiani uccisi»

Ai primi di settembre, Omar veva perduto, parte per 

malattia, parte per eventi di guerra, i due terzi delle sue trup- 

pe; le paghe non erano state pin corrisposte da circa otto me- 

si; i musulmani si rifiutava.no di marciare oltre. Allora il go- 

verno di Costantinopoli proclamo l’amnistia generale dando sei 

settimane di tempo agli insorti e ai volontari per ritornare 

alle loro case.

10 stesso gran vizir Aly fascia du inviato a Creta per 

porters il firmano imperials dell’S gennaio 1868 cle doveva por- 

re termine all'insurrezione.

Questo firmano era una specie di costituzione per cmi 

1’isola era costituita in Vilayet e suddivisa in Sandjak e Ga

za. Il Valy, capo del Vilayet e governatore dell’isoln,aveva 

due consiglieri, uno cristiano e uno musulmano. Alla testa dei 

sandjak erano i mutasserif, meta cristiani e meta musulmani: 

egualmente i caimacan, capi dei caza, erano musulmani ο cristia

ni a seconda della maggioranza delle popolazione del luogo. Al

la sede del governo era un'Assemblea generale, eletta dal popo- 

1ο, nella misura di cuattro delegati per ogni caza e . uindi vi 

erano egualmente rappresentati i Miori seguaci delle due reli- 

gioni. Inoltre la giustizia veniva riorganizzata nel senso che. 

i giudici erano eletti dal popolo. I cretesi infine venivano 

esonerati da molte imposte con 1'obbligo al valy di non imporne 

delle altite.

L’opera di Aly fascia riusci a vincere la resistenza 

dei cretesi. Applicate con giustizia, il firmano del 1868, mal- 

grado gualde restrisione, avrebbe potato riconciliare Creta 

coll’impero Ottomano, ma i cristiani dovettero ben presto con- 

vincersi che i turchi andavano revocando ad una ad una tutte le
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concessioni precedentemente fatte. E pertanto, nel decennio suc

cessive al firmano del 1868, vennero ben presto a verificarsi 

i primi sintomi di una quarta insurrezione che, per il contegno 

e per gli arbitri dei funzionari turchi, si prospettava via ine- 

vitabile.

Le vittorie dei russi nella guerra contro la Turchia 

e l'autonomia accordata a varie provincie dell’impero ottomano, 

incoraggiaro.no i cretesi a presen.tare nuove petizioni al gover- 

no di Costantinopoli. L’assernblea generale dei cretesi pertan

to trasmetteva nei primi mesi del 1877 alia Sublime Porta le 

lamentele della popolazione cristiana contro la violazione da 

parte musulmana del Regolamento organico del 1868. Ε’ certo che 

la Porta, fin dalla entrata in vigore di cuesto Regolamento, 

si sforzo di non applicarlo, sia con speciali nuove disposizio- 

ni di legge che ne modificavano radicalmente la sostanza, sia 

con aperte violazioni, del tutto arbitrarie.

Cost in uesto decennio fu abolito 1’uso delle lingua 

greca davanti ai tribunali: inoltre la nomina dei giudici, che 

sarebbe dovuta avvenire per elezione, veniva effettuata diret- 

tamente dal Governatore generale. Infine, da Costantinopoli non 

.si inviaveno pin funzionari che non fossero musulmani e le cir- 

coscrizioni elettorali furono modificate in modo da lasciare i 

cristiani in assoluta minoranza.

Presentata la petizione da parte dei mernbri cristiani 

dell’Assembles, i cri tiani dell’isola, in attesa della rispo- 

sta, rifiutarono di partecipare alia elezione delle cariche am- 

ministrative, provocando percio il decreto di scioglimento del- 

I’Assemblea stessa.

'Il 21 giugno 1877 finalmente, la Porta propose di invia- 

re a Costantinopoli, per trattare le question! procnettate nel

la petizione, cinque delegati cristiani, ordinando le elezioni 

per la nuova Assembles, Ma i cristiani rifiutarono decisamente 

di - Tire . 1?e cue proposte: il 5 luglio presentarono al. gover- 

nctore generale S'mih Paseia una seconda petizione, conferments 

i recl-mi di cuella precedente e chiedendo 1’applicazione inte- 

grale del Regolamento Organico del 1868» la Porta invid allora 
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-m?. comissione imperiale presieduta da Adossidis Pascia, che, 

con molts prudenza, seppe contenere 1’elemento musulma.no e nel- 

10 stesso tempo rendere giustizia ai cristiani. Ma i musulmani, 

validamente appoggiati dai funzionari imperial! rimasti nolle 

citta, videro nell’opera di Adossidis una sperta menomazio.ne 

dei loro privilegi comuncue conseguiti e percid invitarono i 

loro correligionari della, campagna ■ raccogliersi nolle citta. 

Cosi, a causa di cuesta maggioranza musulmana. nei pin grand! 

centri, cominciarono gli atti di terrorismo e i saccheggi in 

danno della popolazione cristiana.

11 27 dicembre 1877 ebbero termine le nuove elezioni 

in tutta l'isola: immediatamente i delegati cristiani, dietro 

consiglio di emissari ellenici appositamente inviati da Atene, 

presentaro.no ad Adossidis Fascia una nuova petizione reclaman- 

te la creazione di un governo autonomo il cui capo doveva esse- 

re eletto dal popolo. In compenso di tale concessione, l’isola 

si sarebbe assoggettata a pagare alla porta un tribute annuale 

di 500.000 piastre. Adossidis, sorpreso da tale nuova ed impre- 

vista richiesta, non pote fare altro che trasmettere la nuova 

petizione a Costantinopoli.

In considerazione dei consueti, abituali ritardi nella 

risposta, i musulmani ebbero la possibility di organizzarsi per 

impedire la creazione del governo autonomo proposto dal grupno 

cristiano. Inutilmente Adossidis Pascia dette l’ordine di disar- 

mo generale, che non ebbe, naturalmente, alcun effetto. Anzi, 

i cristiani dovettero prendcre anche essi le loro armi per di— 

fendersi dalle aggression! musulmane.

^•^ ^0 ^ptile 1878 η co'tituito dai cristiani un gover— 

^0 prowisorio dell’isola per mantenere l’ordine, gravemente 

minacciato da. una rivolta dei gendarmi che non ricevevano la 

paga da diversi nesi.

Intanto, alla vigilia del congress© di Perli.no, trascu- 

rando le pressioni delle potenze europee, che, ognuna per pro- 

prio conto, offrivono la loro opera,evidentemente interessata, 

per la pacificazione dell’isola, la Turchia invid a Greta .Ghazi

’ " Pi =ia, per risolvere la grave situazione creata 

dalla insurrezione.
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11 30 settembre 1878 fu pertsnto firmato a Kalepa, sobborgo di 

Causa, un trattato che press ufficialmente il none di "Conven- 

zione di Kalepa" col quale veniva riconosciuto che le leggi 

generali dell’impero oltomano non potevano annullare le conces- 

sioni special! accordate col Regolamenlo organico del 1868. Ta

le convenzione inoltre stabiliva:

- che il governatore generale duresse in carica cinque anni;

- che'1’Assemblea generals dovesse essere composta di ottanla 

membra, dei ueli 49 cristiani e 31 musulmani;

- che fosse affidato all’Assemblea il compilo di elaborare i 

codici e di compilare i progetti per il riordinamento dei 

servizi della giustizia;

- che tulle le decision! dell’Aseemblea dovessero essere prese 

a semplice maggioranza di voti;

- stabiliva inoltre il numero dei cristiani e dei musulmani 

nelle cariche arnministralive dell'isola;

- creeva una gendarmerie indigene i cui elementi dovevano esse— 

re reclutati soltanto nell’isola, mentre gli ufficiali ersno

’ nominati dal Sultano;

- veniva infine concessa una relative liberta di stampa per la 

pubblicazione di giornali e riviste locali.

1 prim! anni successivi alia Convenzione di Kalepa, che 

fu approvata dal Sultano col firmano del 9 novembre 1878, furo- 

no relativamente tranquilli, per merito esclusivo di capi sag- 

gi e scrupolosi, come Alessandro Charatheodori e Psthiades Pa- 

sci^ che ebbero il governo dal 1878 al 1885.

la successive insurrezione - che fu la quinta in ordi- 

ne di tempo - undo svolgendosi nell’anno 188° e non dette luo- 

go a scontri di masse tra cristiani e musulmani, ma, colla crea- 

zione del regime parlamentare, fu caratterizzata da un insieme 

di deprecate lotte politiche. Kienle di grande in queste lotte: 

soltanto m^hine rivalita individuali e di partito: nessun en- 

tusiasmo nel popolo.

Pin dalle prime sedute, si formarono in seno all’Assem- 

blea due partiti, irriducibili nei loro principi, ma miranti 

as una comune meta: quella cfoe di impadronirsi di tutte le ca

riche e funzioni di governo. Da una parte i conservalori, piut- 
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tosto ligi '1 govern© imp^rialo, dal usle rivevevano grand! 

vantaggi; dall’altra gli estremisti, pronti sempre all’opposi- 

zione, I conservator! crano in maggioranza fino al 1887» ma poi 

furono superati dagli estremisti» Ne derivarono innumerevoli 

uestioni che, alimentate dall’avidita insaziabile di raggiun- 

gere posti di comando altamente rimunerativi, reetteve.no 1’iso- 

la in un deplorevole stato di anrchia.

In mezzo a · ueste lotte, la situazion.e finanziaria del- 

1’isola era diventata disastrosa e la pessima organizzazione 

della gendarmerie, non permetteva pin di poter circolare con si- 

curezza, perche 1’isola era diventata sicuro rifugio per tutti 

i malviventi di ogni nazione.

Si penso allors di ricorrere ad un reclutamento di gen- 

darmi albanesi, che in altra epoca avevano dato ottima prove 

per discipline e fermezza; tale reclutamento pero contrastava 

colla Convenzione di Kalepa che stabiliva il reclutamento del 

gendarmi esclusivamente tra i cittadini cretesi,

Venivano intanto, con ritmo incredibilmente accelerato, 

sostituiti i funzionari impcriali, prima ancora che avessero 

potuto orientarsi sulla situazione locale, Qualche concessione 

che il Suit ano aveva ritenuto 11 poter fare non era m^ riusci- 

ta a tran-uillizzare gli animf tanto agitati,

Intanto 'Uesto stato di incertezza del governo centra— 

le ottomano, aveve inasprito gli animi del cretesi che non riu- 

scivano in clean mode ad ottenere le desiderate risposte able 

loro petizioni.

Il^comandante militare dell’isola, Generale Dievad Pa- 

scia, non riusciva a contenere 1’insurrezione a causa della de- 

fezione dei gendarmi; ordino pertanto che i reparti dell'eser- 

cito si raccogliessero nelle principali citt^, lasciando cos! 

i territori interni in preda ai fautori di disordini. Pa parte 

■ uc, la Grecia cercava di cogliere il momento opportune per l’an· 

nessione dell’isola, ma trovava forti ostacoli da parte delle 

cancellerie europee e specialmente da parte dell’Inghilterra, 

il cui console, Alfredo riliotti, sollecitava la costituzione 

di un protettorato britannico.

In data 11 agosto 1889 la Porta comunicava alle Potenze 
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europee che 1’insurrezione cretese era dovuta esclusivamente 

alle lotte parlamentari e che ouindi, per sedarla, inviava al- 

tre truppe nell’isola, portando gli effettivi a cuaranta mila 

uomini.

’Ton riuscendo perd ad imporsi colla forza delle armi 

e non trovando pin alcuna possibilita di accordi,, ai prini di 

dicembre dello stesso anno 1889» la Porta emise un nuovo fir- 

nano in risposta alle petizioni dei conservator!, col puale pro- 

clamava l’amnistia generale e deva all’isola una nuova organiz- 

zazione che annullava tutte le precedent! concession! della Con- 

venzione di Kalepa.

Per effetto di uesto nuovo decreto, il governo veniva 

diviso in una arministrazione civile e una militare. La durata 

delle funzioni del governatore era senza limit! di tempo: nes- 

sun funzionario poteva essere allontanato, se non per l^ato ο 

per incapacity, Il numero dei mernbri dell’Assembles generale 

veniva ridotto a 57, dei uali 35 cristiani e 22 musulmani: il 

suffragio universale veniva abolito e sostituito dal voto di 

alcuni delegati elettori: l,elezibne dei giudici era mantenu- 

ta, ma la convalida di essi era riservata al ministro ottoma— 

no della giustizia. La gendarmerie poteva essere reclutata in 

tutti i territori dell’impero. Il trattato inoltre portava al

cuni vantaggi finanziari in favore dell’isola e del suo bilan— 

cio amministrativo*

Le clausole di _uesto firmano causarono una generale 

sorpresa, specialmente nel governo centrale ellenico cho riton- 

r-· opportune presenters immediatamente una nota alle potenze 

europee, contro la condotta del governo ottomano il male di 

suo esclusivo arbitrio aveva revocato tutte le concession! fat- 

te colls Convenzione di Kalepa. In tale nota il governo elleni- 

^0 non nascondeva le sue aspirazioni ad una prossima annessio— 

no del?’isola.

In virtu eel nuovo _irf.no, a ’ elezione dei delegati 

elettori ebbe luogo nei mesi di aprile e maggio 1890. Succes- 

iv . n e l’Assemblea generale fu eletta, ma i suoi mernbri cri- 

stiani rifiutarono di premiere parte agli affari pubblici e di 
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cooperare alia compilazione della lista dei giudici da sottopor- 

re all'approvazione del ministro ottomo.no della giustizia, re- 

clamando apertamente la rimessa in vigore della Convenzione di 

Kalepa, Queata astenzione lascib il governo ottomano in plena 

liberty li applicare le disposizioni del nuovo firmano a sno 

esclusivo parere.

Dievad Fascia, che intanto aveva assunto anche la cari- 

cc di governatore, cercb con ogni mezzo di indurre i cristiani 

a collaborare, ma i suoi tentativi restarono infruttuosi, mal- 

grado che egli si fosse tanto adoperato per far conoscere le 

gravi conseguenze cui essi sarebbero andati incontro colla lo

ro astenzione.

I’insurrezione cosi andava man mano calmandosi colla 

graduale applicazione delle nuove disposizioni.

Se gli estremisti, insieme raocolti nel partito radica

ls, avessero fatto cualche concessione a favorc dei conservato

ry, avrebbero evitato questo periodo di lotte. Ka la loro osti- 

nazione fece perdere all’isola tutti quei vantaggi che a tanto 

caro prezzo aveva acquistato colla Conventions di Kalepa.

liangiamo .cosi alia sesta ed ultima insurrezione che eb- 

be inizio dopo un breve periodo di una vita scialba in cui gli 

stessi partiti politici, oramai stremati, non si sentivano pin 

in grado di ingagginre le lotte parlqmentari.

All’inizio del 1894 era governatore generale di Creta 

Mahmud Djellaledin Fascia, fanatico turco, il cui governo fu 

docisamente contrario ad ogni aspirazione dei cristiani: Pertan- 

to l’insurrezione del 1895 si deve interamente attribuire al 

funzionumento partigiano dei tribunal! da lui istituiti.

Verso la fine di giugno del 1894 Djellaledin comprese 

che non poteva tardare lo scoppio della nuova insurrezione e non 

volendo trovar^i nell'isola in tali contingenze, chiese di esse- 

re sostituito, ma prima di rientrare a Costantinopoli vids gib. 

i primi sintomi della rivolta da lui provocata,

Il Doltano, vc.ea.0 a conoscenza che 11 gruppo cristiano 

den ’Assembles non avre be preso parte alla elezione dei giudici 

e alla discussions di problem! di pubblica utilita, decise di 
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non convocare 1’Assembles e ^W^<M li affidate tutti gli incari- 

chi pubblici ai musulmani, Cid mise, naturalmente, in fermento. 

il gruppo cristiano.

La nomina di Alessandro Cheratheodori Pascia a Valy di 

Creta, sembro calmare un poco 1’agitazione, ma fu cosa di bre

ve durata perche i musulmani organizzaro.no un vero complotto 

contro il nuovo Valy per rendergli impossibile 1’amministrazio- 

ne dell’isola.

Il distretto di Apokorona prese le armi in seguito ad 

una rissa avvenuta a Vamos tra un cittadino e un ufficiale dei 

gendarmi. Oli insert! marciaro.no in masse compatte verso Canea 

ove reolamarono la rimessa in vigore della Convenzione di Kale- 

pa: costituirono percid un Epitropio (comitato di riforme) che 

il 30 settemhre 1895 presentd ai consoli delle Potenze un pro- 

getto di costituzione. La Porta perd non presto alcuna attenzio- 

ne a tale progetto ed ordind di sciogliere, anche colla forza, 

l’Epitropio. Ne seguirono due violenti scontri colle forze tur- 

che, nei quali quests ultima subirono gravi perdite.

Il Valy Charatheodori, non potendo nulla ottenere dal 

governo ottomano, chiese di essere esonerato e fu sostituito 

da Turkan Pascia. Il nuovo Valy giunse a Creta con un firmano 

che accordsva complete amnistia ai membri dell’Epitropio e ai 

cristiani. Cid non ostante, l’agitazione continud.

I’ll aprile 1896 tremila cristiani si riuniro.no in armi 

presso Canea, minacciando di invadere la citta; le forze mili- 

tari turche si opposero e ne seguirono altri violent! conflitti. 

Intanto il governo ellenico non cessava di inviare apertamente 

armi e munizioni ai ribelli, per cui il 6 luglio 1896 i rappre- 

sentanti delle grand! potenze invitarono la Grecia a non invia- 

piu altre armi, assicurando che il governo ottomano avrebbe fat- 

to ample concession! ai cretesi, i quali non vollero cedere le 

armi, non solo, ma reolamarono la nomina di un governatore cri- 

stiano. Fu inviato allora Giorgio Berovitch, principe di Sarno, 

che, appena giunto, convocd l’Assemblea nella quale il gruppo 

cristiano presentd un progetto di costituzione.

La Ports respinse tale progetto e dette ordine di inter- 

/-iire colle armi contro i cristiani ribelli. Per l'intervento 
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delle grand! potenze, in data 27 agosto 189-5 fu concluso un tr/1- 

into che pero non riusci a. dare nitro che una breve tregua, per- 

che Mahmud Djellaledin Pascia dr Costantinopoli, a mezzo del 

suoi emiss--’.ri, istigava i musulmani a compiere atti di violen- 

za contro i cristiani, in modo da renders inutili gli sforzi 

delle Potenze per la pacificazione dell’isola.

Il 12 gennaio 1'97 infatti si verificarono conflitti a 

Retimno tra musulmani e cristiani: il 30 gennaio i musulmani 

uccisero in Canea un magistrate cristiano e i cristiani, per 

rappresaglia, uccisero quattro turchi, Alla loro volt·, i tarchi 

incendiarono alcune case di cristiani in Canea e inter! villag

er lla periferia* 11 4- febbraio i musulmani con perfetta orga- 

nizzazione incendiarono tutte 1c case dei cristiani nella citta 

di Canea, mentre i soldati turchi sparave.no contro chiungue ten- 

tasse di spegnere gli inoendi.

In conseguenza del rifiuto delle grandi potenze di in- 

tervenire nell’isola per combattere gli incendiari, il gover.no 

greco fece pertire due corazzate per Canea allo scopo di salva- 

re i sud.iti greci e gli altri cristiani, Hello stesso tempo 

ordinava che an contingmte greco di circa duemila uomini, al 

comando del colonnello Vassos, sbarcasse a Creta per prendere 

possesso dell’isole nel nome del Re di Grecia.

Immediatamente ellora le grandi potenze europee dettero 

ordine at marinai delle loro sgradre di scendere a terra.

Cominciava cosi 1’occupasione internazionale e, conse- 

guentemente, da questo memento, la Turchin offidava I’isola al- 

le grand! potenze,

Il Colonnello Vassos prese possesso dell’isola il 14 

febbraio 1897 e nasi contemporaneamente, nel voigore di nochis- 

.!....! <io~ni anche le potenze europee vi dislocarono le proprie 

forze. Quests sra.no rappro sen to te da unite navrli della Germa

nia, deli*Italia, dell’Austria, della Francia, dell’Inghilterra 

e della Russia.

Dopo ;ualche giorno di inevitabile anarchia, Greta ven- 

ne troversi sotto ire governi. Le Grandi Potenze, sotto il no

ne di "Concerto Europeo” fecero conoscere agli isplani la volon- 
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ta dei loro geverni s. mezzo .dei loro amairagli: la Grecda prov- 

vide a me stoner desta 1’insurrezione a mezzo del colonnello Vas- 

sos: il Sultano conjinuava ad essere rappresentato nell’isola 

dal Vice governatore Ismail bey* La situazione pero non si era 

molto modificata. Continuavano i conflitti tra nusulmani e cri- 

stiani: sopratutto aceaniti ora.no i combattimenti dei cristiani 

contro le- truppe tursrhe asserragliate nei forti, tantoche Ie 

aruppe internazionali dAvettero spesso intervenire.

11 26 marzo 1897 gli acniragli, in nome delle loro ρο- 

tenzo, proelamarono solen.nemente 1’autono^ia di Creta* L’isola 

sarebbe restata sotto la sovranita di Sultano il quale pero 

non avrebbe piu potuto es.rcitare alcun oontrollo sugli affari 

civili, specialmente interni.

Hemme.no colls proclmazione dell ’ autonomia si ac uieta- 

r.ono gli insorti perche il colonnello Vassos, mentre i rappre- 

sentanti delle Potente avevano le loro sedi nei tre centri Orin- 

cipali, si era dislocato colle sue truppe ad Alikianos ed eser- 

citava la sua autorita nell’interno, sostenendo 1’insurrezione 

per favorire l’annessione alia Grecia. Il Concerto Europe^ sta- 

bili allora Ai porre il biocco per impedire che la Grecia in- 

viasse ... rmi e munizioni agli insorti, ma il blocco fu inutile 

perche il Vassos riceveva regolarmente tutto il necessario.

Le vittorie riportate dalle armi ottomane alla frontie- 

ra greca ridonarono coraggio ai musulmani che ricominciarono la 

loro lotta contro i cristiani. Gli ammiragli allora richiesero 

alle loro potenze 1’invio di contingonti dell*esercito: ogni 

nazione invio un battaglione di fanteria e percio alle fine di 

aprile la guarnigione alleata era composta di soldati di marina, 

di fanteria, di berseglieri e di cacciatori d'Austria e Russia. 

Solo la Germania non invio truppe e fu rappresentata nelle ac- 

que cretesi da due incrociatori,

Avendo gli insorti cercato di tagliare l’accuedotto di 

Canea,fu deciso di occupare con truppe alleate il forte di Bu- 

tzunaria che oi elc\^ presto le sorgenti. vi fu inviata una com— 

pagnia cu—pos-n di militari di tutte le.potenze.

Le disfatoe grecne nelle, lotta con le. Turchia consiglia— 

rono il gov^ino cixenico a richiamare in patria il colonnello 
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Vassos e le sue truppe. Questa improwisa partenza toise agli 

insorti il loro capo e li costrinse ad arrendersi al volere del- 

le potenze europee.

L*oecupazione internazionale si concluse - come abbia- 

mo detto - colla proclamazione dell1autonomia dell'isola e col- 

la creazione di un governo costituzionale sotto la tutela delle 

potenze europee.

Finalmente Creta pote iniziare la sua ascesa che fu ca- 

ratterizzata dal risorgimento economico e civile. Oli element! 

musulmani andarono man mano emigrando in altre terre dell’impe- 

ro turco e cosi vennere a cessare le lotte immani che tanto a— 

vevano tormentato I’isola in ogni tempo e speoialmente nel se- 

C010 XIX.

La campagna greco-turca del 1897 si era conclusa disa- 

strosamente per i greci che furo.no costretti a richiamare in 

patria il oplonnello Vassos e le sue truppe. La Turchia aveva 

infatti invaso la Tessaglia ed aveva definitivamente sbaraglia- 

to le forze elleniche che erano al comando del principe Costan

tino, nella battaglia di Lemokos. Il trattato di pace, firmato 

a Costantinopoli il 4 dicembre 1897, pur essendo sostanzialmen— 

te favorevole ai gregi che mantennero 1'integrita territoriale, 

scosse fortemente il prestigio delle monarchia ellenica.

Cid dette la possibilita ad Eleuterio Venizelos, citta- 

dino cretese, di costituire a suo favore una larga maggioranza 

parlamentare e di poter essere chiamato cosi a capo del governo 

greco. La guestione di Creta raggiunse sotto di lui la sua fase 

pin acuta di agitazione. Venizelos, assicuratosi l’appoggio del

la Francia e dell *Inghilterra, riordind 1’amministrazione dello 

Stato e 1'esercito riportando cosi la Grecia in uno stato di 

prosperita che si concluse assai favorevolmente per essa al ter

mine delle guerre balcaniche del 1912 - 13. Al termine di detta 

guerra il regno di Grecia pote realizzare l'annessione di Cre

ta e di alcune isole egee, oltreche delle provincie di Giamnina, 

di Sulonicco, di Cavala e di altre minori.

Liannessione di Creta alla Grecia f.u accolta con senso 

di grande soddisfazione dalle popolazioni cretesi che vedevano 
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in quests auspitato prowedimento tutte le migliori possibili

ty di realizzare il loro ar/dt^te desiderio di resurrezione, 

specialmente per il particolare interessamento del loro grande 

ooncittadi.no Venizelos che si era oramai potentemente afferma- 

to come capo del governo ellenico.

Non mancarono pero gli inevitabili attriti che tanto 

avevano sconvolto l'isola in precedenza, tra cristiani e musul- 

mani, sicche con giustissimo prowedimento, dopo la conclusio- 

ne della guerra mondiale 1915 - 18, il trattao di losanna del 

24 luglio 1923, stabiliva lo scambio dei gr; ci rimasti in ter- 

ritorio turco, coi turchi rimasti in Grecia. E pertanto nello 

stesso anno 1923> tutti i musulmani resident! a Creta furono 

trasferiti in Asia Minore, mentre 4773 famiglie greche, profu- 

ghe da vario numero di deoenni in territorio turco, rientraro- 

no nell’isola di origine.

Nel periodo che segui, e fino all’anno 1940, Creta svol- 

se la sue fervida attivity a profitto delle Grecia e riusci a 

risorgere in una vita prosperosa ed attiva. La citta di Canea 

fu ricostruita ed amplieta dopo gli incendi e le devastazioni 

del 1897, sopratutto per opera di Venizelos che ne curo l'edi- 

lizia in modo particolare, valendosi enche delle sue grand! pos

sibility come Capo del governo.

10°) OCCUPAZIONE EI CRETA BA PARTE BELLE POTENZE BELL’ASSE.=

Allo scoppio dell'attuale conflitto, 1’eccezionale po- 

^i ione geografic? Joll'isola i Creta tr il Lediterraneo orien

tals e quello occidentals, aveva indotto gli inglesi, col com- 

iacente consenso del governo el?enico, a ferne una base noten- 

tis sima per le sue flotte navale ed aerea.

Creta cosi riaffermava ancore una volta la sue potenza 

mediterranea, creando, in mani nemiche, infiniti e ravi osta- 

C011 ar nostri svilurni nel nostro mare. Era pertanto necessa- 

no scacciare da Creta gli usurpatori per fame una base di in- 

contmstabile potenza per le forze aeree e nevali dell’Asse.



105

E pertanto, vinta la Grecia nella memoranda primavera 

del 1941, le Potenze dell’Asse decisero di procedere senza in- 

dugio all1ocoupazione di Greta. (

Data l’assidua sorveglianza delle forze naval! nemiche 

sulle coste dell*isola, era necessario escogitare nuovi mezzi 

per prandervi terra. Percid 1‘arma aerea tedesca concepi e con— 

d^sse a termine la pin grande impresa aviatoria delle nostra 

guerra, per portare alle spalle dei difensori delle coste e nei 

punti vital! del territorio un numero enorme di paracadutisti 

e di truppe, insieme a grandi ■ uantita di material! aviotraspor- 

tabili.

Il 20 maggio 1941 elite inizio il grande attacco paraca- 

dutista e nei giorni successivi si ando man mano intensifican- 

do la potenza degli starchi aerei. Gli attacchi delle truppe 

aviotrasportate e paracadutiste tedesche furono larganente pro- 

tetti e potenziati da storm! di velivoli bombardier! e di at

tacco al suo^o con un ben coordinate sincronismo di mosse e con 

uniformita mirabile di atteggiamento aggressive. Vazione aerea 

germanica ebbe compito veramente preponderante, tantoche anche 

l'alimento della lotta avvenne nei primi giorni esclusivamente 

per via aerea. Special! paraoadute lanciarono materiale belli- 

co sernpre piu pesante, macchinario per officine di riparazione 

autoyeicoli e mezzi corazzati, materiale sanitaria e chirurgi- 

co per ospedali da campo.

Generalsente tutti gli sbarchi aerei furono accompagna- 

ti di viOlentissimi bombardamenti eseguiti per un ampio raggio 

in maniera da stabilire una large cintura di protezione, per 
/ 

facilitere tutte le operazioni inerenti 11'aggruppamento ed 

alls, irradiazione delle unita sbarcate.

Il giorno 25 maggio tutta la parte occidentale dell’i- 

sola cue tagliata fuori: il 28 maggio le truppe tedesche occu- 

pavano saldamente la baia di Sade e il 29 uello stesso mese 

1‘aeroporto e la citta di Candia.

Intento, in esecuzione di un prestabilito piano, alVim- 

brunire del 27 maggio il Coypo Italiano destinato alla occupa- 

zione della parte orientals dell’isola lasciav^K±x Rodi.

Oostituivano tale corpo di spedizione il "R^ggimento
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di fanteria di formazione REGINA" che successivamente assunse 

il none e le insegne del 265° reggimento fanteria "lecce", una. 

compagnia 0-rri "1", un manipolo della M.V.S.N. della legione 

Egea "Conte Verde", reparti da sbarco della Regia Marina ed 

ali uote di servizi vari. Scortavano il convoglio cin ue "Mas" 

e sette unite, da guerra della R. Marina, mentre tutti gli aerei 

dell'’Egeo perlustra.va.no su larghis imo raggio lo specchio d’ac- 

ua tra Rodi e Creta»

Nel pomeriggio del 28 maggio tre incrociatori inglesi 

e vari cacciatorpediniere procedevano a tutta velocita verso 

il canale di Caso per tagliare la rotta al nostro convoglio, 

ma il prontissimo intervento dei nostri aerei che colpivano 

tutti e tre gli incrociatori c f; cevano saltare in aria un cac

ciatorpediniere, li costringeva prima a ritardare, poi ad inver

tire la rotta, sicche fu possibile ai primi elementi del con

voglio di toccare la rads di Sitia alle ore 17,30 dello stesso 

giorno»

Costituita nella notte una testa di sbarco e vinte le 

prime resistenze locali che portarono alia cattura di circa 

duecento prigionieri, il mattino del 29 le truppe sbarcate ini- 

ziarono la loro marcia in direzione ovest verso gli obbiettivi 
pres^abiliti. Alla sera del 30 maggio la compagnia Carri "I" 

insieme ad un reparto autotrasportato, prendeva contatto nella 

zona di Pachia Aminos cogli element! corazzati tedeschi: tale 

incontro segnava il raggiungimento dello scopo che i comandi 

superior! rlleati italia.no e germanico si era.no prefissi.

Si concludeva cosi il breve ed intense ciclo operativo 

per il possesso dell’isola di Creta. Il ripiegamento delle trup· 

pe britanniche dislocate nei principali punti della costa, si 

risolse in precipitosa fuga. I’awersario; preso tra le truppe 

italiane provenienti da oriente e uelle tedesche provenienti 

da occia-nuc, non vice altra alternative che quella di tentare 

raggiungere a tutti i cost! il mare per rifugiarsi sulle na

vi. ma. anche in tale circostanza i nostri aerei non gli dettero 

tregua, sicche il suo ripiegamento venue a risultare quanto mai 

d:i?sordinato e caotico.

Pop....er del^e armate alleate italo- germaniche, 
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che con genialissima concezione strategics organizzarono l‘oc- 

cupazione dell’isola/, Greta e to mata nuovamente a disimpegna- 

re sul nostro mare la sua grande missions storica, sotto le in- 

segne delle Aquile di Roma.

Nell’ottobre 1941 fu inviata nell’isola la Divisions 

ci fanteria "Siena", reduce dalle vittoriosa campagna di Gre- 

ci. , che incorpord snche quegli elementi provenienti dalle Fer

ae Armate dell’Egeo che avevano costituito il Corpo di occupa- 

zione della parte orientale dell’isola stessa.

Le turbinose vicende Mell *isola che abhiamo raccolto 

in breve sintesi, dimostrano quanto il suo possess© sia sempre 

state ambito nei secoli.

Sotto il glorioso periodo minoico, Creta si affermo 

repine del mediterrsneo. Roma ne intravvide 1’eccezionale im- 

portanza e ne fece una sua potente base marittima per assicura- 

re il suo dominio sui popoli asiatici. I Saraoeni comcresero 

che 1’isola sarebbe tata per e; si la chiave della loro potenza 

p rche as icurava loro le migliori vie di comunicazione dello 

st.rminato impero arabo. Cavalieri e Crociati ne fecero la lo

ro base marittima per le imprese in Terra Santa. Venezia vi im

pose la sue dominazione per assicurare i suoi lucrosi traffic! 

con 1’Oriente. Successivamente i Turchi se ne impadronirono 

per affermare le loro aspirazioni verso 1‘Occidente. Finalmen- 

te le insegne di Roma, tornate nell’isola, stanno oggi a riaf

fermare la sempre pin fervida vitality della razza. italiaca, 

immortale nei secoli.

Come un tempo le Aquile di Roma e, pin tardi, i vessil- 
rt* Crete , 

li della Serenissima, cost oggijT vessili d'Italia, in quests 

rina.seente primavera imperials, si scagliano come frecce nel- 

I’nzzurro cl nostro cield o si dist ccano dni porti farnosi 

per solcere il nostro mare, onde unire, ancora una. volta, nel 

nome di Rome etarna, 1 Orients e 1'Occidente, in una comunita 

di grandezza europea ed universale.
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ELENCO DELLS CXTTA* MINOICHE,DEEL'ANTICA GRECIA E DELL'EPOCA

PrE-NOMANA DI CUI SI HA HICOEDO NELL’ISOLA ’DI CHETA.=

1) Adrion

2) llassa

3) Albi ο Alba

4) Allaria

5) A'uikleon

5) Annisbs

7) Impelos

Aon identifier ta «ZX ^^ ,,f<Nr7y‘r'V&/**^

Non identifioata·

Non identifioata

Non identifioata

Costruita dai Dori v rso il 1000 av^C»

A nord-est di Cnosso nella zona di Niru 
Kani

No?la parte orientals, di fronts alia 
isoCttte Kavali

8) Amphimala o Anphlualion — Preseo l’attuale Arriromouri nel 
golfo di Armiro.

9) Aaphiiatrion

10) Andpolis

11) Axbs

12) Apollonia

13) Apollonia

14) Inters

15) Aradin

16) Arkadis ο Arkadis

17) Arsinbi

18) Astali

19) Asterusia

20) Aulin ο Aulona

21) Acres

22) loros

23) Cidonis

24) Cnosso

25) Dbdala

26) DictInion

Non identifioata

Costruita dei Dori ad est di Candia, 
nella zona di Guwes

Pre. 3 0 l’attuale villas io di Axbs, tra 
Tylissos e Elrama

A and di Kytrion ι 1 golfo di A^Palaja

Nulla'costa meridionals, presso Capo 
Kakomuri.

Ne 3r bria .i Suda, presso l’attuale 
Leg;-1; Korafia.

Cittk dories, nei pre-sl dell’attuale
Sfekia

Presso A^hia Varvara: poi Castel Boni
facio iell'epoc; Veneziana: tuul- 
mente Zifut Kasteli

Non identifioata

Non identifioata

Non identifioata

Costruita dai dori v rso il 1000 v. C·

Aon i entific ta

Non identifioata

L’attuale Ca^ea

A 5 k". a sud i Candis .

Non identifioata

Si orients di Lykastos
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'7) Diktamun

28) Diktinna

29) Dion

30) Dulapolis

31) Dragmos 0 Dr^n^os

32) Dreros

33) Elea

^4) iaatos

35) Eleuthbms

36) ktina
37) iliros

384 feia
39) Erannos

40) Ertka

41) Eridrba

42) F^lanna

43) F ilbsarnu

44) Park

45) parid

46) Pksto

47) yinix

48) (3.amia

49) Gortyna 0 Gortys

50) Gramnion

51) Icranolis

52) Ierapitna

53) Ilattla

54) Inachbrion

55) Ippokorbnion

56) Istrbn

57) inatos

58) Iraklion 0 :ail<

λ sud di Kartell! (Kisatou - C nea)

Presco Capo Scala (penisola Rodope)

Nor id ntific it

Non identificata

Presto 1’atraele P:leok- stro (Sitia)

Presso l’attutle Neapolis (Lassithi)

Non identificata

Non identificata

Sulle' '.dici oriental! del 1. Ida, pres
so l’attuale vill tg.: io di Prinks

Non identificata

Nei prcc i di Lissos rd ovest di Sfekik

Citth lorica oostruita verso il 1000 av.0.

Non identificata

Non identificata

Non identificata

Non identifier!

Sulla costr occidentals, ad ovest di Ka- 
stelli (Kissamii - Oanee)

Nan identific ta

Jo: traits del dorl. verso 11 1000 r v. J.

Nella pinna di Messarb, presso la foce 
dello Jeropotamos

Citth dorica oostruita verso il 1000 v.C.

Non ider tificata

Presso Agij Deke, verso 1; pinna di Mes- 
sarb

Non identificata

Non identificata

Presso l’attuale Jerapetrs

Non identificata

Non identificata

Nells baia di Suda: poi Castel Bicorns 0 
Apicorno dell’epoca Venetians: presso 
l’attuale Kalives

Presso l’attuale villaggio di Kalb Korib 
(Lassithi)

A nord di Pricnsos nelle collide a nord 
della plena di Messarb.

n Presso l’attuale Candia
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>9) Itanos

60) Ithia o Sithia

61) itis ο itida

62) Kenb ο Koene

63) Keratos

64).Esnhrn

65) Kantrnoa

66) Katri ο Katrieus

67) Kannos

68) Kerbs ο Khraka

69) Kersonbsos

70) Kcrsonbsos

71) Kimarbs

72) Ki Sanios

73) Kusanos

74) Kiteon

7") Klisoidi

76) Kbrikos

77) Lampi

78) Lappa

79) Larisa

80) Lasha

81) Lath (citta)

82) Lath (porto)

83) Litres

84) Levi?.

85) Lissos o Llsss

86) Likastos

87) Liktos

88) Kagnesla

L’attuaK vill 5310 di Brimupolis pr -0 
Capo Sidero

Porto li Preside: presto l’attuale Sitis 
probabilmente nel posto ove ora sorge 
il villa.cio di Petris

Pond* t d ll dort v r 0 11 1000 v. 0»

Pond; to d; i dori v rso il 1000 av. 0.

Non identificata

Ad oriente ci A'ilr too (Lassithi) ,

Presso Capo Krios: snpolo 3.0. del 'isola

Non identificata

Non identificata

L’attuale villajgio di Kjeraton nella pla
na di Messers

Porto di Liktos: l’attuale Chersonesos

Non identificct

Di fronte all'isolotto di Grabusa

L’attuale Kastelli (Kissanu - Cenea)

Non identificata

Ad Occidents di Ci ndis, nel golfo di- Aj.
Pal rj

A nord li Zakros

Non identificata

Non identificata

Tia Gonia ed Argirupolis a sue di Retimno

Non identificata

Presso l’attual villaggio di Lasha tra 
Capo Anononilos e Capo Trikkala

Presso l’attuale Gulhs, tra Kritza e Laco
nia (Lassithi)

L’attuale San Nicola: poi Castel lirabello 
della epoc' veneziana

A Sud di luota 1900 dei konti Bianchi

Presso Capo Trikkala

Ad occidente di Sfakih.; poi Castel Selino 
dell’epoc. voneziana: oggi Paliokora.

A nord-est di Aghios Kyron: poi Castel Te- 
aene dcll’epocn veneziana

Presso l’attuale Kastelli slle false occi- 
dentali dei ^onti Lassithi
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0°) #tlla Presso 1’attuald villaggio di Hsl&s (Las
si thi)

90) Mara’disa Leila pianure di Lessard

91) M^talr o . ' talon Lon id-r.ti ‘'ic. t:

92) lotion Porto di Cnosco: roVbil." r.te lotoses cit- 
t^ di Iraklion

93) Midiinna Ad oriente di Kiss ml

94) Militos o Milatos - Pr · :. . 0 I’attule vi?V io di lilatos

95) Kinda Nella p<ni ;1· ildld-rc 11’inbocco della 
baia di Suda: aecondo If leggenda vi sa- 
rebbe la bomba di Einos

96) Kinda (citta)

97) Kinds (porto)

98) Mikine

99) Lirins

100) Kodee

101) Moklos

Nella baia di Ptchia. Am os - forse 1’attua- 
le Gurni^

]>ttuale b d·' di Pachie Arres

Ton identifierta

Non identificata

Non identificata

Presso 1’ ituale villaggio di Koklos, pro- 
babilmente cull’isolotto di 3. Nicola

102) Naxos ·

103) Oleros o Ldroc

Non identificata

Presso il villas; io rtturlc di Messeleri

104) Oldpi:.os

105) 01us

106) drion

107) Phnnona

108) P^normos

109) Pantoxa&trion

Non identificata

Presso l’attuale village io di Elunda (Las- 
sithi)

Non identificata

Tre Candia e Cnosao, presso Isopata

Non identificata: forse presso Retimno

I ’attuale Panormon, tra Candis e Retirano

110) Bergamos, 0 P‘rg-mo o Pergamia - A sud-est di Cidonia

111) Pikilassbs Citta doric del 1000 circa av. 0.

112) Polichna Non identificata

113) Polieeenia A sud di Canes, sui Konti Bianchi

114) Polirrinion ’ Nells baia di Kissamu: l’attuale Apano Pa- 
liokastro

115) Presses

116) Priansds

117) Psykion

118) Pjlords

Suite colline oronias a cud di Naronia (Si- 
tia)

L’ettuale Easteljane, nella piane di Kessa- 
rh: poi Castel bdevedere dell’epoca ve- 
re irna

Sulle pendici meridionali del 1. Ida

Nella plan; di Less ra a sud di Gortyna
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119) Pyrandos

120) Ramnos o Rasmus

121) Raukos

122) Rizinia

123) Ritimnia o Rityrma

124) Rokka

125) Rytion 0 Rytiassks

126) Synia o Syi·

127) Sulina 0 Sulinlia

128) Stile

129) Strinos

130) Syvritia

131) Sirindos

132) Tknos

133) T^rre 0 Tarr-

134) Tegka

135) Thalassa

136) Thank

137) Therapnis

138) Tripodos

139) Tylissos

140) Vini

141) Viknnos

142) Viennos

143) Vie ο Vias

144) Vivi

145) Ydranla

146) Yrtekina

147) Zakros

Tra Arkadis ed Inatos, a sud eat di 
Aghia Varvara

Ron identifierta

A sud di Tylissos, nelle vicin nse di 
Aghia Varvara

Non identificatc

L’attusle Retirano

Non identifier ta

A nord-ovest di Priansos

Citt^ dorier del 1000 circa av. 0.

Non identificata

Non identificata

Non identifierta

I'ttu-le Ap no Sivrito, ad eat dei 
Lonti Bianchi

Non identificat?

Non identifierta

littk. doric i ad overt di Sfakik.

Non identificata

Non iMehtificata

Tra Cnosso e Liktos ’

Cittki dories del 1000 circa ,av. 0.

Non identificata

ΙΛ ttw 1c Tylissos r sud-ovest di Can
di a

Citt& dorica del 1000 circa av. 0.

I’attuale Ano Vianos

Non identificate

Citta lorica del 1000 circa v. C,

Non identificata

Ad Occidents di Rotinmo x

e sud-ovest del Monti Pianchi

L’attuale Keto Zakros



113 -

^ETICHI NOMI DELIE ISOLE VICINE A CHETA.=

1) Ghaudos

2) Herakleum 0 Dei

3) Leuky

4) Krusa

5) Lytoi

6) Dionisyades

L’attuale isole li Gozzo

L’attuale i. ola Di?

L’attuale Kufonisi

L’attuale Gaidaroniei

Le attuali isolette di Paxemadia

Le attuali Dionisiades.

SONE ABCHEOLOGICHE DI PARTICOLARE IldPOHTANZA.=

1) Aghis Trias

2) Aghios Onuphrios

Scavi delle missione italiana tra Pesto e 
Tympakion: Bovine di un grohde villi 
reale del ilinoico recente I, forze di- 
>ndenza del p 1: zzo real i Pesto.

A noid di Pesto. Grotte sacre del periodo 
eneolitico.

3) Anoja A nord di Miaxnu. Toribe con vasi funerari
del tipo Kamares.

4) Antro Diktco

5) Antro Ideo

Scavi delle missione inglese Hogarth.
Sui monti Lassithi (Dikti), preaso il 
villaggio di Psikrd? Secondo la leggen- 
da vi sareb e nato Zeus. Due grotte: la 
superiors aveva un altare p r sacrifici: 
la inferiors conteneva il tesoro, costi- 
tuito da nuaeroso oggetti di grande pre
gio archeologico delle epochs ninoica 
recente e micenee.

Scavi delle missione Italiana Paribeni - 
Pernier: sul Monte Ida. Secondo la leg- 
genda fu dimora di Zeus fanciullo. Vesti- 
bolo con altare per aacrifizi e due ca-

I mere: vi fu rinvenuto abbondante materia- 
le ■ rcheologico di tarda epoca micenea 
(ΣΙ - IX secolo av. C.).

6) Chamezi Scavi dell’aroheologo cretese Xantudidis. 
Tra Sitis ed Exo. Muliana. In locality 
Surloto, a due km. a sud di Chamezi, re- 
ti di una grande case del periodo di 

transirione tra la capanna e la case.

7) Arkclokori Scavi doll’ rcheologo cretese Hatzidakis.
Ad ovest dei LA Lasithi, presso 1’anti- 
ca Liktos, Grotta sacra del periodo mi- 
noico recente.
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S) Isopat?

9) Kalathiana

Scavi dell' misrione ingleee “Svans. Tomba 
reale ire Candia e Cnosso del tardo pe
riodo Kiceneo.

3c vi dell’archeologo cr tese Xantudidis. 
Tra Irinins e Cortyna. Neoropoli arctica 
con tombe a cupola.

io) Eamares SSavi della missions Itali^nr, Sullc p n- 
dici Meridional! del Korte Ida: ricohe 
suppellettili vascolari del kinoico me
dio.

11) Kumasa Scavi dell’archeologo Xantudidis. Ad eat 
di Anoja. (Zona di Festo). Neoropoli ar- 
caica.

12) lionetr?

13) Ragases

Tra Exo Mulian^ c Fuser Unni (Sitia). Fo- 
vine di un’antica acropoli con muraglio- 
ni e cisterne.

Scavi della missions francese Bosaguet.
A nord del vil?rggio di Karydi (Sitia). 
Rovine preistoriche: recti delle prime 
costruzioni in pietrt.

14) 1-; llit .

15) Kesak&stela

Scavi dells ni ion franc se. Ad est del 
villageio attuale di Malli-. Resti di 
uh grande palazzo del iroico medio del 
tipo di uelli di Cnosso © di Festo, ma 
di minori proportion!. Keeti di una cit- 
ta marimra della’stases epoc .

Tra Anatoli e Kalamavka ( zona di Jerape- 
tra). Iovine di un: antichissirr cittk 
non identific-t- del Kinoico n dio.

16) Massa Λ. ιΊ^ · Sc vi dell* rcheologo Xantudidis. Presto 
il villr ,2;io omonirao nella zonu di Si
tia. Tombs dell’ultimo periodo del M- 
noico r ctn III, ove fu rinvenuto il 
pin adtico ese plare di un gladio in 
ferro.

17) Miami

13) Miru Kani

19) petsofa

20) Platanos

A sud- est di Festo presto l’antica citta 
di Les^. Saverne prehistoric: , force IT. 
pin antics dell’isolt.

Scavi dell’archeologo Hatzidakis. Reati 
di un importmte p l zzo santuario.

Scavi dello iscione francese Bosaquet.
A due kr. a sud di Paleokastro (Zona di 
Sitia). Roti 'i un smtratio ove furo- 
no rinv^nuti idoletti e figurine di im- 
neneo progio archeologico.

Scavi dell’archeologo Xantudidis. Mella 
valle dello Jeropotamos, ad est di Fe
sto (zona di Kessara). Necropoli arcaica 
con tombe ? cupola (tholoo).
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21) Psira

__) Russos Lakes

Scavi della mission© dhericana Seager.
Isola di Pair?, di fronts alls baia di 
Tholos, Resti del Mihoico medio e rccen- 
te. Tombe minoiche.

Scavi della missione francese Bosaquet. 
Presso Paleokastro (zona di Sitia). Tra 
11 villaggio di Aghathias e il mare, ro- 
vine di un grande tempio dedicate a Zeus 
Diktuus.

23) San Giorgio, Scavi della missione inglese. Nelle pinna 
di Lassithi, Sul colle presso il villag- 
gio esistono rovinc di co’struzioni del 
Kinoico antico.

24) Sphungaras Scavi della missione . ex'icana di miss 
Hall, Nell’istmo di Jergpetra. Resti 
di una necropoli minoicn.

05) Vassiliki ' Scavi dell· a- ione - orican· Seeger.
Presso 1'ttu 1c vill^io di V: siliki. 
A due km, a sud del villaggio, ruder! 
di costruzioni del minoico medio. Nel 
periodo ellenico la locality, ohiamavasi 
Vasiliun.

26) Zafer Papura 3c vi ■k’1 - iisione inglese. m/cns. . , 
pressi di Cno^so. Rest! di una . ado 
necropoli minoico, forsc uppartenente 
alla citt& di Cnosso.








