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L
O STUDIO DELL’ARTE CRETESE-MICENEA, intrapreso dall’autore 
nel 1938 nel Museo Nazionale di Atene ed in quello di Nauplia, a 
Micene, Tirinto, Orcomeno, Asine ed altri luoghi e concluso nell’isola di 
Creta nel Museo di Candia, a Festos, Cnossos, Haghia Triada, gli sug^ 

geri la pubblicazione della pregevole raccolta, ancora inedita, di antichita 
cretesi, conservata nel Museo Preistorico Pigorini di Roma, frutto delle 
feconde esplorazioni archeologiche condotte dalla Missione Italiana a 
Creta nel decennio ipoo-iQiO·*’

Ogni fase dell’arte cretese vi e degnamente rappresentata: dalla cera' 
mica neo—eneolitica di Festos, a quella geometrica dipinta protomb 
noica, al fantasioso stile di Camares, alla fioritura dello stile natural 
listico, al comporsi sintattico delle forme nello « Stile del Palazzo », 
al loro dissolversi nella tarda eta minoica, al loro irrigidirsi nello stile 
protogeometrico. ,

Quali documenti culturali, queste manifestazioni d arte industriale 
rappresentano poi un notevole apporto alla conoscenza dei diversi aspetti 
della civilta di Creta preellenica.

Le brevi relazioni di scavo della Missione Archeologica Italiana hanno 
servito in qualche caso alla determinazione dellaprovenienza degli oggetti, 
ma generalmente, in mancanza di altri dati, si, e dovuto ricorrere al 
solo criterio di classificazione possibile, cioe all accostamento stilistico 
con materiale analogo proveniente da strati esattamente databili.

Possa la lunga fatica che e costata all’autore la composizione di 
quest’opcra convertirsi in un tributo di devozione alla venerata memoria 
dei due pionieri dell’archeologia italiana a Creta:

Fe d e r ic o  Ha l b h e r r  ε Lu ig i Pe r n ie r .

MAURIZIO BORDA
gia allievo della Scuola Archeologica 

Roma, 1939 -1943· Italiana di Atene



*) Dalla seconda campagna di Festos (15 febbraio-28 giugno 1901) (cfr. Pernier, 
Rend. Acc. Line., X, 1901, p. 260 seg.) e dalla prima di H. Triads, dedicata allo scopri/ 
mento del palazzetto tardo-minoico (id. ibid.'), provengono gli oggetti contrassegnati dal 
n. 70371 al n. 70386 (Inventario Museo Preistorico). Sono bronzetti e statuette fittili 
(cfr. Rend. Acc. Linc., XII, 1903, p. 317 seg.) donati al Museo il 25 ottobre 1903. £ compresa 
nel dono una testina fittile da Palaicastro di Sitia.

Il primo grande nucleo della collezione (sei casse) fu spedito il 22 agosto 1904 da 
F. Halbherr, allora coadiuvato dallo Stefani; egli ne da accenno in una sua lettera da 
Candia nella stessa data (Archivio Museo Preistorico, Incartam. 104 1/A st/a).

Un elenco degli oggetti della prima spedizione, redatto in lingua greca e comprendente 
87 pezzi, provenienti parte da Festos e parte da H. Triada, e conservato nell’Archivio del 
Museo (Incartam. 104, Ι/Α. Non firmato).

Altre tre casse furono spedite da La Canea il 31 gennaio 1907, accompagnate da un 
elenco redatto e firmato da L. Pernier (11 settembre 1906: Archivio Museo Preistorico 
Incartam. 6/A n. 7 anno 1907). Gli oggetti elencati provengono, e detto, da Festos (eta 
neolitica, palazzo primitivo, palazzo posteriore); da FI. Triada; da Prinia (scavi 1906) e 
luoghi diversi. Complessivamente 57 pezzi, che non furono pero tutti inviati dal Museo 
di Candia (nota in data 3 luglio 1907: Archivio Museo Preistorico A/6 n. 7 anno 1907).

Altri oggetti ancora (dal n. 81949 all’ 81953), fra i quali due tavolette rettangolari con 
iscrizione minoica, provengono dal palazzo di Festos e furono spediti nell’ottobre 1910. 
Un breve cenno sulla collezione e in Helbig, Fuhrer durch die offentl. Sammi. Klass. Altert. 
in Rom., II, 1913, p. 273-75; e in Bertarelli, Guida d’Italia del T. C. I. Roma e dintorni, 
Milano, 1938, p. 284.



CRONOLOGIA

La classificazione cronologica ancora generalmente seguita per 1’eta del bronzo a Creta e quella stabilita per il palazz 
di Cnossos da Arturo Evans,') adottata poi per tutte le altre localita dell’isola, sebbene si verifichi spesso una mancanz 
di coincidenza riguardo ai vari centri culturali. Cost la cronologia del palazzo di Festos non corrisponde esattamente 
quella di Cnossos, il che pud essere forse spiegato ammettendo nella prima localita un ritardo rispetto alla second 
nell’adozione dello stesso stile decorativo.q)

Le sigle qui adottate (M. P., M. M., T. M.) corrispondono a quelle usate dallo Evans per i tre periodi da lui definiti 
rispettivamente col nome di «minoico antico ο primitivo» (Early Minoan), « minoico medio » (Middle Minoan) e «tardo- 
minoico » (Late Minoan).

La cronologia assoluta degli strati cretesi preellenici si appoggia, com’e noto, a quella delle dinastie egiziane, che a 
sua volta presenta una forte oscillazione fra le datazioni proposte dal Meyers) e dal Flinders Petrie.4) Cosi per il primo 
palazzo di Cnossos, accettando il sincronismo con la XII dinastia egiziana, avremmo la datazione 2000-1800 a. C 
(secondo Meyer) 0 3460-3248 (secondo Petrie); per il secondo palazzo, le date rispettive 1800-1500 0 3248-2536; 
pel rimaneggiamento dello stesso, i periodi 1600-1450 0 2536-1500 a. C.

La cronologia del palazzo di Festos data dal Pernier 5) si appoggia a quella del Meyer, che e anche quella seguita dallo 
Evans. Egli propone per il primo palazzo il periodo 2000-1788 (sincronismo con la XII dinastia); per il secondo palazzo 
il periodo 1788-1660 (XIII dinastia). La distruzione finale dei due palazzi sembra si debba porre verso il 1400 a. C.

La stratigrafia della Creta minoica risulta chiara dalla seguente tabella cronologica6) (le date sono pere da ritenersi 
molto approssimative):

Egitto
3000 ca. a. C. 
3300-2900

Eta predinastica
I-III dinastia

2900 1
2800 J IV »

2700-2500 V e VI »
2400-2200 VI-X »
2100 ]
2000 J XI »

1900 1
1800 J XII »

1700 I
1600 j XIII-XVII »

*500 1
1400 J XVIII »

1300 1
1200 J XIX »

1100 XX »

Creta

Neolitico
Subneolitico (Creta centrale) M. P. I
M. P. I (Creta centrale)

M. P. II
M. P. III

M. M. It? (Creta centr.) M. M. I
M. M. Ιέ(» »)
M. M. Ila - M. M. I (Creta Orient.)
M. M. Ili - M. M. I ( » » )
M. M. Illa
M. M. Illi
M. M. III (Creta centrale) T. M. Id
T. M. II (Cnossos) T. M. li
T. M. Ilia
T. M. Illi
subminoico e protogeometrico

1) Evans, A. J., Essai de classification des epoqnes de la civilisation minoenne. Londra, 1906; id. The Palace of Minos at Cnossos, 
Londra, 1921 seg.

2) Banti L., Cronologia e ceratnica del palazzo minoico di Festos, in Ann. Scuola Italiana di Atene N. S., I-II (1939-40) p. 9 seg.
3) Cfr. Fimmen, Die Kretisch-Mykenische Knltur2, Lipsia, 1924.
4) Id. ibid.
5) Il Palazzo Minoico di Festos, 1,1935.
6) Cfr. Pendlebury, The Archaeology of Crete, Londra, 1939, p. 301. Tabelle cronologiche sono anche nelle opere: Dussaud, 

Les Civilisations prehelleniqties, Patigi, 1914; Burn, Minoans, Philistines and Creeks, Londra, 1930. Per la cronologia cfr. anche: 
Aberg, Bronzezeitliche and fruheisenzeitliche Chronologic, Stoccolma, 1931; per la fase T. M.: Furumark, The Chronology of the 
Mycenaean Pottery, Ki:ngl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stoccolma, 1941.
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FESTOS

L
A CITTA di Festos, ricordata da Omero (II. I, 54; Od. III, 293 sg.), si trovava ad occi^ 
dente della pianura della Messara, nella parte sud-ovest dell’isola di Creta, secondo 
Strabone (X, 47 9), a 60 stadi da Gortina, a 40 da Matala e a 20 dal mare; non anco^ 
ra rivelata dagli scavi, doveva sorgere fra la pianura e il sistema di alture esteso a sud fino a 

quest’ultima localita.
Il palazzo dei signori di Festos, scoperto dalla Missione Archeologica Italiana nel 1900,J) 

sorgeva sull’estremita pin orientale di tale catena di alture, a 65 metri di altezza.
Il luogo venne abitato gia alla fine dell’eta neolitica per un periodo che i reperti archeo^ 

logici fanno ritenere di considerevole durata.2) Sono anche attestate tracce di sedimenti mi^ 
noico-primitivi e medio-minoici anteriori al primo palazzo (casa, muri, pavimenti).3) Una 
dimora signorile, di cui non conosciamo la pianta esatta, sorgeva gia nella fase M. M. I, sostL 
tuita poi dal grande palazzo della fase M. M. I-II (2000 ca. a. C.), disposto su terrazze a differ 
renti livelli con cortile occidentale lastricato con gradinate, santuario con fosse sacrificali e 
propileo d’accesso nella parte ovest.

Sulle rovine di questo palazzo, distrutto nella fase M. M. III, sorse il palazzo posteriore 
(M. M. III-T. M. I), caratterizzato dall’ampio cortile centrale, con portici su tre lati, vasto 
quartiere di rappresentanza nel lato ovest (sale, magazzini), quartiere privato a nord (gineceo, 
megaron, peristilio) e quartiere di servizio nella parte est. Distrutto il secondo palazzo nel 1400 
circa a. C., la localita continuo tuttavia ad essere abitata in eta tardo-minoica e protoellenica.

Resti di abitati sono sulla cima piu vicina, a 150 metri di distanza.
Sulla riva destra dello leropotamos, sull’orlo delle colline limitanti a nord la pianura della 

Messara, in una zona dell’ampiezza di 3 chilometri, si estendeva la necropoli di Festos, in 
localita Haghios Onouphrios (tomba a tholes M. P.), Kalyvia, Liliana e Logiadi (tombe a 
camera tardo-minoiche con lamakes').^

Il materiale scavato in queste localita si trova in gran parte al Museo di Canilia. Gli qggetti 
conservati al Museo Pigorini provengono dai saggi eifettuati nell’area del palazzo ^strati neo^ 
litico e minoico-primitivo), dagli scavi nel primo e secondo palazzo e dal sepolcreto di Liliana.

CERAMICA

1 (inv. n. 72129). Frammento di pentola a 
corpo globulare color marrone, lisciato a stra- 
lucido: resta parte del collo, svasato e concavo 
esternamente, e del corpo, globulare, cui si 
innesta un’ansa verticale, molto espansa, con 
robusto apice triangolare di presa. Dim.: 
m. 0,9x 0,075. Edt neolitica.5) (Tav. I, n. 1).

2 (inv. n. 72130). Frammento come sopra
color rossiccio: resta parte del collo svasato e
l’ansa verticale, espansa verso l’alto, con apice
triangolare di presa. Dim.: m. 0,08 x 0,05.
Eta, come sopra.6) (Tav. I, n. 2).

3 (inv. n. 77544). Frammento di grande 
bacino o tegame a pareti cilindriche, orlo qua^ 
drangolare molto espanso; lisciato a strain^ 
cido con ondulazioni; colore marrone. Dim.: 
m. 0,20x0,11. Eta come sopra.7) (Tav. IV).

4 (inv. n. 77577). Frammento di vaso di 
argilla grigiastra e non depurata, con pic' 
cola ansa a nastro. Dal vano 28, m. 2. Dim.: 
m. 0,13 x 0,11. Eta come sopra. (Tav. II, n. 6).

5 (inv. n. 77518). Fondo di vaso globus 
lare di argilla ordinaria d’ impasto rossiccio, 
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anche in frattura. Dal vano 34, m. 3. Dim.: 
m. 0,10x0,05. Eta come sopra. (Tav. II, 
n. 7)·

6 (inv. n. 77562). Frammento come sopra 
d’impasto rossiccio, con ansa a nastro. Dal 
vano 28, m. 4. Dim.: m. 0,15 x 0,009. Eta come 
sopra (Tav. III, n. 10).

7 (inv. nn. 77529-77545-77561). Tre fram^ 
menti di impasto grezzo, due dei quali con 
ansetta a nastro: il primo (m. 0,10x0,055) 
dall’angolo sud-est del primo piazzale, m. 6. 
Eta come sopra.

8 (inv. n. 77564). Frammento come sopra; 
con rudimentale appoggiamano color marrone 
chiaro. Dal vano 28, m. 4. Dim.: m. 0,065 x 0,05. 
Eta come sopra.

9 (inv. n. 77508). Frammento come sopra 
con grande ansa a nastro colore rosso. Dal/ 
l’angolo sud-est del primo piazzale, m. 3. 
Dim.: m. 0,09x0,07. Eta come sopra.

10 (inv. n. 77578). Fondo di vaso di argilla 
ordinaria, convesso, d’impasto grigio-chiaro 
con foro presso la base non passante. Dal 
vano 34, m. 3. Dim.: m. 0,06 x 0,045. Eta 
come sopra.

11 (inv. n. 77509)· Parte di fondo di vaso 
di argilla ordinaria con foro, colore grigia' 
stro. Dall’angolo sud-est del primo piazzale, 
m. 3. Dim.: m. 0,03 χ 0,04. Eta come sopra.

I2 (inv. n. 77251). Frammento di orlo di 
vaso grezzo di colore rosso, con due fori 
disposti simmetricamente. Dal vano 28, m. 3. 
Dim.: m. 0,05 χ 0,04. Eta come sopra.

13(inv. n. 77577). Frammento di vaso grezzo 
con orlo e ansetta a nastro, d’impasto rossiccio. 
Dal vano 34, m. 2. Dim.: m. 0,05 χ 0,005. Eta 
come sopra.

14 (inv. n. 67901). Tre frammenti di vasi 
d’impasto marrone lisciati a stralucido, due 

dei quali con ansetta a ponte. Dim. del 
maggiore: m. 0,08x0,055. Eta come sopra. 
Dono di L. Savignoni, 1902.

15 (inv. nn. 77539; 72136). Due frammenti 
di vasi d’impasto rossiccio chiaro, lisciato a 
stralucido, uno dei quali (m. 0,055x0,027) 
con ansa ad archetto. Eta come sopra.

16 (inv. nn. 77512-14). Tre frammenti, 
due di orlo e uno di parete di vasi d’impa^ 
sto fine, lisciato a stralucido rosso marrone. 
Dal vano 34, m. 3. Dim.: m. 0,05x0,053; 
0,085 x 0.045 0,05 χ 0,04. Eta come sopra.

17 (inv. n. 72132). Frammento di vaso 
a corpo globulare con alto orlo obliquo, 
d’impasto rossiccio, lisciato a stralucido. Dim.: 
m. ο,ιοχ 0,065. Eta come sopra (Tav. II,n. 1).

18 (inv. n. 72137). Frammento come sopra 
lisciato a stralucido color marrone. Dim.: 
m. 0,105x0,055. Eta come sopra.

19 (inv. n. 72140). Frammento come sopra, 
grigio in frattura, con ansa canaliculata. Dim.: 
m. 0,06 χ 0,06. Eta come sopra.8)

20 (inv. nn. 77559-60). Frammento come 
sopra con ansetta canaliculata, altro con 
ansa a presa a foggia di corno: ambedue 
lisciati a stralucido color marrone. Dim.: 
m. 0,04x0,0 3 5; 0,04x 0,02. Vano 3 4, m. 2. 
Eta come sopra.

21 (inv. nn. 77540-42). Tre frammenti di 
vasi lisciati a stralucido marrone scuro, uno 
dei quali di ventre di vaso globulare a pareti 
sottili (resta 1’impronta di un’ansa canalicu-' 
lata al margine sinistro). Dim. di ciascuno ca.: 
m. 0,055 χ 0,055. Dall’angolo sud-est del 
primo piazzale, m. 3. Eta come sopra.

22 (inv. nn. 77516-17). Frammenti di becco 
e di fondo di vaso al quale aderiscono tre 
peducci: impasto marrone lisciato a stralucido. 
Dim.: m. 0,05 5 x0,045; 0,045 χ0,075. Dal 
vano 34, m. 3. Eta come sopra (Tav. III, n. 12).
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23 (inv. η. 77531). Peduccio di coppa, 
d’impasto ordinario grigio-rossiccio, lisciato 
a stralucido. Diarn.: m. 0,031 *0,030 ca. Eta 
come sopra.

24 (inv. nn. 77568-77572). Frammenti di 
orli e pareti di vasi d’impasto marrone scuro, 
lisciato a stralucido, a pareti sottili con sol' 
cature parallele; in uno resta un’ansa canals 
culata. Dim.: m. ,0,05 *0,04; 0,045 χ 0,035 5 
0,03 5 x 0,03 5; 0,075 x 0,04. Dal van° 28> 
m. 5. Eta come sopra 9) (Tav. III, n. 1, 2, 5).

25 (inv. nn. 77553-54)· Due frammenti 
d’impasto ordinario grigio-rossiccio, lisciato a 
stralucido. Dim.: m. 0,09 *0,08; 0,075χ 0,045. 
Dal vano 34, m. 2. Eta come sopra.

26 μην. n. 775 3 7). Frammento come sopra 
castano scuro lisciato a stralucido con ansetta 
canaliculata. Dim.: m. 0,05 * 0,04. Dall’an^ 
golo sud-est del primo piazzale, m. 5. Eta 
come sopra.

27 (inv. n. 775 3 8). Frammento come sopra 
d’impasto rosso, a parete curva lisciata a stra^ 
lucido. Dim.: m. 0,085 x 0,075. Dall’angolo 
sud-est del primo piazzale, m. 3. Eta come sopra.

28 (inv. nn. 77519-20). Due frammenti 
di orli di vasi d’impasto marrone lisciato a 
stralucido, il secondo con decorazione a 
solcature parallele. Dim.: m. 0,065 x0,055; 
0,05 χ 0,03. Dal vano 28, m. 3. Eta come sopra.

29 (inv. nn. 77523-24). Due frammenti 
come sopra d’impasto grigio, lisciato a stra^ 
lucido. Dim.: m. 0,05 5 x0,04; 0,05 x0,04. 
Dal vano 28, m. 3. Eta come sopra.

30 (inv. n. 77526). Frammento di orlo di 
grande vaso marrone lisciato a stralucido con 
ansa canaliculata. Dim.: m. 0,08 χ 0,06. 
Dall’angolo sud-est del primo piazzale, m. 6. 
Eta come sopra.

31 (inv. nn. 72138-39). Due frammenti 
come sopra d’impasto marrone scuro, lisciato

a stralucido, grigio in frattura; al primo aderp 
see un’ansa a nastro concava nel mezzo. Dim.: 
m. 0,075 χ 0,06; 0,045 χ 0,04. Eta come sopra.10’

32 (inv. nn. 72141-42). Due frammenti 
come sopra d’impasto marrone lisciato a stra^ 
lucido, I’uno con orlo espanso ed ansa 
canaliculata, 1’altro con ansa a nastro. Dim.: 
m. 0,08 χ 0,06; 0,075 x 0,08. Eta come sopra10 
(Tav. II, n. 5).

33 (inv. n. 77575). Frammento come sopra 
con peduccio; impasto marrone, a stralucido. 
Dim.: m. 0,033 (altezza); 0,026 (diametro 
del piede in sezione). Dal vano 28, m. 5. 
Eta come sopra.

34 (inv. n. 77576). Frammento come sopra 
grigio-scuro nell’interno, rosso opaco esters 
namente. Dim.: m. 0,06 χ 0,03. Dal vano 28, 
m. 5. Eta come sopra.

35 (inv. n. 77546). Frammento di fondo di 
vaso d’impasto marrone chiaro, lisciato a strain^ 
cido. Dim.: m. 0,038χ 0,028. Dall’angolo sud 
est del primo piazzale, m. 3. Eta come sopra.

36 (inv. nn. 77566-67). Due frammenti di 
vasi d’impasto con ansa canaliculata; il primo 
rossiccio, a stralucido, il secondo grigio- 
chiaro, id. Dim.: m. 0,04 χ 0,03 ;.ο,ο6 χ 0,055. 
Dal vano 28, m. 4. Eta come sopra (Tav. II, n. 4).

37 (inv. nn. 77555-56). Due frammenti come 
sopra d’impasto marrone lisciato a stralucido; il 
primo (0,10x0,04) apparteneva ad un vaso 
carenato. Dal vano 34, m. 2. Eta come sopra.

38 (inv. nn. 77547-49). Tre frammenti di 
orli e di pareti di vasi d’impasto marrone e gri^ 
gio-marrone lisciato a stralucido; uno dei quali 
con ansa. Dim.: m. 0,05 χ 0,03; 0,04 χ 0,045; 
0,04 χ 0,045. Dal vano 28. Eta come sopra.

39 (inv. nn. 77526-28). Tre frammenti 
come sopra d’impasto marrone, a stralucido: 
parete con orlo di vaso cilindrico, beccuccio 
espanso con ansa canaliculata sottostante, 



piccolo orlo diritto con ansa canaliculata. 
Dim.: m. 0,10 χ 0,07; 0,07 x 0,04; 0,08 χ 0,07. 
Dall’angolo sud-est del primo piazzale, m. 6. 
Eta come sopra. (77527, Tav. III, n. 13).

40 (inv. n. 77551). Frammento di parete 
di vaso d’impasto rossiccio a stralucido, con 
piccolo orlo. Dim.: m. 0,05 χ 0,05. Eta come 
sopra (Tav. III, n. 7).

41 (inv. n. 77552). Frammento di vaso 
carenato con orlo espanso, grigiastro a stra> 
lucido. Dim.: m. 0,08 x0,05. Dal vano 28. 
Eta come sopra.

42 (inv. n. 77541). Frammento come sopra 
d’impasto marrone scuro, a stralucido. Eta 
come sopra.

43 (inv. n. 77510). Frammento di parete 
d’impasto rosso a stralucido con ansetta dop^ 
pia. Dim.: m. 0,07 χ 0,55. Dall’angolo sud-est 
del primo piazzale, m. 3. Eta come sopra.

44 (inv. nn. 77542-43). Due frammenti 
come sopra d’impasto marrone scuro lisciato 
a stralucido: ventre di vaso globulare a pareti 
sottili, con impronta di ansa canaliculata al 
margine sinistro ed ansa a presa a becco forato. 
Dim.: m. 0,055 ><0,055; 0,065 x0,025. Dak 
l’angolo sud-est del primo piazzale, m. 3. 
Eta come sopra. (77543, Tav. III, n. 14).

45 (inv. n. 72139). Frammento di orlo di 
vaso, d’impasto marrone scuro, a stralucido. 
Dim.: m. 0,045 χ0,04. Eta come sopra.13’

46 (inv. n. 72133 ?). Frammento come sopra 
con ansa a corno d’impasto marrone, lisciato 
a stralucido. Dim.: m. 0,038x0,062. Eta come 
sopra (Tav. II, n. 3).

47 (inv. nn. 77573-74). Frammenti di orli 
e di pareti di vasi d’impasto marrone scuro, 
lisciato a stralucido; al secondo aderisce 
un’ansa a ponte, ad angolo retto col ventre. 
Dim.: m. 0,045 x 0,05; 0,05 χ 0,04. Dal vano 28, 
m. 5. Eta come sopra 13) (Tav. III, n. 4).

48 (inv. n. 77565). Frammento come sopra 
a parete spessa con orlo, d’impasto marrone, 
a stralucido. Dim.: m.' 0,055 χ 0,05. Dal 
vano 28, m. 4. Eta come sopra.

49 (inv. n. 77576). Frammento di parete 
di vaso, d’impasto lisciato a stralucido, color 
grigio scuro nell’interno, rosso opaco esters 
namente. Dim.: m. 0,06χ0,03. Dal vano 28, 
m. 4. Eta come sopra.

50 (inv. n. 77550). Frammento di orlo e vern 
tre con ansa canaliculata, d’impasto marrone, 
lisciato a stralucido; I’orlo haunarisega. Dim.: 
m.0,055 χ 0,035. Dal vano 28. Eta come sopra.

51 (inv. n. 72131). Frammento come sopra 
con ansetta mamillata rotta, di impasto mar' 
rone chiaro. Dim.: m. 0,06 χ 0,05. Dal vano 34, 
m. 2. Eta come sopra (Tav. II, n. 2).

52 (inv. n. 77515). Frammento di parete 
con orlo d’impasto fine, assai sottile, lisciato 
a stralucido, color rosso-marrone. Dim.: 
m. 0,065 χ 0,045. Dal vano 3 4, m. 3. Eta 
come sopra.

53 (inv. n. 72134). Parete di coppa a 
calotta, d’impasto nero fine, lisciato a stra^ 
lucido, con tre piccole impressioni circolari 
disposte a triangolo. Dim.: m. 0,065x0,065. 
Eta come sopra.

54 (inv. n. 72135). Frammento di vaso 
cilindrico, di fine bucchero indigeno nero, 
lisciato a stralucido, con scanalature orizzon-- 
tali parallele ed orlo diritto e liscio. Dim.: 
m. 0,065 x 0,065. Eta come sopra.

55 (inv. n. 77535). Parte inferiore di vaso 
con solcatura a doppio cordone; impasto 
marrone scuro, grigio in superficie. Dim.: 
m. 0,06 χ 0,06. Eta come sopra.

56 (inv. n. 77536). Ansa canaliculata e fram' 
mento di parete di vaso con risega verso I’orlo; 
impasto come sopra. Dim.: m. 0,05 χ 0,05. 
Eta come sopra (Tav. III, n. 3).
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57 (inv. n. 775 3 0). Frammento d’orlo di 
grande vaso con cordone rilevato. Dim.: 
m. 0,14x0,09. Angolo sud-est del primo 
piazzale, m. 6. Eta come sopra.

Questi frammenti ceramici provengono in 
gran parte dai saggi praticati dal Mosso sotto 
le costruzioni del primo palazzo di Festos, 
dove i resti di un abitato neolitico formano 
strati enormi (in qualche punto fino a m. 5 
di potenza).141

Il primo saggio fu praticato nella cella 28 
dei magazzini del primo palazzo, scendendo 
fino alla roccia (m. 4,70 di profondita): lo 
strato superiore (alto pin di m. 1) conteneva 
frammenti ceramici nello stile di Camares e 
ceramica minoico-primitiva; a m. 1,70 era uno 
strato di argilla rossa (spessore m. 0,10 circa) 
esteso per quasi tutta la superficie del pozzo 
(probabilmente il pavimento di una casa M. P.), 
sotto al quale terra nera e grassa, contenente, 
da m. 3,2ο in giu, molto cocciame neolitico 
(ceramica nera, altra marrone lucente, ossa 
animali, gusci di molluschi, industria ossea, 
un vasetto cilindroide con due bugnette late/ 
rali, ecc.); a m. 4 un «idolo» fittile femminile 
steatopigio, un pezzo di ferro magnetico, forse 
oggetto di culto, piattelli, conchiglie; I’ul/ 
timo metro, sul terreno vergine, conteneva 
frammenti ceramici di colore nero lucente 0 
castano scuro, ornati con puntini incavati e 
solchi ad onde, e di colore giallognolo 0 
rosso chiaro con linee brune 0 rosse dipinte 
che s’intrecciano; un frammento e ornato 
con impressioni ottenute con le unghie.

Un secondo saggio fu praticato nell’angolo 
sud-orientale del piazzale esterno del primo 
palazzo (profondita m. 5,40), incontrando im/ 
mediatamente lo strato neolitico sottostante al 
lastricato. Si rinvennero frammenti di cera/ 
mica nera, decorata a stralucido, e di argilla 
giallognola fine, ben cotta, fatta a mano ed 
ornata con linee dipinte in rosso mattone 0 a 
reticolato o a strisce oblique; nel 40 metro 
erano frammenti di un’argilla rossa, ben 
cotta, ingubbiata di un bianco roseo e dipinta 
a linee rosse, chiare e scure, che s’intersecano, 
a quadrati ottenuti con 1’intreccio di linee 
rosse piu sottili; altri frammenti ceramici 

decorati a stecca a solchi e a strie lucenti 
(coppe, anse) altri di argilla ben cotta, a 
superficie rossa (coppe, vasi globulari) 0 nera 
(peducci di coppe), altri ancora ornati con 
incavi rettangolari riempiti di una sostanza 
bianca; infine cocci a ingubbiatura gialla e 
strisce brune sovrappinte; nel 6° metro, oltre 
a frammenti di vasi neri a stralucido, altri 
color grigio bruno (un coccio reca, su una 
ingubbiatura gialla, un reticolato bruno): 
analogia, quindi, col 5° strato.

Un terzo saggio, sotto il magazzino 34, 
riveld, sotto uno strato di calcestruzzo, me/ 
scolato a cocci nello stile di Camares, lo strato 
neolitico (vi si rinvenne, fra l’altro, il vasetto 
n. 58 della nostra collezione).

Nella ceramica neolitica di Festos rappre/ 
sentata dalla nostra raccolta si possono distin/ 
guere, attenendosi alla recente classi ficazione 
di Luigi Pernier, tre specie diverse:

1) d’impasto non depurato e non ben 
cotto, grezza in superficie, di colore bruno, 
castano 0 rossiccio (cfr. i nn. 4-13 della 
nostra collezione);

2) d’impasto semifino, ingubbiata di ne/ 
ro, bruno 0 giallo nocciola 0 rosso mattone, 
levigata in superficie, talvolta nero-lucente 
come bucchero;

3) con solcature e ondulazioni alla super/ 
ficie, ottenute a stecca.

Le prime due sarebbero pel Pernier coeve, 
la terza posteriore.

Le forme dei vasi neolitici rappresentate 
nella nostra collezione sono anzitutto quella 
globulare (fondo n. 77518); a specie di grandi 
pithoi dovevano appartenere le grandi anse 
a nastro con concavita mediana, come pure 
il frammento con costolatura (n. 7753°)» a 
grandi pentole globulari con orlo espanso 
(tipo ricostruito dal Mosso) il frammento 
n. 72132 ed il n. 77575- Ad altre grandi 
pentole della stessa forma, con collo svasato 
e concavo all’esterno, impostato ad angolo 
vivo col corpo e due eleganti anse, una per 
parte, con apice triangolare di presa, appar/ 
tengonoi frammenti nn. 72129 6 7213 0. Sono 
poi eleganti boccali, provvisti di lungo 
becco e con ansetta canaliculata sottostante, 

z 15 z



tipo presente anche a Cnossos, al quale ap^ 
partiene il frammento n. 77527. Le coppe 
sono a piede conico (nn. 77517, 77575), 
talvolta provvisto di tre peducci (n. 77531) 0 
a calotta, assai eleganti, con un sottile bordo 
sporgente all’esterno (n. 72134) 0 carenate, 
con ampio orlo sporgente e collo concavo, 
con carena a convessita o a spigolo vivo 
(nn. 77552 e 77541). Ad un grande tegarne a 
pareti quasi cilindriche con orlo orizzontale 
e molto sporgente apparteneva il frammento 
n. 77544; ad una specie di bicchiere o coppa a 
pareti cilindriche,il frammento n.77535,ad un 
vaso forse della stessa forma i due frammenti a 
scanalature nn. 7213 5e 77520; a vasi piu piccoli 
appartenevano le numerose ansette canaliculate.

Varie e spesso eleganti le forme delle anse: 
a grande nastro innestato verticalmente sotto 
I’orlo, concavo nel mezzo (nn. 77557, 77577, 
77562), tipo presente anche a Cnossos; cana> 
liculate (nn. 72140-41, 77523-24, 775 3 6, 
77550» 77559» 77566-67, 77572, 67900), a 
ponticello (n. 77574); a doppio ponticello 
(n. 77510), a robusto apice triangolare di 
presa (nn. 72129-3 0), mamillate (nn. 775 50, 
72131), a foggia di corno, anche forato 
(nn. 77543, 7213 3); ad archetto (nn. 7213 6, 
77540), due forme che appaiono anche a 
Cnossos; un tipo di ansa ricavata dall’orlo 
sopraelevato e forato (n. 67901) trova risconz 
tro pure a Cnossos. Sostituiscono talvolta 
l’ansa due semplici fori per passarvi la cor^ 
dicella di sospensione (n. 77251), talvolta 
anche nella base (nn. 77509, 77517). Dalla 
ceramica grezza d’impasto impuro, color 
rossiccio 0 marrone, si passa a quella ingub^ 
biata di argilla fine e decorata a stralucido, 
marrone 0 rossiccio (nn. 7213 2, 7217 3, 72138- 
141); qualche volta la cottura non e ben 
riuscita, e si presentano macchie di colore 
piu oscuro (n. 77526) 0 di un bel color rosso 
vivo (n. 67901), la superficie viene lucidata 
a stecca, ottenendo leggere e numerose sob 
cature simili ad onde. L’impasto si raffina 
sempre piu, le pareti diventano piu sottili, 
chiare in frattura e la superficie ingubbiata 
assume un bel colore castano, piu 0 meno 
scuro, rossiccio, grigiastro o nero lucente.

58 (inv. n. 77507). Vasetto quasi cilindrico 
di rozzo impasto color ocra con fondo con^ 
vesso e due bugnette laterali a mo’ di anse. 
Altezza m. 0,045; diametro della bocca, 
m. 0,042. Dal Vano 34, m. 2. Eta neolitica.15) 
(Tav. I, n. 4).

Forma « miniaturistica », di carattere pro^ 
babilmente rituale (cfr. le «stipi votive» 
italiche); vasetti di tale tipo appaiono anche 
negli strati neolitici di Cnossos. Un altro 
assai simile si trovo nel primo saggio (v. 28), 
a maggiore profondita.

59 (inv. n. 72122). Vasetto a corpo lentic 
colare e lungo collo leggermente conico con 
due bugnette laterali, una delle quali rotta. 
£ d’impasto grossolano, color ocra. Altezza 
m. 0,065. Eta come sopra.l6) (Tav. I, n. 3).

Forma miniaturistica, come la precedente, 
forse votiva. Il tipo di vasetto a lungo collo 
continua nella ceramica della fase minoico- 
primitiva.

60 (inv. n. 77534). Frammento di orlo 
d’impasto fine grigiastro tendente al marrone, 
lisciato a stralucido con linee lucenti ottenute 
a stecca. Dim.: m. 0,04x0,035. Dall’angolo 
sud-est del primo piazzale, n. 5. Eta subneoz 
litica.17) (Tav. V, n. 6).

La decorazione a strie verticali lucenti trova 
riscontro in ceramiche subneolitiche di Creta 
(deposito di Partira, presso Archalocori, antro 
di Eileithyia: scavi Marinatos 1930-31) e 
protoelladiche dell’Heraion di Argo e di 
Eutresis in Beozia.l8)

61 (inv. n. 77522). Frammento di orlo di 
vaso color rosso chiaro, lisciato a stralucido 
nell’interno, decorato esternamente con reti^ 
colo ottenuto con vernice rosso-scura. Dim.: 
m. 0,04 χ 0,03. Dal vano 28, m. 3. 19) 
(Tav. V, n. 5).

Il tipo della ceramica, la sua decorazione 
dipinta sono sicuramente d’eta post-neolL 
tica; il motivo a reticolo e caratteristico della 
fase M. P. Questo frammento appartiene ad 
un’eta di transizione, assai piu vicina alia 
seconda che alia prima epoca.
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62 (inv. η. 775 3 3). Orlo di vaso lisciato a 
stralucido, di un bel rosso corallino, concavo 
esternamente. Dim.: m. 0,045 x 0,04. Dall’an/ 
golo sud-est del primo piazzale, m. 5.

L’ingubbiatura, vetrificatasi nella cottura, 
che dev’essere awenuta intorno ai 900°, e resa 
simile a smalto. Questo tipo di ceramica e 
forse di eta eneolitica.

Per questa ceramica, trovata con l’altra 
negli stessi strati pin bassi, il Mosso20’ aveva 
emesso 1’ipotesi della appartenenza allo strato 
neolitico, ipotesi messa giustamente in dub^ 
bio dallo Evans31’ e dal Pernier;22’ il primo 
suppone e il secondo dimostra che la conco' 
mitanza della ceramica dipinta col mate' 
riale neolitico e dovuta a rimescolamenti 
operati, specie nelle aree perimetrali, in occa' 
sione della costruzione del primo palazzo. 
Sembra dunque logico considerate questa 
ceramica come subneolitica e, dato la inin' 
terrotta e regolare evoluzione delle facies 
successive della civilta cretese, essa sembra 
costituire l’anello di congiunzione fra 1’eta 
neolitica e quella minoico-primitiva.

63 (inv. n. 77579). Frammento di vaso 
d’argilla grigio-gialla depurata; pareti spesse, 
superficie opaca; dipinto con reticolato rosso 
bruno sul fondo chiaro dell’argilla. Dim.: 
m. 0,06 x 0,08 circa. Dai saggi sotto il vano 28, 
m. 3. Eta come sopra. (Tav. V, n. 3).

Tale tipo di decorazione e caratteristico 
della fase M. P. (cfr. i frammenti M. P. dalla 
casa sotto il peristilio 74).23)

64 (inv. n. 775 80). Frammento di collo di 
vaso a superficie giallo-rossastra con reticolato 
di linee nerastre e peduncolo rilevato. Dai 
saggi sotto il vano 28, m. 3. Eta protominoica. 

Il frammento apparteneva probabilmente 
ad un tipo di vaso globulare, comune nella 
ceramica della fase M. P.; la decorazione a 
reticolo e caratteristica dell’inizio di tale fase. 
Vasi 0 frammenti ceramici dipinti a retico' 
lato si scopersero, oltre che a Festos, ad H. 
Triada, Cnossos, H. Onouphrios, Vasiliki, 
Gurnia, Palaicastro, ecc.24) Essi si collegano 
per lo stile alla ceramica neolitica (motivi 

geometrici). Notevole e il fatto che questa 
decorazione a reticolo riappare, dopo una 
lunga assenza, nella ceramica T. M. III.

65 (inv. s. n.). Orlo superiore di vaso (pyxis?) 
di argilla fine, rossiccia, ricoperto di vernice 
rossa, ornato con fasce orizzontali compren' 
denti losanghe unite per il vertice e riempite 
di reticolato. Dalla trincea al limite nord'est 
del palazzo. Dim.: m. 0,074 X 0,089. Eta M. 
P. III.25) (Tav. V, 4).

I motivi geometrici sono caratteristici della 
fine della fase minoico-primitiva e preludono 
allo stile di Camares.

66 (inv. n. 77210). Boccaletto a forma len' 
ticolare di argilla depurata grigio-giallognola, 
fatto al tornio, con base appiattita e basso collo 
cilindrico. Dal corpo si diparte verso 1’alto un 
lungo becco a cannula svasato all’orifizio. Al' 
tezza m. 0,055. Eta: M. P. III. (Tav. VI, n. 9). 

Il tipo, specialmente per il lungo becco, 
ci richiama ad esemplari frequenti nella fase 
M. P. Tre esemplari assai simili, uno dei 
quali dipinto, furono trovati insieme, sotto il 
pavimento del magazzino 28, alla profondita 
di m. 1,30 circa; un altro si rinvenne nello 
strato in cui erano incastrati i pithoi del 
magazzino del primo palazzo, strato cui 
appartenevano anche cocci neolitici e schegge 
di ossidiana, percio rimescolato, comunque 
chiaramente anteriore ai pithoi (M. M. II) e 
databile al M. P. III 0 al principio del M. 
M. 1.26’

Un altro esemplare molto simile e nella 
stessa collezione del Museo Preistorico e pro' 
viene da H. Triada (n. 5): in questo pero il 
becco a cannula e dotato di un orlo sporgente 
e le due bugnette laterali sono sostituite da 
un’ansa ad anello. Lo stesso tipo appare infine 
dipinto in esemplari di Vasiliki e di Gur' 
nia,27’ databili alla fase M. P. II, dove la 
forma e pero piu slanciata; un altro proviene 
da una tomba di Mochlos trovata ad un livello 
un po’ superiore a quello del deposito M. 
P. II e databile percio al M. P. III;28) tre 
boccali assai simili provengono dalla tholos 
di H. Triada.29)
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67 (inv. η. 77229). Boccale a tre anse, corpo 
e bocca ovali; argilla giallognola, pareti 
sottili, al tornio; robusta ansa a bastoncello 
opposta al becco; dal mezzo del collo alia 
spalla, due anse a nastro piu piccole, una delle 
quali mancante. Superficie ruvida, coperta 
da vernice nera: attorno alla base del collo e 
delle anse, fascia arancio; sul corpo, antez 
riormente e posteriormente, un cerchio bianco 
con 8 lobi, nell’interno del quale un disco 
color arancio; su ciascun’ansa, due petali 
bianchi. Altezza m. 0,30; diametro della 
bocca, m. 0,09 x 0,06 circa. Strato sotto il 
vano XXVII, anteriore al I palazzo. Eta 
M. M. 1.30) (Tav. VIII, n. 1).

68 (inv. n. 77232). Grande anfora a corpo 
e bocca ovale, slabbrata, con larga screpolaz 
tura nella parte inferiore; argilla grossolana, 
pareti spesse, al tornio; superficie lisciata, 
rossiccia, decorazione in colore bruno, in 
parte svanita: sulle anse, tre linee trasversali; 
fasce attorno al labbro, al collo, alle spalle, 
alla base; cerchi all’innesto delle anse; sulle 
spalle, zona di dischi tangenti; sul corpo, 
larga zona a zig-zag. Altezza m. 0,35; spes' 
sore delle pareti, m. 0,006-7. Strato sotto il 
vano XXVII, anteriore al primo palazzo. 
Eta M. M. 1.3I) (Tav. VIII, n. 3).

69 (inv. n. 77194). Tazzetta di argilla non 
depurata, a corpo emisferico e ansa ad anello; 
tracce di vernice bruna sulle pareti esterne e 
sull’orlo interno. Manca una piccola parte 
dell’orlo.33) (Tav. VII, n. 7).

70 (inv. n. 72004). Vasetto di argilla grezza 
giallo-grigia, a ventre depresso e lungo collo 
cilindrico, con due bugnette sulla spalla e 
linee graffite che s’intersecano sotto il fondo 
(croce radiata); fascia bruna dipinta presso 
l’orlo. Altezza m. 0,06 ca. Eta M. M. II, I. 
(Tav. VI, n. 4).

71 (inv. n. 72001). Tazzetta a tronco di 
cono rovesciato, di argilla fine, depurata; 
pareti sottili, al tornio; fondo marrone cupo 
con una serie di linguette petaliformi bianche 

sull’orlo, sotto la quale corrono una fascia 
bianca ed un’altra arancione; altra fascia 
bianca alla base. Assai frammentaria: manca 
l’ansa e buona parte del corpo. Altezza m. 0,07. 
Stile di Camares. (Tav. IX,n. 2; f. t. A, n. 4). 

Il tipo della tazza e quello consueto nella 
ceramica di Camares, derivato evidentemente 
dalla metallotecnica (cfr. gli esemplari aurei 
dalle tombe di Micene); il motivo dei petali 
e comune nella decorazione di queste tazze 
(cfr. un esemplare dall’antro di Camares).33)

72 (inv. n. 72002). Tazzetta a tronco di 
cono rovesciato con ansa a nastro, restaurata 
da piu frammenti; argilla depurata, pareti 
sottili, al tornio. Sulla superficie liscia, Vernik 
ciata dentro e fuori in rosso bruno lucente, e 
dipinta in bianco una fascia attorno al labbro 
che comprende una serie di dischetti rossi e 
sotto un motivo a squame, ottenuto con doppia 
serie di cerchi contigui, pure in bianco. Altezza 
m. 0,053. Dal Vano VIII, aggiunto a ridosso 
della facciata del primo palazzo. Stile di 
Camares. (Tav. IX, n. 6, f. t. A, n. 5).

Il motivo decorativo a «squame » sembra 
caratteristico della ceramica di Festos, poiche 
lo ritroviamo in un’altra tazzetta da un vano 
del primo palazzo attiguo a quello dov’era 
la presente.34)

73 (inv. n. 77227). Tazza a tronco di cono 
capovolto con orlo svasato ed ansa a nastro; 
argilla depurata, pareti sottili, al tornio. Supers 
ficie verniciata in rosso con fasce in bianco 
sull’ansa e sul corpo, ov’e il motivo, ripetuto 
due volte, di semicerchi radiati nello stesso 
colore; restaurata e mancante di qualche 
frammento. Altezza m. 0,055; diametro me' 
tri 0,085. Dal vano V a ridosso della fac' 
ciata del primo palazzo. Stile di Camares. 
(Tav. IX, n. 4).

Il motivo di semicerchi radiati, 0 ramo' 
scelli ricurvi (secondo Evans) e frequente 
nella ceramica festia nello stile di Camares 
(non meno di altre tre tazze del primo palazzo 
hanno questa decorazione), spesso associato 
col motivo di un semicerchio arancione con 
orlatura bianca dentata.35)
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74 (inv. η. 77225). Tazzetta tronco-conica 
con ansa a nastro, sagomata nella parte infe' 
riore a costolature ottenute al tornio; fondo 
marrone scuro, decorazione a spirali ricorrenti 
in colore bianco sull’orlo e alta fascia nella 
parte costolata nello stesso colore. Altezza 
in. 0,07, diametro 0,105. Stile di Camares. 
(Tav. IX, n. 5).

La sagorna della tazzetta, con la fascia a 
torniture 0 anelli sovrapposti, esprime la 
traduzione fittile di prototipi metallici (es. 
Micene).36)

75 (inv. n. 7725 8). Frammento di minu' 
scola tazzetta di argilla finissima ricoperta 
di vernice nera con decorazione ad archi 
dipinti in colore bianco. Altezza m.0,035.

76 (inv. n. 77224). Tazza a tronco di cono 
capovolto, molto profonda con ansa a nastro, 
mancante di alcuni frammenti. Argilla depu' 
rata, rossiccia; pareti sottili, al tornio. Sulla 
superficie, verniciata nera lucente, decora' 
zione a trattini bianchi sull’ansa, fasce id. 
attorno all’orlo, alla base, al corpo, fra cui 
una dentata; nella parte superiore e ripetuto 
tre Volte il motivo di un doppio semicerchio 
coronato di petali, alternato con un semi' 
cerchio arancione con orlatura bianca deno
tata. Altezza m. 0,065; diametro m. 0,09. 
Stile di Camares.

Per il motivo decorativo del semicerchio 
radiato 0, come lo definisce Evans, del « ramo' 
scello ricurvo » (curving white spray) cfr. il 
n. 72; esso e caratteristico della ceramica di 
Festos.

77 (inv. n. 77219). Tazza a tronco di cono 
assai profonda con ansetta a nastro; pareti 
sottili, al tornio, ricoperte di vernice nera. 
Restaurata da piu frammenti. Altezza me' 
tri 0,075; diametro m. 0,95. Stile di Camares. 
(Tav. X, n. 7).

78 (inv. n. 77226). Tazza tronco conica, 
come sopra, con ansa a nastro; pareti sottili, 
al tornio; superficie a vernice bruna, ornata 
con fasce orizzontali bianche, una delle quali 

dentata; sotto l’orlo, gruppi di trattini obliqui, 
alternati con scalette a montanti arancione e 
traverse bianche; trattini bianchi sull’ansa, 
frammentaria ed in parte mancante. Altezza 
m. 0,065; diametro m. 0,09. Stile di Camares.

79 (inv. n. 77228). Tazza tronco-conica, 
come sopra, mancante della parte inferiore; 
pareti sottili, al tornio; superficie a vernice 
bruna, su cui decorazione in bianco: attorno 
all’orlo, fascia di spirali ricorrenti, sotto cui 
ve n’e un’altra, sulla quale sono distribuiti 
simmetricamente dei punti color arancione; 
trattini bianchi paralleli sull’ansa. Diametro 
della bocca: m. 0,095. Stile di Camares. 
(Tav. IX, n. 3» f· t. A, n. 2).

Per la decorazione a spirali ricorrenti in 
bianco, cfr. il n. 73.

80 (inv. n. 77220). Tazza a tronco di cono 
simile alla precedente restaurata da piu fram' 
menti. Altezza m. 0,075. Stile di Camares. 
(Tav. X, n. 8).

81 (inv. n. 72003). Tazzetta di argilla fine, 
depurata, cilindro-convessa nella parte supe' 
riore, tronco-conica nell’inferiore con ansa 
a nastro; pareti sottili, al tornio. Superficie 
dipinta a vernice bruna, sulla quale e una 
triplice fascia bianca orizzontale, interrotta da 
dischi colore arancione. Altezza m. 0,06; dia' 
metro m. 0,08. Stile di Camares. (Tav. IX, n. 9).

82 (inv. 77221). Tazzetta come sopra; 
pareti sottili, ricoperte da vernice bruna. 
Altezza m. 0,05; diametro m. 0,09. Dal Vano 
XIII (Colmata M. M. II). Stile di Camares.37)

83 (inv. 77222). Tazzetta simile alla pre' 
cedente, restaurata e mancante. Altezza me' 
tri 0,055; diametro m. 0,08. Stile di Camares.

84 (inv. n. 77223). Tazza come sopra; 
pareti sottili, ricoperte di vernice bruna, 
restaurata e mancante di qualche frammento 
e dell’ansa. Decorazione a fascia rossa e trian/ 
goli pieni in color bianco. Altezza m. 0,055; 
diametro m. 0,095. Stile di Camares.
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85 (inv. η. 7723 8). Frammento di tazzetta 
di argilla fine a pareti sottilissime e superficie 
« a la barbotine » con fasce rosse interposte, 
entro le quali punteggiatura bianca. Altezza 
inetri 0,66. Stile di Camares.

86 (inv. n. 72034). Coppa emisferica di 
argilla depurata, al tornio, verniciata in rosso 
cupo; fascia sull’orlo ed alla base e motivo 
di spirali ricorrenti sul corpo in color crema; 
mancante di parte dell’orlo. Altezza m. 0,78; 
diametro m. 0,14. Stile di Camares. (Tav. IX, 
n. 8).

87 (inv. n. 77239). Coppa globulare a 
labbro sporgente; argilla fine, pareti sottilis' 
sime, al tornio, verniciate in colore bruno con 
decorazione in bianco; all’interno, fascia 
ondulata attorno al labbro; all’esterno, linea 
ondulata su fascia arancione; sulla spalla, 
due zone costituite da semicerchi contigui, la 
superiore con le curve in alto, 1’inferiore con 
le curve in basso; dalle insenature fra queste 
ultime discendono verso la base dei petali 
con le estremita filiformi; frammentaria. Ab 
tezza m. 0,065. Dal vano XXVII del primo 
palazzo. Stile di Camares. (Tav. IX, n. 10).

Si pub confrontare questo elegante esem' 
plare con la splendida coppa policroma di 
«guscio d’uovo» (egg-shell) da Cnossos; 
i petali sono di giglio o di nenufaro: il mo' 
tivo e forse derivato dall’Egitto, ma trattato, 
in questo ed altri vasi, con un’estrema deli' 
catezza 38) (f. t. Tav. A, n. 3)·

88 (inv. n. 7723 5). Boccalino globulare di 
argilla depurata, verdognola, pareti sottili, 
al tornio; superficie liscia, verniciata in mar' 
rone lucente; decorazione in bianco a fasce 
curvilinee sul becco, fascia a lobi e altra 
arancione alla base del collo; sulla spalla, due 
serie di semicerchi contigui con puntini alle 
estremita e nel centro, costituenti un motivo 
di squame: fasce blanche nella parte infe/ 
riore e attorno alla base. Altezza m. 0,13. 
Da un vano del magazzino adiacente al 
piccolo sacello. Stile di Camares.39’ (Tav. X, 
n. 12).

89 (inv. n. 77234). Boccalino globulare, 
della stessa forma del precedente, mancante 
del becco; argilla depurata, rossiccia, pareti 
sottili, al tornio; superficie liscia, coperta da 
vernice rosso-marrone lucente con decora' 
zione in bianco; trattini sull’ansa, spirali 
ricorrenti sul corpo, con linguette nel centro 
e negli angoli di tangenza, fascia arancione 
alla base del collo, fasce bianche attorno alla 
base. Altezza m. 0,123. Dal ripostiglio ad 
est del magazzino adiacente al piccolo sa' 
cello. Stile di Camares.40’ (Tav. X, n. 10).

Lo Evans41’ classifica un gruppo di vasi 
che si impernia attorno ad un orcio dipinto 
trovato immediatamente al disotto di un 
muro M. M. III, come pertinente ad una 
fase M. M. II b: caratteristici di questa, fase 
sarebbero i cespi floreali bianchi, general' 
mente associati con motivi in arancione: 
motivo riflettente uno stile pittorico general' 
mente derivato dalle pitture parietali del 
primo palazzo.

90 (inv. n. 77463). Boccalino della stessa 
forma del precedente, con triplice ansetta, di 
argilla fine; superficie verniciata in marrone 
scuro con decorazione a fronde in colore 
bianco. Restaurato da piu frammenti e man' 
cante. Altezza m. 0,15 ca. Stile di Camares. 
(Tav. X, n. 11).

Motivi naturalistici, gia composti archi' 
tettonicamente, sono caratteristici della fase 
M. M. II b; per il motivo di foglie seghettate, 
cfr. un grande Vaso da Festos42) ed un’anfora 
di Cnossos.43’

91 (inv. n. 77216). Boccale globulare, a 
due anse impostate obliquamente sull’orlo; 
becco a finestretta; restaurato e mancante di 
parte dell’orlo e del corpo. Sopra un’ingub' 
biatura di vernice rosso-bruna reca tre serie di 
linguette bianche; due linee sul becco, nello 
stesso colore. Altezza m. 0,115. Stile di Camares.

92 (inv. n. 77236, 0 72236). Frammento di 
tazza di argilla fine, ornata a vernice rossa e 
zone «a la barbotine». Altezza m. 0,07. Stile 
di Camares.
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93 (ίην. η. 7723 7). Parte superiore di anfo' 
retta a bocca rotonda con beccuccio obliquo 
e due ansette, ricoperta di vernice nera, su cui 
fasce color arancio, serpentelli e linee di pun' 
tini in colore bianco. Altezza m. 0,05 ca. Stile 
di Camares. (Tav. X, n. 4).

La stessa decorazione appare in un bic' 
chiere conico e un vasetto, ambedue dal 
primo palazzo di Festos.44’

94 (inv. n. 7723 8). Frammento di tazza di 
argilla fine a pareti sottilissime, superficie 
bitorzoluta, con fasce rosse interposte, entro 
cui punteggiatura bianca. Altezza m. 0,06. 
Stile di Camares.

95 (inv. nn. 77404-3 8). Trentacinque fram' 
menti di tazzette finissime a fondo nero, 
con decorazione a colore bianco o aran' 
cio; taluni con ornamenti rilevati, a dischi 
radiati o a foggia di fiori. Stile di Camares. 
(Tav. XI).

Sono frammenti di tazzine del tipo con' 
sueto nella ceramica di Camares: tronco- 
coniche con pareti molto sottili ed ansa a 
nastro. La decorazione e generalmente in 
bianco ed in arancione sul fondo verniciato 
nero lucente o marrone: fasce bianche (Inv. 
n. 7743 6) 0 arancione (nn. 77429-77422) 
0 in ambedue i colori (n. 77427); spirali 
bianche (n. 7743 7); archi in bianco (nn. 774I0> 
77416, 7743 8), lineette verticali 0 petali 
(nn. 77409, 77425), cerchi concentrici (77404), 
linee ondulate semicerchi bianchi e punti 
arancione (nn. 77407, 77414), semicerchio 
coronato di petali (nn. 77411, 7742I), motivo 
caratteristico,45) spesso accompagnato da un 
semicerchio arancione con orlatura bianca 
dentata (n. 77421); infine motivi impressi a 
stampiglia sul fondo nero opaco (stamped ware), 
propri della fase M. M. II b (inv. nn. 77406, 
77426, 77434-35).46’ Qualcuno (es. n. 77423) 
conserva nell’interno delle impronte digi' 
tali. Diamo qui la descrizione dei pezzi piu 
significativi:

Inv. n. 77411. Orlo di tazzina con mo' 
tivo, dipinto in bianco, di semicerchi radiati. 
Dim.: m. 0,065 χ0,04·

Inv. n. 77438. Orlo come sopra, fascia 
bianca con punti arancione e festone bianco 
inferiormente. Dim.: m. 0,075 χο,θ5· (Ta' 
vola XI, n. 7).

Inv. n. 77414. Orlo come sopra, fondo 
nero, doppio semicerchio arancione e punti 
arancione. Dim.: m. 0,06 x0,035.

Inv. n. 77410. Orlo come sopra, su fondo 
nero, serie di segmenti contigui curvilinei 
determinanti una specie di graticola. Dim.: 
m. 0,08 χ 0,03.

Inv. n. 77437. Frammento di parete: 
fondo nero lucente, sul quale e risparmiata 
una spirale; nello spazio di risulta, punti 
bianchi a rilievo. Dim.: m. 0,07x0,03.

Inv. n. 77406. Orlo di tazzina: bordo 
arancione con strisce bianche oblique; al 
di sotto, sul fondo nero opaco e ripetuto a 
stampo un motivo quadrilobato (cfr. la stam' 
ped ware di Cnossos).

Inv. 77426. Come sopra; motivo stam' 
pato di zig-zag con spazi di risulta riempiti da 
segmenti convergenti. Dim.: m. 0,00 3 χ 0,0025.

Inv. nn. 77434-3 5· Orl° come sopra, 
fascia arancione e motivo stampato di ele' 
menti (floreali?), alternativamente diritti e 
rovesci. Dim.: m. 0,03 χ 0,02; m. 0,02 χ 0,02. 
I due frammenti appartenevano probabilmente 
allo stesso vaso.

9 6 (inv. nn. 7 74 3 9-5 8). Venti frammenti 
di orcioli o di anforette di argilla fine.

Appartenevano in genere a boccali, alcuni 
sicuramente del tipo «a finestretta »; di 
questi restano due beccucci (inv. nn. 77452, 
77457); un altro beccuccio, cilindrico, di' 
pinto in nero ed in arancione apparteneva ad 
un altro tipo di vaso (forse un orciolo). La 
decorazione consiste generalmente in fasce 
bianche su fondo nero 0 marrone (nn. 77440, 
77444. 77446, 77454-55-56); 0 spirali; id. 
(77443, 77449-50, 7745 3); petali id. (77442)· 
Un beccuccio (77457) e dipinto in nero ed 
arancione.

97 (inv. nn. 77549-62). Quattro frammenti 
di vasi d’argilla fine: superficie liscia con 
foglie dipinte in nero. Stile di Camares.
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98 (inv. η. 79144). Frammento di grande 
vaso a pareti cilindriche con alto orlo diritto 
e sporgente; su fondo a Vernice nera, decora/ 
zione in bianco: trattini paralleli verticali sul 
labbro, fascia orizzontale sotto I’orlo; sul 
corpo, steli a foglie dentate, inclinati. Diment 
sioni: m. 0,162 x 0,306. Eta M. M. II. (Ta/ 
vola XI, n. 3)·

99 (inv. s. n.). Frammento di vaso con 
analoga decorazione; steli intrecciati. Dim.: 
m. 0,9 X 0,135 ca. (Tav. XI, n. 2).

La decorazione dei due frammenti ricorda 
strettamente quella di un boccale dal vano 
XIX del primo palazzo di Festos.47)

100 (inv. n. 77217). Vaso a «fruttiera», di/ 
scoidale con largo orlo e piede tronco-conico; 
impasto grossolano, pareti molto spesse, al 
tornio, lisciate a stralucido e dipinte in rosso, 
ornate con solchi concentrici incisi; foro ro/ 
tondo praticato attraverso la parte mediana 
del fusto. Frammentario. Alt. m. 0,16; dia/ 
metro totale m. 0,28; della cavita, m. 0,155. 
Dal vano X (colmata M. M. II).48) (Tavole 
XXII-XXIII, XXIV, n. 2).

Il tipo del vaso «a fruttiera» (fruit- 
stand) sembra apparire nella ceramica cretese 
fin dalla fase M. P. I: i prototipi sembrano 
essere delle coppe appiattite a basso piede 
cavo che appaiono specialmente a Mochlos.49) 
Un esemplare fu trovato a Festos in uno strato 
anteriore al primo palazzo (M. M. I);50) ma/ 
gnifici esemplari dipinti nello stile di Cama/ 
res si rinvennero a Palaicastro,5l) a Festos, 
ed uno simile, frammentario, nell’antro stesso 
di Camares:52’ in questi ultimi la coppa e 
sorretta da un alto fusto a colonnetta, forma 
comune negli strati cretesi M. M. (cfr. alcuni 
esemplari simili al nostro dal primo palazzo 
di Festos) dove predomina il tipo a basso 
piede e larga coppa con incavo centrale53) e 
nella ceramica « melia » d’influsso cretese (es. 
il vaso dei pescatori di Phylacopi).54) Gli esem/ 
plari cretesi e melii hanno generalmente un 
foro nella coppa ed un altro nel piede, il che 
fa escludere servissero per 1’uso di liquidi (a 
meno che si usassero per libazioni rituali); ma 

e piu probabile che dovessero contenere frutta. 
Non si puo affermare con sicurezza se tali 
oggetti avessero carattere religioso e fossero 
percio usati come tavole da offerte: certo e 
che a Phylacopi se ne trovarono cinque esem/ 
plari in un ambiente (pillar room) che la pre/ 
senza di un grande pilastro monolitico farebbe 
ritenere « cultuale »;55) che altri se ne trova/ 
rono nell’Antro Ditteo, insieme con oggetti di 
carattere votivo;5® che a Festos uno se ne trovo 
insieme ad una testina fittile virile (votiva?) 
in uno strato anteriore al primo palazzo ed 
un’altro in uno dei vani del « sacello ».57)

Nella fase M. M. II il tipo scompare com/ 
pletamente, senza penetrare nel continente, ma 
a Phylacopi resta fino al T. M. III.58)

101 (inv. n. 77218). Vaso a « fruttiera », 
circolare, di argilla non depurata, pareti spesse, 
verniciate di marrone; stesso tipo del prece/ 
dente ma senza piede e restaurato da piu 
frammenti. Diametro m. 0,35 circa. Eta M.M. 
II. (Tav. XXIV, n. 1).

102 (inv. n. 77257). Bacinella fittile, di 
argilla giallognola, non depurata; pareti spesse, 
al tornio; nell’interno e un tallone rialzato, 
di forma trapezoidale, inclinato dall’orlo verso 
il centro, con superficie scabrosa, «a la barbo/ 
tine»; all’esterno, due fori, 1’uno nella parete, 
l’altro nel fondo del recipiente; tracce di 
un’ansa laterale. Restaurata e mancante di circa 
un terzo. Altezza m. 0,095. Dal vano IX 
(colmata M. M. II).39) (Tav. XXI, nn. 1-2).

Due altri esemplari di simili bacinelle pro/ 
vengono da Festos, uno dal vano 9 a sud
ovest del primo palazzo, un altro, frammen/ 
tario (Museo di Candia, inv. n. 3550);60) un 
altro ancora si rinvenne a Kalathiana.6® Baci/ 
nelle di questo tipo dovevano servire per uso 
domestico, per grattugiare 0 per impastare.

103 (inv. n. 77188). Scodella rustica a ca/ 
lotta sferica, frammentaria all’orlo; argilla 
impura rossiccia, pareti spesse, al tornio, super/ 
ficie grezza nell’interno, fascia attorno all’orlo 
e cerchio concentrico nel mezzo, altri due 
cerchi uniti a questo su di un unico diametro, 
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tutti in vernice rosso-bruna. Altezza m. 0,09; 
diametro m. 0,29. Dal vano XXV del primo 
palazzo (colmata M. M. II)®3’ (Tav. XXV, 
n. 4).

104 (inv. n. 77207). Orcioletto o attingi- 
toio campaniforine, con ansa verticale a ba-- 
stoncello e becco ricavato dall’orlo allungato 
e ristretto; argilla depurata, rossiccia, pareti 
sottili, al tornio, verniciate in rosso-bruno con 
decorazione a fasce orizzontali bianche; re' 
staurato da pin frammenti. Altezza m. 0,115. 
Dal vano XIII, primo palazzo (colmata 
M. M. II).63’ (Tav. XVII, n. 7).

105 (inv. n. 77208). Orcioletto 0 attin- 
gitoio della stessa forma del precedente; non 
restano tracce della decorazione in bianco. 
Altezza m. 0,112. Eta come sopra. (Tav. XVII, 
n. 8).

106 (inv. s. n.). TazZa tronco conica, con 
ansa a nastro, restaurata da pin frammenti; 
verniciata di nero con decorazione a spirali 
ricorrenti bianche. Eta M. M. II. (Tav. XIX, 
n. 6).

Una tazza quasi identica a questa proviene 
dalla « bottega del vasaio » di Festos (edificio 
XLIII a nord-est del palazzo);64’ e il tipo 
della c. d. «tazza da the », ingrandita note- 
volmente; altre simili si trovarono a Mallia®5’ 
ed a Tylissos.66’

107 (inv. n. 77466). Boccale di argilla 
biancastra con due piccole anse orizzontali, 
collo largo, becco a finestretta poco sporgente, 
decorazione a fasce curvilinee dipinte in mar- 
rone scuro, due delle quali, piu piccole*, at- 
torno al becco, una piu grande attorno al Ven
tre. Restaurato e mancante. Altezza m. 0,215; 
bocca, m. 0,175 XO,I2. Eta M. M. II. (Ta- 
vola XVIII, nn. 1-2).

Il boccale biansato con becco a finestretta 
e caratteristico della fase M. M.; appare in 
due distinte categorie: a seconda che il boc- 
chino e, come qui, ricavato da una stroz- 
zatura dell’orlo (cfr. altri esempi da Cnossos 
e da Mallia);67’ oppure e lavorato a parte ed 

inserito. Mentre nella fase M. M. II la forma 
si mantiene globulare, nella fase M. M. III, 
segue la tendenza all’allungamento delle 
forme caratteristica di questa fase (cfr. il n. 155 
della nostra collezione, anch’esso da Festos).

108 (inv. n. 77215). Boccale globulare con 
becco obliquo a finestretta e due ansette late- 
rali poste verticalmente; argilla bruna, verni
ciata color marrone scuro. Manca parte dell’orlo 
ed un’ansa. Altezza m. 0,125. Eta M. M. II. 
(Tav. XVIII, n. 3).

109 (inv. n. 72009). Boccale globulare a 
due anse, impostate verticalmente sull’orlo, 
becco a finestretta; argilla color giallognolo, 
al tornio. Altezza m. 0,15; diametro del ventre, 
m. 0,075. E^ M. M. II. (Tav. XVIII, n. 5).

110 (inv. n. 77233). Boccale a tronco di 
cono capovolto con due brevi ansette e boc- 
chino sotto I’orlo; restaurato da molti fram
menti; argilla non depurata, decorazione a 
fasce brune. Altezza m. 0,37. Eta M. M. II.

111 (inv. s. n.). Boccale biansato, a corpo 
piriforme, con base a tronco di cono e rigon- 
fiamento a mo’ di anello, becco a finestretta; 
argilla depurata, rossiccia, verniciata di nero 
con decorazione a spirali ricorrenti bianche. 
Altezza m. 0,13. Dall’edificio XLIIIdel primo 
palazzo. Eta M. M. II. (Tav. XIX, n. z).68)

112 (inv. n. 77262). Vaso a forma di stam' 
nos con collo a rocchetto e due anse impostate 
obliquamente sulla spalla; argilla impura, 
giallo-rossiccia, pareti spesse, al tornio; sulla 
superficie ruvida, ingubbiatura giallognola, 
su cui fasce in color rosso intorno all’orlo, 
all’omero, alle attaccature delle anse, al corpo, 
alia base. Nello spazio compreso fra le anse e 
ripetuto due volte il motivo di un cespo con 
foglie aguzze. Restaurato e mancante. Altezza 
tn. 0,355. Dal vano XIV del primo palazzo 
(colmata M. M. II).®9’ (Tav. VIII, n. 2).

Il prototipo di tale forma di vaso sembra 
rappresentato da un piccolo orcio di H. Onou- 
phrios; esemplari simili a questo sono noti 
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negli strati M. M. di Festos e di Cnossos;70’ 
non dissimile nella forma e il noto grande 
stamnoi pitoide trovato a Festos con elegante 
decorazione a spirali bianche e motivi floreali 
sul fbndo bruno della vernice.71)

I13 (inv. n. 72461). Grande anfora a corpo 
ovale, labbro sporgente sul collo basso e 
stretto fra le due anse; argilla impura, giallo- 
grigia, pareti spesse, al tornio; decorazione a 
vernice bruna: sotto il collo, a fasce ondulate, 
comprese entro fasce parallele, sulla spalla a 
spirali ricorrenti; parte inferiore di restauro. 
Altezza m. 0,41; diametro della bocca, metri 
0,12 x 0,075. Eta M. M. II. (Tav. VIII, n. 4).

Una assai simile proviene anch’essa da 
Festos (trovata sotto il Vano X XVll-primo pa/ 
lazzo) e si trova nella nostra collezione (n. 68), 
il tipo e assai comune a Festos e altrove.73’

114 (inv. n. 72010). Boccaletto rustico di 
argilla grigio-giallognola, grossolana, assai 
impura, monoansato; becco tagliato obliqua/ 
mente; ornato sul ventre con fasce rosse a 
fiamma. Altezza m. 0,165. (Tav. XVII, n. 3).

La decorazione a pennellate rosse «a 
fiamma » e caratteristica della ceramica « ru/ 
stica » di Festos (cfr. il vasellame dal vano 
X XI).73)

115 (inv. n. 72011). Boccaletto come sopra, 
corpo leggermente piu rigonfio e depresso; 
decorazione come sopra. Altezza m. 0,13. Eta 
come sopra.

116 (inv. nn. 72012-16). Cinque bocca/ 
letti, come sopra, uno senza decorazione, gli 
altri dipinti con fasce marrone a fiamma; 
forma piu o meno slanciata 0 depressa. Ab 
tezza m. 0,13, 0,14, 0,15, 0,16, 0,15. Eta come 
sopra. (Tav. XVI, nn. 4, 6; XVII, n. 5).

117 (inv. nn. 77207-08). Due orcioletti 
di argilla rossa, a ventre globulare, becco 
ricavato dall’orlo allungato e compresso, ansa 
ad anello impostata lateralmente al becco. 
Dal vano XIII. Altezza m. 0,12, 0,115. Eta 
come sopra.74) (Tav. XVII, nn. 7-8).

118 (inv. n. 77212). Vasetto di argilla 
giallo-grigia, a forma di olletta con breve bee/ 
cuccio aperto in un fianco sotto il collo; fascia 
rossa sull’orlo ed attorno alia base. Altezza 
m. 0,062. Eta come sopra. (Tav. XIII, n. 2).

119 (inv. n. 77213). Boccaletto globulare, 
di forma depressa, ricoperto di scadente ver/ 
nice nera; ai lati del becco, due dischetti 
fittili applicati; sulla spalla, solcature concen/ 
triche ottenute al tornio; restaurato. Altezza 
m. 0,115. Eta come sopra. (Tav. XVI, n. 5).

120 (inv. n. 77214). Altro boccaletto simile, 
alto e stretto; ornato con pennellate nere, man/ 
cante di parte del collo e del becco. Altezza 
m. 0,14. Eta come sopra. (Tav. XIII, n. 11).

121 (inv. n. 72005). Boccaletto globulare, 
di argilla giallo grigia con ventre basso e 
depresso e breve collo cilindrico, con quattro 
bugnette poste sul ventre, danneggiato nel 
labbro e restaurato da piu frammenti; vernice 
marrone lucente. Alt.: m. 0,057. Eta, come 
sopra. (Tav. XIV, n. 4).

Uno assai simile, dipinto, proviene dal 
vano XIV del primo palazzo di Festos.75’

122 (inv. n. 77195). Orcioletto a piede, di 
argilla fine, colore cinereo, con orlo sporgente, 
e tre ansette verticali, una delle quali man/ 
cante; manca anche parte dell’orlo. Altezza 
m. 0,08; diametro m. 0,065. Dal vano XIV 
(colmata M. M. II).76’ (Tav. XIII, n. 3).

123 (inv. n. 77196). Bacinellina di argilla 
rossa depurata. Altezza m. 0,033; diametro 
m. 0,065. (Tav. XIV, n. 10).

124 (inv. n. 77197). Minuscolo boccaletto 
di argilla grezza, monoansato, privo del 
becco. Altezza m. 0,06. Eta come sopra. 
(Tav. XIV, n. 3).

125 (inv. n. 77206). Minuscolo boccaletto 
dipinto a scadente vernice rossa: corpo tronco- 
conico, becco tagliato obliquamente; mancante 
dell’ansa. Altezza m. 0,10. (Tav. XIII, n. 6).
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126 (inv. n. 72121). Boccaletto monoansato 
di argilla grezza colore grigio-cenere con 
becco obliquo; danneggiato nel labbro. Ab 
tezza m. 0,06. (Tav. VI, n. 5).

127 (inv. n. 77198). Minuscolo boccaletto 
come sopra con becco rotondo e trilobato; 
argilla giallo-grigia, con ingubbiatura bruna. 
Altezza m. 0,05 circa. Eta come sopra. 
(Tav. XIV, n. 5).

Uno assai simile proviene dal vano XVII 
del primo palazzo di Festos.77’

128 (inv. n. 77199)· Minuscolo boccaletto 
come sopra; ansa ad archetto, corpo biconico; 
argilla grigia ingubbiata di bruno con punti 
bianchi. Altezza m. 0,048. Dal vano XVII 
(colmata M. M. II).78) La decorazione a 
spruzzi bianchi su fondo scuro, probabiL· 
mente per imitare la liparite, appare anche in 
due boccali a finestretta dalla terra di colma- 
ticcio del palazzo e in alcuni vasi di Cnossos.79’ 
(Tav. XIV, n. 6).

129 (inv. n. 77200). Minuscolo boccaletto, 
come sopra senz’ansa, biconico; argilla giallo- 
grigia; incrostazioni calcaree sulla superficie. 
Altezza m. 0,048. (Tav. XIV, n. 7).

130 (inv. n. 77209). Orcioletto di argilla 
giallo-pallida, a ventre globulare, becco rica- 
vato dall’orlo allungato e compresso, ansa ad 
anello, impostata lateralmente al becco, rotta 
e mancante. Sul corpo, tre pennellate brune 
a festone. Altezza m. 0,095. (Tav. VII, n. 5).

131 (inv. n. 77205). Minuscola ciotolina 
di argilla ordinaria non ornata e di forma 
molto irregolare. Altezza m. 0,015; diametro 
m. 0,04.

132 (inv. n. 72016). Boccale monoansato con 
becco tagliato obliquamente; argilla giallo- 
grigia senza ornati, pareti spesse, al tornio. 
Altezza m. 0,25. (Tav. XVII, n. 1).

La forma e assai comune nella ceramica 
cretese della fase M. M. (Cnossos, Festos, Ty- 
lissos); il becco obliquo e una reminiscenza 

del tipo proprio della fase. M. P.-M. M. I; con 
decorazione nera ritoccata di bianco si trova 
ancora nel M. M. I (cfr. es. da Mallia).80)

133 (inv. n. 72017). Boccale come sopra, 
ma di forma piu bassa e depressa, becco piu 
corto; argilla rossiccia, ingubbiata di bianco; 
restano tracce di strisce bianche sul collo, suL· 
l’ansa e sul ventre. Altezza m. 0,20. (Tavola 
XVII, n. 6).

134 (inv. n. 72018). Boccale basso, mono- 
ansato; corpo globulare, becco trilobo; argilla 
rossiccia, pared spesse, al tornio. Altezza 
rn. 0,115. (Tav. XVI, n. 9).

135 (inv. n. 72125). Boccale a labbro ta- 
gliato obliquamente, ornato di onde e qua- 
drati ai lati concavi in colore nero. Restaurato 
da piu frammenti e mancante. Altezza m. 0,21.

136 (inv. nn. 72019-20). Due boccali 
monoansati, di argilla non depurata grigio- 
marrone; il primo a breve collo, ornato da due 
bugnette ed ansa obliqua, dipinto a fasce 
nere attorno al becco, al collo ed al ventre; 
il secondo con beccuccio ricavato da una 
strozzatura del labbro ed ornato a fasce rosse 
a fiamma. Altezza m. 0,24, 0,115 (bocca 
m. 0,08 x 0,055). (Tav. VII, n. 2; XIII, n. 10).

137 (inv. n. 77230). Boccale a corpo tronco- 
conico, alto e stretto; argilla grezza con ver.- 
nice rossa riservata ad un campo ellittico sotto 
al becco, in mezzo al quale un ramoscello 
bianco. Restaurato da piu frammenti. Altezza 
m. 0,285. (Tav. XVII, n. 2). La forma pre- 
ludia a quella tipica dello «stile del palazzo».

138 (inv. nn. 72021-028). Sette ciotolette 
tronco-coniche di argilla grigio-giallastra non 
depurata, una delle quali con fasce rosse at
torno all’orlo. Altezza m. 0,085, 0,06, 0,055, 
0,055,0,055, °>°4, θ>θ4; diametro m. 0,10, 0,10, 
0,10, 0,10, 0,095, 0.09, 0,09. (Tav. XIII, 7-9; 
XIV, n. 14; XV, n. 12).

Tali ciotolette sono molto comuni negli 
strati cretesi M. M.8l) Il tipo varia da forme 
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molto basse e piatte (specie di « sotto coppe ») 
alle coppette piu alte e fonde; nelle une e nelle 
altre si possono distinguere tre varianti: i) a 
pareti diritte; 2) incurvate; 3) concavo-convesse.

139 (inv. nn. 77174-183). Dieci cioto^ 
lette tronco-coniche, come sopra, di argilla 
grigio-giallognola, alcune con una 0 due 
fasce bianche o brune sotto l’orlo, una inte^ 
ramente verniciata di marrone; un’altra con 
risega interna. Altezza m. 0,05, 0,055, °,°7> 
0,07, 0,07, 0,07, 0,045, 0,04, 0,04, 0,045; dia^ 
metro bocca m. 0,10,0,075,0,008,0,08 3,0,075, 
0,04, 0,13. (Tav. XIII, n. 8; XIV, n. 15; 
XV, n. 4-10, 13, 14).

140 (inv. n. 72006). Ciotoletta di impasto 
cinereo con vernice nera quasi completamente 
scomparsa. Altezza m. 0,03 5; diametro m. 0,06. 
(Tav. XXV, n. 2).

141 (inv. n. 72007). Ciotoletta di argilla 
giallognola, ornata con fasce e punteggiatura 
nera; reticolato sul fondo. Altezza m. 0,035; 
diametro 0,055. (Tav. XIV, n. 11).

142 (inv. n. 77184). Scodellina grezza, come 
sopra, frammentaria e restaurata nell’orlo. Alt. 
m. 0,04; diametro m. 0,13. (Tav. XIII, n. 7).

143 (inv. nn. 77189-91)· Tre scodelle ru' 
stiche, una di argilla piu fine color marrone 
scuro, le altre due di impasto giallastro; la pri> 
ma ha un beccuccio ricavato dall’orlo ed un 
incavo dal lato opposto, la seconda una pic' 
cola ansa ed una fascia marrone scuro sub 
l’orlo. Altezza m. 0,5 5, 0,05 5, 0,065; diametro 
m. 0,115, 0,08, 0,09. (Tav. XIV, nn. 18-19)·

144 (inv. n. 77201). Lucernetta verniciata 
in rosso lucente, aperta superiormente, priva 
dell’ansa, con due bugnette ai lati. Larghezza 
m. 0,075; lunghezza m. 0,058.83) (Tavola 
XXVII, n. 6).

145 (inv. s. n.). Lucernetta come sopra di 
argilla giallo-grigia senz’ansa. Lungh. m. 0,10 
ca., spessore m. 0,02 ca. (Tav. XXVII, n. 3).

146 (inv. n. 77202). Lucernetta come sopra 
di argilla giallo-grigia con superficie coperta 
da incrostazioni calcaree; beccuccio rotto e 
ricomposto, ansa rotta e mancante. Larghezza 
m. 0,085; lunghezza m. 0,9; spessore m. 0,035. 
(Tav. XXVII, n. 4).

147 (inv. n. 77203). Lucernetta come sopra, 
verniciata di rosso lucente con solcature cir^ 
colari attorno all’orlo, beccuccio frammentario, 
ansa rotta e mancante. Larghezza m. 0,095; 
lunghezza m. 0,095. (Tav. XXVII n. 5).

148 (inv. n. 77204). Lucerna come sopra, 
verniciata di rosso con beccuccio ed ampia 
cavita interna; restaurata da piu frammenti, 
con ansa ricomposta; mancante di qualche 
parte. Altezza m. 0,043; lunghezza m. 0,135; 
diametro m. 0,085. (Tav. XXVII, n. 2).

149 (inv. n. 77192). Lucerna discoidale con 
svasatura a becco sull’orlo largo ed appiattito, 
ansa a bastoncello rotta e mancante; argilla 
grigio-giallognola, non depurata. Altezza 
m. 0,035; diametro 0,14. (Tav. XXVII n. 7).

150 (inv. n. 77193). Lucerna discoidale, 
come sopra, ricomposta da piu frammenti, 
con lungo manico a bastoncello piantato 
obliquamente sull’orlo; argilla non depurata 
giallo-grigia. Diametro m. 0,105; id. della 
cavita interna, m. 0,064; spessore m. 0,027. 
(Tavola XXVII, n. 1).

151 (inv. n. 77464). Lucernetta come sopra; 
argilla ordinaria giallo-grigia ricoperta di ver.- 
nice rossa, quasi completamente scomparsa. Rez 
staurata da piu frammenti e mancante. Diam. 
m. 0,11; diametro della cavita interna, m. 0,06; 
spessore m. 0,027. (Tav. XXVII, n. 8).

152 (inv. n. 7203 3)· Lucernetta a forma 
di scodellina con ansa a bastoncello ripiegato. 
Altezza m. 0,045. (Tav. XXVIII, n. 7).

153 (inv. s. n.). Lucernetta a forma di 
scodellina con beccuccio e due bugnette 
all’orlo ed ansa ad anello. Altezza m. 0,048.
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154 (inv. η. 77185). Lucernetta come sopra, 
con ansetta ad anello impostata orizzontaL 
mente sul labbro. Altezza m. 0,05; diametro 
m. 0,12. (Tav. XXVIII, n. 9).

155 (inv. n. 77186). Lucernetta come sopra; 
labbro frammentario. Altezza m. 0,035; dia' 
metro m. 0,105. (Tav. XXVIII, n. 8).

156 (inv. n. 77187). Altra pin grande 
con orlo assottigliato in un punto e becco; 
mancante di parte dell’orlo e dell’ansa. AL 
tezza m. 0,07; diametro m. 0,23.

Lampade fittili si trovarono in gran numero 
a Festos, H. Triada, Mallia,83’ ecc. Il tipo 
grande, discoidale, appare in un ambiente 
di Cnossos datato alla fase M. M. I ed ebbe, 
secondo lo Evans,84’ considerevole voga nella 
fase M. M.

157 (inv. n. 72030). Incensiere 0 porta- 
carboni a scodella con ansa a bastoncello ed 
orlo ripiegato all’indentro all’innesto dell’ansa; 
argilla rossiccia, non depurata. Diametro 
m. 0,135x0,145; altezza m. 0,06. (Tavola 
XXVIII, n. 5).

Vasi di questo tipo si trovarono con fre' 
quenza negli scavi cretesi e si e generalmente 
supposto servissero a trasportare carboni 
(c. d. fire boxes o boites d feu) oppure come 
incensieri: questa seconda interpretazione e 
la piu probabile, giacche a Cnossos se ne 
trovo un esemplare dipinto.85’ La forma pre' 
senta delle varianti, a seconda se dotata 0 no 
di prominenza conica mediana o di peducci di 
sostegno (cfr. il nostro es. da H. Triada, η. 51). 
I piu simili a questi provengono da Gurnia.86’

158 (inv. n. 72031). Incensiere 0 porta- 
carboni, come sopra; argilla grigia; non depu' 
rata. Diametro m. 0,12 x 0,13; altezza m. 0,05. 
(Tav. XXVIII, n. 3).

159 (inv. n. 7723 3). Grande boccale pitoide 
con becco a finestretta; colore giallo-grigio 
con sbavature di vernice sull’orlo e due an' 
sette a ponte laterali. Altezza m. 0,70 ca. Eta. 
M. M. III. (Tav. XX, n. 2).

La tipica forma del boccale a finestretta 
(hole mouted jug) ha qui assunto maggiori 
proporzioni ed un allungamento che e carats 
teristico delle forme vascolari nella fase M. M. 
III. £ interessante constatare come poi il 
bocchino sparisca, ma vi resti pero, come 
ricordo di esso una bugnetta circolare presso 
1’orifizio del vaso (cfr. i numerosi esemplari 
di Cnossos e Tylissos).87)

160 (inv. n. 77231). Vaso tronco—conico, 
di argilla giallo-grigia, rigonfio nel ventre 
e rastremato alla base, con due brevi ansette 
impostate obliquamente presso I’orlo che e 
leggermente scheggiato. Altezza m. 0,30. Eta 
M. M. III. (Tav. XIX, n. 4).

Forma caratteristica della fase M. M. III; 
cfr. i numerosi begli esemplari con decora' 
zioni a gigli trovati tutti insieme in un am' 
biente del palazzo di Cnossos.88’

161 (s. n.). Frammento (parte superiore) 
di anforetta. Altezza m. 0,06. Dal ripostiglio 
accanto al Vano 88 (Tav. XXVIII, n. 6). 
Anfore di tipo simile sono quelle trovatea 
Cnossos nel «Basamento S. O.» e nella 
Casa del Sacrificed Oxen, della fase M. M. Ilia; 
la forma preannuncia tipi T. M. trovati nei 
magazzini del palazzetto di H. Triada,89’

162 (s. n.). Rhytbn a protome taurina, di 
argilla grigio-chiara depurata, ricomposto da 
parecchi frammenti e mancante. Altezza del 
frammento m. 0,20. Dagli ambienti annessi 
al palazzo ad est del portico di nord-est. Al' 
tezza m. 0,20 (vedi capitolo a parte). (Tavola 
XXIX).

163 (inv. nn. 77264-65). Due frammenti 
dipithoi di argilla ordinaria; il primo con piu 
anse e decorazione a fasce e rosoni in colore 
nero, il secondo con fasce rilevate e impressioni 
di polpastrelli con ornamenti dipinti in rosso. 
Dim.: m.o,16x012, ca. (Tav. XXV, n. 3).

164 (inv. n. 72124). Rhytbn cordiforme 
a labbro appiattito e corto collo cilindri' 
co; argilla grigio-chiara, decorazione in colore 
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marrone; cespi floreali sulla spalla, semicerchi 
sul ventre e zona di foglie lanceolate al piede; 
le varie zone separate da linee orizzontali. ΑΙ^ 
tezza m. 0,148. Scavi 1904. Eta T. M. I a. 
(Tav. XXXI, n. 1).

Il tipo di questo rhyton compare a Creta, 
secondo lo Evans, all’inizio della fase M. M. e 
deriva dalla forma dell’uovo di struzzo. E 
molto probabile che 1’arte industriale minoica 
abbia adottato un tipo di vaso, consueto neL· 
1’Egitto del Medio Impero, in cui un uovo di 
struzzo funge da ricettacolo. L’esemplare piu 
antico di questi rhytd proviene da Cnos' 
sos ’°) e risale al M. M. II: e di terracotta 
policroma (colore bianco dell’uovo, oro at' 
torno all’orifizio superiore ed inferiore, nero e 
vermiglio nella parte superiore dell’imboc' 
catura); lo stesso tipo si evolve in una lunga 
serie, alla quale appartiene anche il noto 
esemplare di steatite di H. Triada.91)

11 nostro esemplare si avvicina per la forma 
ad uno dalla IV tomba a fossa di Micene,93) 
databile alla fase T. M. Ια; ad un esemplare 
di Gurnia,93’ ed un altro di Palaicastro,94) 
entrambi databili alla stessa epoca. In tutti 
questi esemplari la forma ovale e lievemente 
modificata ed allungata per influsso della 
forma ad imbuto allora in voga.

165 (inv. n. 77278). Frammento di grande 
vaso piriforme di fine argilla grigia, decorata 
con motivi in nero (fasce, rosette, ecc.); sul 
fondo motivo di trifoglio cuoriforme. Diamc' 
tro: m. 0,21. Eta T. M. Ik (Tav. XXXII, 
n. 2).

La rosetta, motivo derivato dalla decora' 
zione architettonica dei palazzi, e caratterL· 
stica della fase T. M. II,93’; il motivo natural^ 
stico dipinto sul fondo del vaso, e quello detto 
« della roccia », trilobato a forma di triplice C 
e derivato, secondo lo Evans,96) dal fondo 
marino su cui si abbarbicano le alghe: esso 
appare gia su vasi databili alla fase T. M. I b.

166 (inv. n. 77280). Parte inferiore di rhy, 
ton piriforme, ricomposta da piu frammenti e 
mancante; sul fondo grigio chiaro dell’argilla, 
decorazione in colore bruno riproducente 

esseri del fondo marino (alghe, coralli). AL· 
tezza del frammento m. 0,15. Eta T. M. I b. 
(Tav. XXXI, n. 2).

Per la forma, cfr. un esemplare da Tylis' 
sos;97) la decorazione a fondo marino e carat' 
teristica dello «stile naturalistico » che dallo 
Evans e fatto coincidere con la fase T. M. I b; 
per ricordare soltanto qualcuno dei numerosi 
esempi di questo stile bastera citare una broc' 
chetta a staffa di Gurnia, un’altra da Palai' 
castro 98) e la c. d. « anfora di Marsiglia ».99)

167 (inv. n. 72035). Grande tazza biansata 
ο cratere, di forma quasi emisferica; argilla 
giallognola; verniciata internamente di rosso 
ed ornata con tre sottili fasce, una attorno 
all’orlo, un’altra attorno al corpo ed una terza 
alla base color arancione; fra le prime due, una 
linea a zig-zag dello stesso colore. Altezza 
m. 0,10; diametro massimo m. 0,145 XO,I5. 
Eta T. M. III. (Tav. XXXIII, n. 1).

Il tipo della tazza emisferica (bell shaped) 
appare nella ceramica cretese fin dalla fase 
M.P.Ill ed e comune in quella M.M.II, con' 
tinuando fino al T. M. III100) (cfr. un es. da 
Milatos);Ioi) la tendenza a unire l’orlo e le 
pareti in una sola curva e gia sviluppata nel 
T. M. Illa; in seguito la forma presenta un 
caratteristico allungamento. Tale tipo cera' 
mico e noto anche nel repertorio vascolare del 
continente (cfr. il noto vaso « dei guerrieri» 
da Micene);I02) delle altre isole mediterranee, 
come Rodi (Ialisos) Io3) e Cipro (Enkomi);I04) 
con la koine artistica tardo-minoica pe' 
netra anche in Palestina (ceramica filistea di 
Gezer).Ic3)

168 (inv. n. 73036). Grande tazza bian' 
sata 0 cratere, di forma come sopra, stessa 
decorazione della precedente; restaurata da 
due frammenti. Altezza m. 0,10; diametro 
massimo m. 0,16. Eta T. M. III. (Tavola 
XXXIII, n. 2).

169 (inv. n. 77279). Grande anfora «a 
staffa » o a falso collo, di argilla grossolana 
giallo-rossiccia, decorata con linee nere ondu' 
late (spire di octopus ?). Manca il beccuccio e
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parte del ventre. Altezza m. 0,46; diametro 
massimo del ventre, rn. 0,36. Dal palazzo ρο' 
steriore. Eta T. M. III. (Tav. XXXIV, n. 4).

Per il tipo dell’anfora «a stafFa » o «a falso 
collo», v. H. Triada n. 69. Nella fase T. M. III, 
accanto ad esemplari minuscoli, usati proba' 
bilmente come balsamari, appaiono esemplari 
di grandi proporzioni come questo, destinati 
a contenere forse vino 0 acqua.

170 (inv. n. 72059). Anforetta « a stafFa », 
globulare, con piede, di argilla giallo-ros' 
sastra; decorazione color bruno: triangoli riem' 
piti di linee parallele e reticolato sulle spalle, 
fasce parallele attorno al ventre ed alla base. Re' 
staurata da pin frammenti. Altezza m. 0,125; 
diametro massimo m. 0,115. Necropoli di 
Liliana. Eta T. M. III. (Tav. XXXIV, 
n. 1).

171 (inv. n. 72060). Anforetta « a stafFa » 
globulare; argilla fine, giallo-rossastra; sulla 
spalla, triangoli riempiti da fasci di linee 
parallele e curve in bruno; sul collo e sub 
l’ansa, sul corpo e sul piede, fasce brune pin 
larghe alternate ad altre piu sottili. Altezza 
m. Ο,ΙΙ. Necropoli di Liliana, tomba D. 
Eta T. M. III.106’ (Tav. XXXIV, n. 2).

172 (inv. n. 72061). Anforetta « a stafFa » 
con piede,’ come sopra; argilla giallo-rossic' 
cia; ricomposta da vari frammenti. Sulla 
spalla, triangoli in bruno riempiti da fasci di 
linee che li scompartono in vari campi; sulle 
anse, sul corpo e piede, fasce parallele nello 
stesso colore. Altezza m. 0,115; diametro 
massimo m. 0,10. Necropoli di Liliana. Eta 
Τ. M. IIL10” (Tav. XXXIV, n. 3).

173 (inv. n. 72062). Anforetta « a stafFa »; 
corpo globulare, senza piede; argilla giallo- 
rossiccia. Decorazione in rosso bruno: fasce 
e motivi curvilinei sulla spalla, attorno al 
bocchino ed alle anse, fasce parallele attorno 
al ventre ed alla base, alternativamente piu 
grosse e piu sottili. Altezza m. 0,08; diametro 
massimo m. 0,06. Necropoli di Liliana. Eta 
Τ. M. III (Tav. XXXIV, n. 6).

174 (inv. n. 72063). Anforetta come sopra; 
corpo globulare, rastremato nella parte infe' 
riore, con piede. Decorazione in rosso bruno: 
sull’ansa sul bocchino e sul collo, fasce e 
motivi curvilinei; sul corpo, larghe fasce pa' 
rallele. Altezza m. 0,065; diametro mas' 
simo m. 0,06. Necropoli di Liliana. Eta, 
Τ. M. III.108’

175 (inv. n. 72064). Tazzetta a calotta sfe' 
rica, di argilla giallo rossiccia, con ansa ornata 
da linee rosse; zona di semicerchi ed angoli 
in rosso attorno al labbro, fasce parallele at' 
torno alla parte inferiore. Altezza m. 0,035; 
diametro della bocca, m. 0,065. Necropoli di 
Liliana. Eta T. M. III.10*’ (Tav. XXXIII, n.6).

176 (inv. n. 72065). Boccalino a corpo len' 
ticolare con ansa a largo nastro e lungo becco 
a finestretta; argilla giallo-rossiccia. Attorno 
al becco ed al collo, fasce rosse; altre parallele 
sulla spalla, comprendenti mezze ellissi ορρο' 
nentisi in riquadro metopale; altre intorno al 
corpo, nello stesso colore. Altezza m. 0,06; 
diametro 0,065. Necropoli di Liliana, tomba 
D. Eta, T. M. III.110’ (Tav. XXXIII, η. 9).

177 (s. n.). Frammento di skyphos di argilla 
molto depurata, verniciata esternamente in 
colore giallognolo, internamente in bruno: 
decorazione compresa fra fasce parallele nello 
stesso colore: motivo di doppia ascia, ele' 
mento curvilineo ad S, serie di triangoli pieni 
di linee parallele sovrapposti verticalmente e 
parte di altro motivo curvilineo. Altezza 
m. 0,28. Dal corridoio 80 (secondo palazzo). 
Eta Τ. M. III.111’ (Tav. XXXVI, n. 1).

178 (s. n.). Frammento di vaso: vernice 
rossa su fondo giallognolo: ascia immanicata 
sopra le spire di un octopus (?). Altezza 
m. O,II. circa. Dal secondo palazzo. Eta 
Τ. M. III.112’ (Tav. XXXVI, n. 2).

La raffigurazione della «doppia ascia» 
sulla ceramica T. M. III, ha generalmente 
carattere decorativo; l’ascia appare general' 
mente immanicata. Il motivo della bipenne 
si riscontra su di una larnax da Palaicastro.I13’
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RHYTON

(S. n.). Rhyton a protome taurina, di argilla 
grigio-chiara depurata, a superficie finemente 
lisciata (altezza del frammento m. 0,20), ri' 
composta da parecchi frammenti. Mancano 
quasi del tutto il lato sinistro, buona parte 
della calotta cranica, ambedue le orecchie 
(una e di restauro) e le corna, nonche parte 
della regione fra 1’occhio sinistro e il naso e 
della giogaia. Le iridi degli occhi erano di' 
pinte a vernice nera. Un foro e praticato nel 
muso in corrispondenza del labbro superiore. 
Dagli ambienti annessi al palazzo ad est del 
portico nord-est. Eta M. M. II-M. M. III. 
(Tav. XXIX).114’

Per quanto concepita in uno stile sommario 
e semplificatore, non manca a questa testa 
una certa robustezza e sicurezza di modellato, 
specie nel muso e nella regione della mascella 
inferiore, nel forte e pieno collo, dove il coro' 
plasta rivela sicure conoscenze naturalistiche. 
Un certo convenzionalismo e nell’occhio, 
espresso da un rilievo circolare a mo* di bor' 
chia, attorno al quale e un cerchietto da cui 
si diparte un tratto rettilineo, ad esprimere 
l’apertura delle palpebre. Nel muso le narici 
sono indicate da due solchi curvilinei e la 
bocca e espressa da un intacco orizzontale. 
Non si puo negare a questa testa di torello 
giovane, nella quale l’adipe non soffoca an' 
cora la snella struttura ossea e muscolare, una 
certa vivacita di espressione.

Non vi e alcun dubbio sull’originaria fun' 
zione di rhyton11^ di questa testa fittile, come 
testimonia il foro nelle narici: un’apertura nella 
parte superiore del vaso serviva infatti ad intro' 
durre il liquido, mentre l’altro foro piu piccolo 
in basso ne determinava e regolava 1’uscita.

Gli esemplari piu antichi di questi vasi sono 
configurati ad animale, piu tardi ridotto a 
protome; fra i piu recenti e anche la forma 
vera e propria di vaso, nota specialmente nel 
magnifico esemplare in steatite di Haghia 
TriadaIl6) ma a noi interessa soltanto il tipo 
configurato ad animale, e particolarmente a 
figura di toro.

Di quest’ultimo sono ancora discussi 1’ori' 
gine e il significato. Il Pottier 117) crede che 
la diffusione della figura taurina nei paesi del 
mediterraneo orientale abbia influito su Creta 
come suggerimento di formule artistiche e 
osserva che una tradizione da lungo tempo 
esistente dava a questo tipo un valore simbo' 
lico e religioso. Ma non convince la sua ipo' 
tesi che il corno del toro, trasformato in vaso 
da bere (Keras), abbia suggerito 1* idea di dare 
al vaso la forma dell’animale stesso; tanto 
meno soddisfa 1’opinione espressa a suo tempo 
dalla HavesIl8) che, basandosi da un lato 
sulla raffigurazione del sacrificio del toro nel 
sarcofago di Haghia Triada, dall’altro su un 
particolare dell’antico rituale cinese,119) soste' 
neva che questi vasi dovettero servire a rac' 
cogliere il sangue di un toro sacrificato. Que' 
st’opinione e gia smentita dalle raffigurazioni 
del sarcofago stesso; e in secondo luogo do' 
vrebbero credersi destinati allo stesso uso i 
rbyta raffiguranti altri animali (per esempio 
un leone) I20) che non potevano essere sacrifi' 
cati, giacche non esistevano ne a Creta, ne 
sul suolo della Grecia. Che questo tipo di vaso 
fosse di carattere «rituale», e stato finora 
concordemente ammesso, come suggerisce la 
sua stessa forma, che si presta particolarmente 
alle libazioni sacre; carattere che sembra in' 
dubbio per esemplari di grande mole, 0 di 
nobile materia (esempio: quello argenteo di 
Micene) 0 trovati in edifici di destinazione 
decisamente sacra (esempio: quello di steatite 
del « Piccolo Palazzo » di Cnossos).

Tuttavia, come osserva il Karo,131) si sono 
trovati di questi vasi non solo in ambienti 
religiosi, ma in tombe, in palazzi e in case 
private. Sembra dunque logico considerarli 
come vasi di uso pratico, facenti parte del 
consueto vasellame da tavola, e come tali 
appaiono in pitture di tombe egizie, dove 
tali vasi, che i rappresentanti dei Keftiu (Cre' 
tesi?) recano in dono ai dignitari faraonici, 
non possono certo essere oggetti di culto 
volontariamente alienati; e sulle tavolette 
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fittili iscritte di Cnossos, che sono probabili 
inventari del tesoro reale.122’

Attribuendo un significato religiose alia 
figura del toro, il culto del quale, in diretta 
relazione con quello delle corna sacre, che 
ne e probabile emanazione, e della doppia 
ascia, ebbe tanta importanza a Creta, non 
sembra se ne possa pero disgiungere, anche 
nelle piu comuni ed usuali raffigurazioni, 
quali nei vasi da banchetto, un carattere apo- 
tropaico (e questo significato si pub estendere 
anche alle figure di altri animali nei rbyta). 
Sono comuni le rappresentazioni di carattere 
profilattico su oggetti destinati al banchetto 
anche in plena eta classica: basta ricordare le 
coppe « ad occhioni » della ceramica greca.123’ 
A questo carattere apotropaico e forse dovuta 
la fortuna dell’elemento decorativo del « bu- 
cranio » che si conserva fino all’eta romana. 
E forse il concetto e legato alla forma del rby' 
ton che riappare, nel V secolo a. C., nei con- 
viti della Grecia.

Ma 1’origine orientale del tipo stesso del 
vaso sembra molto probabile. Due esemplari 
sumerici sono ricordati al proposito dallo 
Evans;124) ambedue di steatite, raffigurano 
rispettivamente la protome taurina e 1’ani- 
male intero, e sono provvisti di un foro di 
entrata e di uno di uscita del liquido, que- 
st’ultimo praticato nel muso dell’animale; i 
fori sono in collegamento con dei canalicoli 
comunicanti con una cavita centrale.

I due rbyta, provenienti da Erech sul Basso 
Eufrate, sembrano di carattere rituale e attrib 
buibili alle prime fasi della civilta sumerica 
(3 000-2000 circa a. C.);125) questi tipi meso- 
potamici sarebbero probabilmente giunti a 
Creta attraverso la Siria.126)

Nelle pitture delle tombe egizie gia ricor- 
date non sono infatti soltanto i Cretesi (Kef'' 
tin) a portare in dono i vasi a forma di toro, 
ma anche i Siriani ed i loro confinanti.127)

In Siria e inoltre testimoniata grande quan- 
tita di vasi a protomi bovine.128’

L’apporto di questo tipo ceramico-pla- 
stico a Creta non dev’essere awenuto in eta 
anteriore alla seconda meta del terzo mil-* 
lennio a. C., quando si possono supporre i 

primi scambi fra la costa settentrionale del· 
1’isola ed i paesi del mediterraneo orientale, 
come sembra proVario il rinvenimento di 
sigilli cilindrici babilonesi.I29)

I piu antichi esempi che incontriamo a 
Creta riproducono generalmente 1’intera figura 
del toro: cosi una statuetta, da una tomba a 
tbolos della Messara,130’ che reca aggrappate 
alle corna tre figurine umane, allusione evl· 
dente alle note taurokatbapsiai. Un altro esem- 
plare consimile, ma senza figurine umane, 
proviene da una tomba di Mochlos.131’ Am
bedue sembrano databili alla fase M. M. I.132’

Tali figurette sembrano caratteristiche, in 
questo periodo, della Creta orientale. Assenti 
nella fase medio-minoica II, caratterizzata 
dalla ceramica di Camares, ricompaiono sol- 
tanto all’inizio della fase tardo minoica, al 
principio della quale appartengono un esem- 
plare da Psira 133) di una non comune vigo- 
ria plastica, ed un altro della stessa prove- 
nienza.134’ Apparentato con essi per il suo 
efficace naturalismo, tradotto in una potente 
plasticita di forme, e un altro da Festos;135’ 
tutti sono dipinti con ornati e provvisti di un 
foro sul collo e di un altro nel muso.

Maggior diffusione e fortuna ebbe un se- 
condo tipo, rappresentato dalla sola protome 
taurina: difficile dire se si tratti di una sempli- 
ficazione del primo o se sia sorto indipendente- 
mente; ma il culto della protome taurina, 
testimoniata specialmente in rappresentazioni 
su vasi,136’ sembra convalidarela seconda ipotesi.

Esistono di questo tipo esemplari in metallo 
prezioso, in pietra, ed in terracotta: questi 
ultimi certo imitazioni 0 derivazioni dei primi, 
piu modeste ed a buon mercato.

Non si conoscono, a quanto sembra, esem
plari di questo tipo anterior! alla fase M. M. III. 
Alla fine di questa, o piu probabilmente 
all’inizio della successiva e databile il superbo 
esemplare di lamina argentea sbalzata, dalla 
quarta tomba a fossa di Micene che, per 
quanto rinvenuto in localita fuori dell’isola, 
nessuno potrebbe contendere all’arte cretese 
della fase detta « del Palazzo ».137’

S’impone qui immediato il confronto col 
grande rbyton di steatite nera trovato nel
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Piccolo Palazzo di Cnossos,I38) oggetto di uno 
sfarzo regale di cui non sappiamo se aminic 
rare in maggior grado il miniaturistico rendi' 
mento delle singole forme ο 1’eleganza della 
policromia, anche se esso non sembra del 
tutto riuscito come concezione naturalistica, 
giacche, come osserva lo Snijder139> manca 
del toro quella mal frenata potenza che si 
traduce nella massiccia e dura implacatura 
del cranio; un modellato che si limita alla 
superficie senza giungere all’intima struttura 
dell’oggetto, che si compiace tuttavia di defi' 
nire i piu minuti particolari e non e disgiunto 
dall’espressione di un’immediata vivacita, otte' 
nuta quest’ultima con 1’intarsio degli occhi in 
cristallo.

La datazione di questa testa oscilla fra il 
T. M. I e II;I4o) della stessa epoca ο lieve' 
mente anteriore sembra quella di Micene: 
ambedue certo attribuibili allo stesso ambito 
artistico, specialmente cnossio. Per la seconda 
si possono ripetere le osservazioni fatte per la 
prima.141) Mal pero possiamo giudicare di 
questo prezioso esemplare, che la forte ossi' 
dazione della superficie e 1’errato restauro, 
che ha falsato 1’originaria posizione delle 
corna, ne compromettono la visione estetica.

Dobbiamo ammettere, in base al rhyton di 
Micene, 1’esistenza di grandi prototipi in 
metallo prezioso, tradotti poi in pietra ο in 
argilla: aurei ο argentei sembrano infatti i 
rhyta riprodotti fra i donari dei Cretesi nelle 
pitture delle tombe egizie; alcuni a protome 
taurina, altri nella figura dell’intero animale. 
Cosi a Tebe, nella tomba di Amenuser, 
dell’eta di Tutmosi III (1501-1448 a. C.); in 
quella, pure tebane, di Mencheperreseneb, 
della stessa eta e di Rechmere (eta Tutmosi 
III-Amenofi II: 1448-1420 a. C.).143) In una 
tavoletta fittile iscritta di Cnossos, che si puq 
attribuire alla classe di scrittura lineare B,I43) 
e incisa, su due righe sovrapposte, accanto a 
dei segni indicanti probabilmente dei numeri, 
la raffigurazione di un rhyton, a protome tau' 
rina; sul rigo inferiore e la raffigurazione di 
una tazza del tipo Vaphio,144) specialmente 
in voga fra il M. M. III e il T. M. I. La tavo' 
letta e stata identificata come una parte di 

inventario del tesoro reale: gli oggetti ripro' 
dotti erano dunque, probabilmente, di metallo 
nobile.

Gli esemplari fittili di rhyta cretesi non 
sembrano troppo comuni, giacche quelli 
finora conosciuti non superano, a quanto 
pare, la dozzina.

Un altro esemplare si scoperse a Festos in 
uno degli edifici annessi al palazzo, finemente 
modellato ed originariamente dipinto, ed asso' 
ciato con cocciame M. M. II e M. M. III.I45) 
Della stessa epoca all’incirca sono tre buoni 
esemplari frammentari, da Palaicastro.I46) Ma 
eccelle la stupenda testa da Gurnia(T. M.I),I47) 
dove il carattere selvaggio del toro e reso con 
una plastica sobria e potente e un’esattezza di 
cognizioni naturalistiche, che e adeguata alla 
finezza di modellato.

In un vano ad oriente del cortile centrale 
del secondo palazzo di Festos si rinvenne un 
altro rhyton, dalle forme goffe e convenzionali, 
stranamente stilizzate;148) i cerchi attorno agli 
occhi e le rughe sul muso, le brevi corna ed 
orecchie farebbero pensare ad un’opera della 
tarda eta minoica se la ceramica con la quale 
fu trovato associato149) non lo datasse al 
T. M. I b.

Resti di un rhyton dipinto in nero con motivi 
di trifogli si rinvennero in un deposito Votivo 
del Piccolo Palazzo di Cnosso,I50) associati con 
un ariballo dipinto nello stile naturalistico «a 
fondo marino », ma con forme assai stilizzate.

Lo Evans lo data al T. M. II ^;Ι3Ι) gia le 
forme naturalistiche della testa taurina cadono 
nella convenzione e il modo con cui essa e 
dipinta gia ricorda gli esemplari micenei.

Altri due esemplari, da Gurnia152) e da 
Ligortyno,153) (quest’ultimo proveniente da 
una tomba a dromos databile al T. M. III a) 
sono certo fra gli ultimi rappresentanti di 
questo tipo a Creta; sempre piu stilizzate e 
convenzionali diventano le forme animali e 
a questa deficienza si cerca di sopperire con 
la vivacita della policromia; siamo ormai lon' 
tani dalla potenza plastica e dal vivace natu' 
ralismo della testa anteriore di Gurnia.

Nell’ultima fase della terza eta minoica il 
tipo appare nelle Sporadi meridionali; esso e 
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passato indubbiamente da Creta nelle isole, 
insieme col retaggio artistico di una civilta 
che volgeva al tramonto. Una testa da Kar> 
pathos154) e ancora abbastanza ben model· 
lata, se pure innaturalmente ornata con una 
profusione di linee e di croci quadrifogliate 
che testimoniano deWhorror vacui, caratterl· 
stico della fase T. M. III cui essa appartiene.

A Rodi assistiamo ad un’ulteriore evolu-' 
zione e degenerazione del tipo: in un esem-' 
plare da Lartos155’ ed in altri due, rispettiva-' 
mente da Kattavia 156) e da Jalisos,157) le 
forme naturalistiche cedono dinanzi a quelle 
tettoniche del Vaso: e gia un compromesso 
fra le forme del recipiente e quelle dell’anl· 
male. La parte centrale del rhyton e infatti 
gia configurata a foggia di vaso, con collo 
cilindrico a bocchino, simile a quello delle 
note anforette « a staffa »; muso e collo del 
toro, ridotto nella forma di un cilindro, sono 
raffigurati come uscenti dalle pareti: gli occhi 
sono ridotti a due protuberanze mamillate 
(cfr. le figure di bovidi della tarda eta minoica 
da Festos).158) All’imperizia di modellato si 
tenta soccorrere, con profusione di ornamenti 
dipinti. II Karo pensa, per questi esemplari 
rodii, ad una importazione,159) ma sembra 
trattarsi piuttosto di un’ imitazione locale e 
rielaborazione, nell’ambiente rodio, di ele^ 
menti decorativi cretesi di eta anteriore, nel· 
1’ultima fase dell’eta minoica. Questi vasi si 
possono dunque considerare come gli ultimi 
rappresentanti dello stile tardo-minoico che 
si avvia verso la fase geometrica elaborata 
in situ.l6o)

Interessante e la constatazione che il tipo 
rodio configurato a brocchetta con bocchino 
cilindrico passa nel repertorio vivace e sma^ 
gliante della ceramica protocorinzia. Con^ 
frontando infatti un esemplare da Camirol6l) 
con quelli rodii gia ricordati, sembra legits 
timo sostenere una derivazione dal primo tipo 
rappresentato da questi ultimi e assolutamente 
uguali sono infatti le forme esteriori, con la 
differenza perb che 1’esemplare seriore non e 
piu un rhyton, prowisto di duplice foro, d’im' 
missione e di uscita del liquido, ma un arl· 
ballo. Mutati 1’uso e la destinazione del vaso, 

le forme esterne, imposte da lunga tradizione, 
si sono conservate.

Un altro vaso dalla stessa localita e ancor 
piu aderente alla tradizione del tipo cretese: 
1’imboccatura del Vaso e infatti sulla fronte 
dell’animale, del quale non viene turbato 
l’aspetto.162’ Ma le forme naturalistiche sono 
estremamente stilizzate: nella sua versione sem-- 
plificatrice il coroplasta ha tralasciato le orec' 
chie del toro. Appartengono alla stessa catego·' 
ria due teste dewAntiquarium di Berlino;1®3’ nel 
continente ellenico ripete il tipo un ariballo da 
Eleonte,l64) dove il modellato e ricondotto al 
sano naturalismo plastico dei migliori esemplari 
cretesi. L’area di diffusione del rhyton si estende, 
a quanto pare, alla fine dell’eta micenea, anche 
a Cipro, in Asia Minore e nella Siria.

Per Cipro si pub sostenere la derivazione 
da prototipi minoici importati, dato che tutto 
il complesso della civilta dell’isola e permeato 
in questo periodo da emanazioni culturali 
micenee. Si pub ricordare un rhyt6n da En·' 
komi,l65) dalle forme estremamente degene-' 
rate: il muso, goffamente rastremato, ricorda 
piu quello di un suino che di un toro; come 
atrofizzate, nella loro piccolezza, sono le orec-' 
chie e le corna. Ma nell’ambiente asiatico, 
benche siano testimoniati anche da recenti 
ritrovamenti avvenuti in Siria forti influssi 
micenei nell’ultima fase di questa civilta,166’ 
dato che come si e visto, la presenza di questo 
tipo (che sembra d’altronde di origine asia-' 
tica) e testimoniata in eta anteriore, nulla 
autorizza a vedere anche nei rhyta taurini una 
emanazione della cultura micenea perche pub 
benissimo trattarsi di un tipo elaborato in 
situ. Cosi si pub dire per un tardo esemplare 
di Ain Tab (Commagene), trovato con cera-' 
mica di tipo indigeno in una tomba databile 
verso il 1000 a. C.,l67) e per un vaso a protome 
bovina da Keramo (Caria) che ricorda molto 
nelle sue forme stilizzate il precedente.l68)

Per quanto sia innegabile la somiglianza di 
questi due esemplari con quelli micenei anche 
negli elementi decorativi (come la profusione 
di cerchi dipinti attorno agli occhi, alle 
corna, ecc.) e preferibile vedervi un’evoluzione 
parallela e indipendente del tipo.
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Il nostro rhyton, pel quale 1’esistenza di dati 
di scavo rende possibile una relativamente 
esatta determinazione cronologica, sernbra sti^ 
listicamente non possa confrontarsi se non 
con due esemplari, 1’altro di Festos e quello 
di Gurnia.I69) Col primo ha in comune, 
oltre alle qualita tecniche della finezza del' 
l’argilla e della superficie accuratamente levi-- 
gata, anche la snella robustezza di forme, delle 
quali e resa efficacemente la forte ossatura. 
Il modo di rappresentare 1’occhio convenzio' 
nalmente come una grossa borchia compresa 
entro un cerchietto con appendice rettilinea, ad 
esprimere il taglio delle palpebre, e lo stesso che 
nel nostro. Purtroppo lo stato in cui e ridotto 
quest’ultimo non permette ulteriori osservazioni.

Del toro stupendo di Gurnia esso non 
raggiunge I’eccellenza di modellato, quella 

struttura cosi potentemente organica ed unita' 
ria: analogic vi sono pero sulla forma del muso, 
dove le narici sono espresse da solchi curvi' 
linei e si staglia sulla sagoma massiccia del 
collo il profilo aguzzo della pendula giogaia. 
Ma quello, dalle forme sode e massicce e 
un toro adulto, mentre questo come l’altro 
di Festos, e un toro giovane dalle forme 
snelle.

L’interesse che esso presenta dipende piu 
dalla sua rarita come documento culturale 
che dal suo eifettivo pregio artistico. L’altro 
esemplare di Festos e sicuramente databile, 
per la ceramica concomitante, al M. M. 
II-III (quello di Gurnia sernbra debba 
ascriversi alla fase T. M. I); il nostro esem' 
plare non esce sicuramente da questi limiti 
cronologici.

COROPLASTICA

1 (inv. n. 77275). Figuretta fittile femmi' 
nile frammentaria con braccia schematiz' 
zate in forma semilunata, seni espressi pla' 
sticamente; dipinta a fasce rosse oblique 
che vanno accorciandosi verso le estremita; 
priva del capo e rotta al busto. Altezza 
m. 0,55. Dal palazzo posteriore. (Tav. XLIII, 
n. 9).

Per quanto priva del capo e della base, 
questa figuretta femminile si pud idealmente 
integrare nelle parti mancanti, dato che del 
tipo ci sono noti numerosi esemplari.170' La 
parte inferiore del corpo era massiccia, quasi 
cilindrica, con pareti leggermente convesse e 
una svasatura in fondo che serviva di base; 
la parte superiore, anch’essa cilindro-conica 
a pared convesse, esprimente il collo, terminava 
con un appiattimento raffigurante il capo. 
La decorazione a fasce rosse continuava in' 
dubbiamente nella parte inferiore; quest’uL 
ti.ma era separata dal busto mediante un anello 
dipinto alla cintura. Negli esemplari interi il 
volto e rappresentato spesso da due cerchietti 
dipinti esprimenti gli occhi e la testa e coperta 
da una specie di polos appiattito.

Si tratta di un tipo di idolo di carattere 
specificatamente elladico-continentale, assolu' 
tamente diverso da quello delle figurette fittili 
cretesi « minoiche », che rivelano tutt’un’altra 
concezione formale. Infatti, come osserva il 
Mueller,171’ non viene posta una parte supe> 
riore del corpo piu piccola su di una infe' 
riore piu pesante e massiccia, ma una parte 
inferiore sottile e cilindrica ne sostiene una 
ampia e larga. Anche la decorazione dipinta, 
che accentua la separazione delle varie parti 
del corpo col colore, ed ha percio carattere 
« tettonico », e diversa da quella cretese.

Questo tipo di idolo appare in tre varianti: 
a forma semilunata (schema che deriva dab 
l’atteggiamento a braccia espanse), discoidale 
e romboidale. Qui si tratta della prima, nella 
quale le linee ondulate dipinte che separano 
le braccia dal petto, contribuiscono, insieme 
col movimento delle braccia, a dare maggior 
leggerezza al busto.

Unica nota umana e volutamente accent 
tuata in queste strane figure e quella dei seni, 
a denotare il sesso, non senza particolari 
ragioni religiose.
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Questo tipo semilunato appare nei principali 
centri della civilta«elladica»: a Tirinto,I72)Ber- 
bati (Micene),173’ Atene,I74) Asine,I73) Egina,176) 
nelle isole egee a Rodi (Jalisos)I77) Phylacopi 
(Milo);178) a Creta se ne scopersero altri, di 
forma non dissimile dal nostro, nei santuari 
di Cnossos,I79) Festos, e a Gurnia.l8o>

A Creta la presenza di questo tipo e pro- 
babilmente dovuta all’invasione « elladica » 
dell’isola, al termine dell’ultima eta minoica; 
si puo percio supporre che esso sia stato intros 
dotto dal continente insieme con molti altri 
elementi culturali.

Che il tipo di idolo in questione si debba 
riferire a credenze religiose di carattere diverso 
da quelle cretesi sembra, se pur non proVato, 
probabile; esso appare nelle sue forme piut' 
tosto convenzionale che primitive e cristal- 
lizzato da una lunga tradizione religiosa nelle 
sue forme primordiali. In Grecia esso appare, 

senza precedenti, soltanto Verso il 1400 a. C.; 
e percio stato supposto che esso provenga dal 
nord, portato nella loro invasione dalle popo- 
lazioni elleniche.ι8ι)

2 (inv. n. 77276). Frammento di statuetta 
fittile virile; mancante delle braccia e delle 
gambe. Altezza m. 0,04. Dal palazzo poster 
riore. (Tav. XLIV, n. 13).

Lo stato frammentario della statuetta non 
permette di determinarne il sesso; attorno al 
capo pare fosse raffigurato una specie di cer- 
cine 0 di berretto: questo particolare dimo- 
strerebbe trattarsi di una figura maschile. Il 
suo primitivo naturalismo, che e sensibile 
in altre figurette coeve di H. Triada della 
stessa collezione (cfr. H. Triada, Coroplastica), 
e comune ad esemplari gia pertinenti alla 
fase protoellenica: assai simile le e infatti un 
esemplare da Tera.l82)

MATERIALE LITICO

1 (inv. n. 77145). Ascia levigata di pietra 
Verde, alquanto scheggiata. Lunghezza me- 
tri 0,065. Dai saggi sotto il pavimento del 
primo palazzo (1906). Eta neolitica.l83) (Ta- 
vola L, n. 18).

Tipico esempio di ascia neolitica, identico 
a quelli rinvenuti a Cnossos, nello strato 
della stessa epoca;l84) i materiali principal- 
mente usati sono: pietra verde, serpentino, 
diorite, giadeite, ematite, breccia bianca e nera, 
pietra nera con venature bianche di quarzite.

2 (inv. n. 77146). Ascia levigata, come 
sopra. Lunghezza m. 0,06. Stessa provenienza 
(1904): eta neolitica.I83) (Tav. L, n. 19).

3 (inv. n. 77147). Ascia levigata, come 
sopra. Lunghezza m. 0,053. Stessa prove
nienza: eta neolitica.I86) (Tav. L, n. 20).

4 (inv. n. 77148). Percussore tronco~co- 
nico di pietra verde levigata. Altezza m. 0,005. 
Stessa provenienza: eta neolitica.I8?)

5 (inv. n. 77149). Cilindretto di pietra 
variegata, ad estremita arrotondate. Altezza 
m. 0,04; larghezza m. 0,003. Eta neolitica.I88)

6 (inv. n. 65933). Accetta di pietra verde 
levigata, a segmento di circolo, assai ingros- 
sata verso il tallone. Altezza m. 0,04; lar
ghezza m. 0,0038. Dono Pernier 1901. Eta 
neolitica.

7 (inv. n. 13820, G.). Ascia di pietra verde 
levigata. Altezza m. 0,06; larghezza m. 0,045. 
Eta come sopra.

8 (inv. n. 67902). Lisciatoio di pietra verde. 
Altezza m. 0,05; larghezza m. 0,008. Eta 
come sopra. Dono Savignoni 1902. Eta neo
litica.

9 (inv. n. 77173). Ciottolo sferoidale molto 
levigato, forse lisciatoio 0 pestello da ma- 
cina. Diametro m. 0,076. Eta neolitica.189) 
(Tav. L, n. 17).



10 (inv. η. 77174). Ciottolo sferoidale, 
come sopra. Eta, come sopra.19o)

11 (inv. n. 71991). Ciottolo levigato di piez 
tra verde (lisciatoio’). Dim.: m. 0,065 Χ 0,088. 
Eta come sopra.Ι9Ι) (Tav. L, n. 15).

12 (inv. n. 71992). Ciottolo ovoidale leviz 
gato, usato forse come spatola 0 lisciatoio. 
Dim.: m. 0,09x0,055. Eta come sopra.192) 
(Tav. L, n. 14).

13 (inv. n. 71993)· Ciottolo sferoidale leviz 
gato, come sopra. Diam.: m. 0,045. Eta 
neolitica.193) (Tav. L, n. 16).

14 (inv. n. 71994). Ciottolo sferoidale con 
superficie in parte lisciata. Diam.: m. 0,07 ca. 
Eta come sopra.194)

15 (inv. n. 77150). Nucleo di pietra verde, 
risultato della perforazione di un martello. 
Altezza m. 0,003.195)

E il residuo della perforazione di un marz 
tello litico, ottenuto facendo rapidamente giz 
rare 1’estremita di una canna intrisa di sabbia 
nel punto dove si voleva forare e ripetendo 
1’operazione da parti opposte: la regolarita 
del nucleo cilindrico dimostra l’abilita delz 
1’artigiano neolitico.

16 (inv. n. 72000). Percussore di ossidiana. 
Eta come sopra.

17 (inv. n. 72000 bis). Punta di ossidiana. 
Dim.: m. 0,025 x 0,001. Eta come sopra.

18 (inv. nn. 65928-933; 71995-999; 77152- 
169; 77511). Ventinove fra coltellini, lisciaz 
toi e raschiatoi di ossidiana, alcuni interi, 
altri rotti in punta. Le dimensioni variano da 
m. 0,026x0,04 a m. 0,065χ0,01.196) (Taz 
vola L, nn. 1-13).

Oggetti di ossidiana appaiono frequentez 
mente nei depositi neolitici cretesi. Il solo 
luogo di produzione di questa roccia vulcanica 
noto nel mondo egeo e Milo (fatta eccezione 
dell’ isola di Nisiri che ne produce in scarsa 

quantita). Da Milo proviene molto probaz 
bilmente 1’ossidiana trovata, oltre che a Creta, 
nelle altre Cicladi, nel continente ellenico, a 
Cipro, in Asia Minore ed in Egitto.197) 
Curioso e il fatto che in Milo non si sono 
finora rinvenute testimonianze dell’eta neoz 
litica: la citta di Phylacopi, che dovette la 
sua floridezza al commercio dell’ossidiana, 
comincia la sua esistenza soltanto in eta ellaz 
dico-primitiva. L’ industria dell’ossidiana prez 
cedette dunque la colonizzazione dell’isola. 
Si esportavano probabilmente i nuclei grezzi 
(se ne rinvennero a Cnossos ed a Magasa) 
che poi si lavoravano sul posto, staccandone, 
mediante la percussione, sottili lame di colz 
telli, rasoi o raschiatoi, punte di freccia.

Il commercio dell’ossidiana non fu affatto 
danneggiato dall’uso di strumenti metallici, 
poiche continuo a svolgersi per tutta la durata 
dell’eta minoica.198)

19 (inv. n. 77511). Frammento di orlo di 
vasetto di pietra tenera. Dai saggi all’angolo 
sud est del primo piazzale, m. 3.

20 (inv. nn. 77240-42). Tre fusaiuole di 
steatite di forma conica, forate.

21 (inv. n. 72067-068). Venti fusaiuole di 
pietra, per lo piu di steatite a forma di cono, 
cilindro 0 dischetto forato. (Tav. LIV, 
η. 7 seg).

22 (inv. n. 77171). Rozza bacinella di 
arenaria, appena scavata entro un ciotolo di 
forma quasi cilindrica. Altezza m. 0,04; 
diametro m. 0,06. (Tav. LII, n. 1).

23 (inv. n. 77172). Rozza bacinella, come 
sopra. Altezza m. 0,04; diametro m. 0,07.

24 (inv. n. 77266). Minuscolo ciotolino di 
pietra bianca, di forma irregolare. Altezza 
m. 0,02; diametro m. 0,04. (Tav. LII, n. 3).

25 (inv. n. 77249). Frammenti diversi di 
steatite, di colore tendente al turchino 0 al 
cinereo, destinati probabilmente ad opera 



d’intarsio. Dai vani XXIII o XXVI ο 44- 
46 del primo palazzo.199’

Tutti questi pezzi, che furono trovati in' 
sieme in un’ambiente del palazzo primitivo, 
presentano una faccia levigata e l’altra grezza 
ed alcuni sone attraversati da forellini; cio 
dimostra che dovevano essere applicati sopra 
qualche oggetto, andato distrutto, come una 
cassetta lignea (cfr. 1’esempio dalla quinta 
tomba a fossa di Micene.200’

26 (inv. n. 77252). Lastrina di steatite, 
come sopra, tagliata obliquamente e proVvista 
di sei forellini. Dim.: m. 0,55x0,01. Stessa 
provenienza.

27 (inv. n. 77253). Quadrate di steatite 
bruna, suddiviso da una profonda solcatura in 
quattro quadratini, in ciascuno dei quali e un 
fore centrale. Dimensioni: m. 0,015x0,025. 
(Tav. LIII, n. 5).

I fori nel centro dei quattro scomparti ser' 
vivano per 1’ innesto di chiodetti, probabil' 
mente d’oro; in un altro quadratino (Museo 
Candia n. i528)20I) in uno dei solchi e 
traccia di una lamina d’oro.

28 (inv. n. 77254). Losanga di steatite gri' 
gio-azzurra con duplice solcatura obliqua 
e due fori; nel rovescio sono incisi quattro 
trattini paralleli ed un segno a F; lunghezza 
m. 0,35. Stessa provenienza. (Tav. LIII, n. 6). 
I segni dovevano probabilmente servire a 
riconoscere i Vari pezzi per ricomporli in' 
sieme.

29 (inv. n. 70377). Coperchietto di stea' 
tite grigio-verdognola con una stella a sette 
raggi e lineette incise attorno al bottone di 
presa. Diametro m. 0,65 ca. Scavi 1902. 
Dono Paribeni 1903· (Tav. LII, n. 6).

Si tratta probabilmente del coperchio di 
una pyxis·, la stella ad otto punte appare 
graffita su un Vaso di pietra di Festos. 203)

30 (inv. n. 77260). Bacinella di steatite ad 
incavo emisferico con perimetro ottagonale; 
restaurata e mancante di un frammento 

all’orlo. Altezza m. 0,04; diametro m. 0,085. 
(Tav. LII, n. 5).

Altre di queste bacinelle da offerte si rin' 
vennero nel primo palazzo di Festos: hanno, 
come questa, il fondo arrotondato e una 
cavita interna circolare: due sono di marmo 
bianco, screziato di rosso e nero;203’ un’altra, 
di steatite turchina con decorazione intagliata 
ad incavo;204’ una quarta, pure di steatite, 
con due figure di colombe incise.205’

31 (inv. n. 77269). Orlo di bacinella da 
offerte in steatite verdognola, internamente cir' 
colare, rettangolare all’esterno con rientranze 
angolari agli spigoli, ornato nella faccia supe' 
riore con due piccoli incavi emisferici e un 
solco rettilineo compreso fra due bordi di trat' 
tini paralleli incisi. Dim.: m. 0,12x0,07. Dal 
palazzo posteriore. (Tav. LII, n. 11).

Si tratta molto probabilmente di un pre' 
sentatoio 0 tavola da offerte: oggetti consimili 
appaiono gia nelle tholoi minoico-primitive 
della Messara e continuano a sussistere an' 
che in epoca posteriore; se ne rinvennero a 
Festos, H. Triada (cfr. il n. 75159 della nostra 
collezione H. Triada, Mater, lit. n. 12).

32 (inv. n. 77270). Pietra ritagliata a trian' 
golo da affilare. Dim.: m. 0,065x0,03. Dal 
palazzo posteriore.

33 (inv. n. 77267). Grande Vaso di pietra 
tenera grigio-verdognola, a forma di mortaio, 
con orlo decorato con solcature a raggi. Al' 
tezza m. 0,07, diametro m. 0,14. Dal palazzo 
posteriore. (Tav. LI, n. 12).

Lo Evans definisce questo tipo «a nido 
d’uccello » e lo collega a forme minoico-pri' 
mitive che derivano, secondo lui, da proto' 
tipi egiziani delle prime dinastie. 2°6) Al prin' 
cipio della fase M. M. esso appare a Mochlos, 
Gurnia, Milatos; il piu simile al nostro e un 
esemplare di steatite da Festos (M. M. II?) 
con triangoli incisi sulla spalla;207’ altri se 
ne rinvennero a Festos, H. Triada, Cnossos.

34 (inv. n. 77268). Frammento di grande 
vaso di steatite verdognola a forma di rhyton 
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con solcatura presso I’orlo e due file sovrap' 
poste di incavi emisferici separati da una 
fascia a reticolato inciso. Altezza m. 0,125. 
Dal palazzo posteriore. (Tav. LII, n. 10).

11 vaso cui apparteneva questo frammento 
era molto probabilmente un rhyton imbu' 
tiforme, del tipo rappresentato dal noto esem' 
plare figurato di H. Triada.208’

Tale tipo sembra caratteristico della fase 
T. M. I « (esempio di Gurnia) e continua 
fino alla fase T. M. III.209’ Gli esemplari 
noti sono generalmente perforati alla loro 
estremita inferiore ed erano usati per libazioni, 
come filtri 0 semplicemente come corni potori. 
Un rhyton conico di calcare rossastro, dalle 
pareti sfaccettate proviene da H. Triada;210’ 
esemplari simili in pietra si rinvennero a 
Cnossos, dove tale Vaso e anche riprodotto 
nel noto affresco del «coppiere ».211) Esso 
appare anche in una pittura parietale di Th 
rinto,312) dov’e, analogamente al nostro, ornato 
a zone sovrapposte. R.hytd conici, litici o fit' 
tili, erano largamente esportati in Egitto, 
come apprendiamo dalle pitture tebane di 
Mencheperreseneb (1501-1448 a. C.)313) e di 
Rechmere (1448-1420 a. C.)314) e da un esem' 
plare in mezza porcellana databile alla XIX 
Dinastia.215’ Con la Koine artistica tardo' 
minoica il tipo passa anche in altre isole 
dell’ Egeo (esempio Rodi, Kalavarda).216’

35 (inv. n. 77259). Piccolo esemplare in 
calcare di «corna di consacrazione». Altezza 
m. 0,07; lunghezza m. 0,08; distanza fra Ie 
due corna, m. 0,03. (Tav. XLIX, n. 1).

Ad oggetti di questa forma, raffigurati 
spesso dall’arte cretese sopra, dentro 0 accanto 
ad edifici di culto, lo Evans217) diede il 
nome di «corna di consacrazione», rite' 
nendoli non essi stessi simboli divini od 
oggetti di culto, ma posti di consacrazione, 
dov’erano collocati gli arredi di culto (esempio 
vasi di libazione) o gli oggetti venerati di 
per se (esempio: ramoscello sacro); potevano 
anche pero essere usati su edifici 0 altrove con 
significato simbolico 0 puramente ornamentale.

Quanto alla genesi del tipo, egli lo consi' 
dera una raffigurazione schematizzata della 

protome taurina, ridotta alle sole corna; tale 
ipotesi e convalidata da un frammento cera' 
mico di Cipro3l8) (T. M. III), dove, appare, 
fra due bucrani, la raffigurazione schematiz' 
zata delle corna di consacrazione, sormontate, 
come i primi, dall’ascia sacra.

L’interpretazione dallo Evans e seguita 
dal Dussaud e dal Nilsson.219) Altri studiosi 
vi vedono invece un nesso con simboli di 
culto egiziani: con quello della dea Hathor, 
raffigurata appunto come vacca (Lagrange);330) 
col segno geroglifico ^ che rappresenta 
un colle fra due montagne (Kristensen);33I) 
con una figura egizia predinastica che ha Ie 
braccia simili a corna (Williams); 322) con 
il segno geroglifico che raffigura due braccia 
alzate e che e quello del « ka» 0 « doppio » 
(Hazzidakis).223) Tutte queste ipotesi tendono 
a dare alle corna di consacrazione, contro 
1’opinione dello Evans, un carattere «sim' 
bolico »: sarebbero cioe simboli della fertilita 
della terra, dato che in Egitto il toro simbo' 
leggia la terra, dalla quale deriva fertilita 
(Kristensen) ed il significato non cambia 
anche ammettendo rappresentino una mon' 
tagna (Newberry);234’ 0 simboli della Grande 
Dea Madre minoica, raffigurata come vacca 
(Williams); 0 rappresentazioni delle montagne 
a lei sacre e quindi simboli indiretti della 
stessa dea (Gaerte); 325’ infine, raffigurazioni 
stilizzate delle braccia della medesima 
(Zahn). 236) Queste interpretazioni egittiz' 
zanti-simbolistiche sono ostacolate dal fatto 
che le corna di consacrazione appaiono nella 
civilta minoica solo, salvo un caso, nella fase 
M. M., mentre le raffigurazioni simboliche 
ricordate appaiono gia nell’ Egitto predi' 
nastico; poi il carattere sacro di grande im' 
portanza che ha il toro nella religione minoica 
(cfr. le rappresentazioni del sarcofago di H. 
Triada). Isolata, ma non priva di verosimi' 
glianza, e 1’ipotesi del Paribeni227’ che si 
debbano riconoscere come corna di consa' 
crazione alcuni curiosi oggetti delle palafitte 
svizzere e di altre localita gia ritenuti quali 
« mezzelune » (Mondbilder).

Il prototipo delle corna di consacrazione 
sembra rappresentato da un piccolo esemplare, 



molto largo e lungo, a corna appuntite, da 
un deposito votivo M. P. di Mochlos;228’ 
alla fase M. M. II appartengono i modelli 
di altari e di un santuarietto, sui quali sono 
riprodotte, dal santuario della «dea delle 
colombe », a Palaicastro;2291 alla fase M. M. III 
un altro esemplare dalla stessa localita. 23°’ 
Piu comuni diventano tali oggetti nelle fasi 
T. M. II e III; si costituiscono allora parecchie 
varianti nella forma (spessore maggiore ο 
minore, corna piu ο meno allungate ο distant 
ziate fra loro, ecc.) che non sono pero dovute 
a diversita di epoca, ne di luoghi.23I)

Nell’arte cretese le corna di consacrazione 
sono frequentemente espresse nelle raffigura' 
zioni di luoghi di culto: cosi nelle pitture 
parietali di Cnossos (M. M. III), 232) nella 
ceramica (larnax di Palaicastro),233’ nel sar' 

cofago dipinto di H. Triada (T. M. II-III);234 
nell’oreficeria (brattea d’oro di Micene, castoni 
di anelli, ecc.). 235’ Anche nella ceramica 
rodia e cipriota. 236)

36 (inv. n. 72066). Tre collanine, costituite 
di grani di corniola e pasta vitrea. Riprodotta 
a grandezza naturale. Dalla necropoli di 
Liliana.237’ (Tav. LIV, nn. 1, 2, 3, 4).

La collanina riprodotta piu in alto e costi' 
tuita da globetti di pasta vitrea biancastra, 
lisci e semplici o a striature leggere 0 profonde 
0 piriformi striati; quella nel centro, da chicchi 
minuti anelloidi di pasta vitrea biancastra, 
turchina o bruna (diametro medio m. 0,003; 
altezza media m. 0,0015); 1’inferiore, da chicchi 
analoghi piu due globetti di corniola, 1’uno 
liscio e l’altro striato.

MATERIALE VARIO

A) Osso.

1 (inv. n. 77170). Punteruolo a punta trian' 
golare, di osso levigato ricavato da una costola. 
Diametro m. 0,095x0,018. Eta neolitica.238) 

L’industria ossea e largamente document 
tata nello strato neolitico di Festos con numc' 
rosi resti di fauna marina (vertebre di pesci, 
conchiglie di pectunculus') e terrestre (ossa 
di cinghiale, lepre, bue, pecora, uccelli, ecc.).

2 (inv. n. 77250). Frammenti di osso 0 
di corno lavorato 0 bruciato. Dal primo 
palazzo ’ 239)

B) Te P.RACOTTA.

I (inv. s. n.) Frammento di tavola da 
offerta d’impasto impuro, di cottura imper' 
fetta, levigato a stralucido in superficie: su 
fondo rosso motivo in bianco di una spirale 
da cui si svolgono due petali. Dim.: m. 0,12 X 
0,13 ca. Nello strato di scarico ricoprente il 
piazzale 1.24°’ (Tav. XXV, n. 6).

2 (inv. nn. 7087-119). Trentatre fusaiole 
di forma cilindrica, conica o sferica; alcune 
liscie, altre ornate di lineette e circoletti 
impressi. Primo palazzo? (Tav. XLVI, 
n. 8 sg.).

3 (inv. n. 77251). Lastrina rettangolare di 
pasta argillosa, mancante di una piccola 
parte; presso un angolo sono incise due linee 
oblique. Dim.: m. 0,05x0,02.

Si tratta forse di un gettone da gioco.

4 (inv. nn. 77255-56). Due piastrine ret' 
tangolari, arrotondate agli angoli e attraver' 
sate da due fori. Dim.: m. 0,10x0,06;0,095x 
0,045. Primo palazzo. Eta M. M. I-II.

E stato supposto, ma con poca verisimi' 
glianza, che queste piastrine rettangolari (0 
circolari), frequenti a Festos,241’ H. Triada 
ed altrove raffigurino delle asce simboliche;242’ 
ma e piu probabile si tratti di oggetti di uso 
consueto, forse contrappesi.

5 (inv. nn. 77271-74). Quattro dischi, il 
primo con bottoncino rilevato, nel centro e 
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foro presso la periferia, gli altri pure alti e 
stretti, fbrati. Diametro m. 0,065; 0>06; 0,025; 
0,02. Dal palazzo posteriore.

C) SMALTO E PASTA VITREA.

1 (inv. n. 75212). Paste vitree decorative 
ellittiche a forma di squama di pesce, alcune 
delle quali con orlo rilevato bianco di pasta 
diversa, dipinto in Verde chiaro mentre il 
resto e in colore paonazzo scuro, altre a forma 
di bastoncelli pentagonali, di lastrine 0 di 
triangoli a lati curvilinei con orlo rilevato: 
alcune con contrassegni incisi.243) Dal corrie 
doio 73. Riunite fra loro, queste paste vitree 
dovevano formare un fregio decorativo 0 un 
ornamento parietale. (Tav. LIV, nn. 5-6).

2 (inv. n. 75213). Frammento di grossa 
rotella di color ceruleo.

3 (inv. n. 77248). Frammentini diversi di 
smalto vitreo turchino o bianco, per lo piu 
in forma di verghette appiattite rigate.

D) Br o n zo .

I (inv. n. 77261). Doppia ascia in bronzo 
pieno, forata nel mezzo e con estremita allar^ 
gata. Dimensioni m. 0,10x0,55. (Tav. LVII, 
n. 7)·

2 (inv. n. 77277). Coltello 0 rasoio a lamina 
ovoidale, ossidato e mancante di parte del 
taglio. Lunghezza m. 0,09.
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Ant. Line. XIX, pp. 141. PP- *59; Pernier, P. F., p. 67.

3) Mosso, op. cit., p. 204; Pernier, P. F., p. 115 seg.
4) Mon. Ant. Line., XIV, p. 501 seg.
5) P. F., p. 86, fig. 47.
6) Id. P. F., p. 86, fig. 44, 2.
7) Id. P. F., pp. 86, 99, fig· 42·
3) Nn. 17, 18, 19: ibid., p. 86.
9) Ibid., p. 102, fig. 45.

10) Ibid., p. 86, fig. 43, p- 101.
11) Ibid., p. 86, ιοί, fig. 43.
12) Ibid., p. 86.
13) Ibid., p. 102, fig. 45.
14) Mosso, Mon. Ant. Line., XIX, p. 171 seg.; P. F. 

p- 67 sg.
15) Ibid., p. 96, fig. 37-
16) Ibid., p. 96, fig. 37-
17) Ibid., p. 102, tav. XII, 1
18) Cfr. P. F., p. 112, π. 50; cfr. a Xanthoudidis,’ApxaioX. 

Δελτίον, 1918, p. 159, segg. Hazzidakis, B. S. A. XIX, p. 35.
19) Ibid., p. 105, tav. XII.
20) Mon. Ant. Line., XIX, p. 165.
21) P. of. M; I, p. 34-
22) P. F„ p. 75 segg.
23) Cfr. Pernier, P. F., p. 119, fig· 50·
24) Mosso, Mon. Ant. Line., 1908, p. 209, fig. 4s c-
25) Pernier, Ansonia, III, 1908, p. 259 seg.; Mosso, Mon. 

Ant. Line., XIX, 1908, c. 211, n. 2; Mackenzie, J. H. S.,
XXVI tav. VII, 1; IX, 4.

26) Pernier, P. F., figg. 58-59, nn. 4-5 e 7.
27) Evans, P. of. M., I, p. 77, fig. 46 A.
28) Id., P. F., I, p. 77.
29) Banti, A. S. A., XIII-XIV, 1933, p- 169, nn. 23, 25,

26, fig. 16 a-c.
30) Pernier, P. F., p. 147, fig. 68.
31) Pernier, P. F., p. 148, fig. 68.
32) Sulla cronologia della ceramica di Festos, che non con/ 

corda con quella di Cnossos, v. specialmente per la questione 
della ceramica trovata nei vani anteriori al primo palazzo; 
Banti, in Ann. Sc. It. d’Atene, 1939-4°, Ρ· 9 segg.

33) Pendlebury, The Archaeology of Crete, tav. XXII, 
fig. 3 t.

34) Dal vano IX (colmata M. M. II): Pernier, P. F., p. 232 
e 238; il motivo continua anche nella fase T. M. ad H. Triada: 
cfr. Banti, Ann. Sc. It., cit., p. 24, fig. 26 c.

35) Cfr. Pernier, P. F., p. 220, n. 5, fig. 97; Banti, op. cit., 
p. 24, fig. 28 d.

36) Cfr. Evans, P. of. M., I, p. 242, fig. 183, nn. 7-8.
37) Cfr. Pernier, P. F., p. 310, fig. 186.
3 8) Evans, P. of. M., I, p. 241, fig. 181. Il nostro esemplare 

e riprodotto dal Pernier, P. F., fig. 187.
39) Pernier, P. F., fig. 124, p. 247.
40) Pernier, P. F., fig. 123.
41) P. of. Μ; p. 254, figg. 190-91.
42) Bossert, Altkreta, p. 192, fig. 332.
43) Bossert, op. cit., fig. 347.
44) Pernier, P. F. p. 245; Montelius, Gr. Preclass., I, p. 69, 

fig. 2-
45) Banti, Ann., cit., fig. 28 d.
46) Evans, P. of M., I, p. 242, fig. 182.
47) Pernier, P. F., tav. XXXI.
48) Pernier, P. F., I, p. 243, fig. 118 a-b.
49) Evans, P. of M. I, p. 58.
50) Pernier, P. F., p. 142, fig. 53.
51) B. S. A., IX, p. 308, fig. 8; Hogarth-Welsh, J. H. S., 

XXI, p. 87, d.
52) B. S. A., XIX, tav. IX.
53) Pernier, P. F., p. 220, fig. 96; p. 388, fig. 235 a-b; 

Banti, Ann. Sc. It. d’Atene, I-II (1939-40), p. n.
54) Dussaud, Ciu. Prebell., p. 112, fig. 83.
55) Hogarth, Excavat. at Pbylacopi, p. 18.
56) B. S. A., VI, p. 76, 98; J. H. S., 1901, pp. 87-88.
57) Pernier, P. F., p. 142, fig. 53.
58) Cfr. Karo, in Ebert, R.eallexik. d. Vorg., s. v. Fruchtstan, 

der. La forma e gia, ma indipendente e senza relazione con 
Creta, nella ceramica tessala e rumena (Cucuteni): cfr. Tsoun- 
tas, Dimini u. Sesklo; v. a. Fimmen, Die Kret. Myk.-Kultur, 
p. 126 seg.

59) Pernier, P. F., p. 238, fig. 114 a-b.
60) Pernier, P. F., p. 294, fig. 171.
61) Scavi Xanthoudidis, (cfr. n. precedente).
62) Pernier, P. F., p. 304, fig. 178.
63) Pernier, P. F., p. 256, fig. 137.
64) Pernier, P. F., p. 373, fig. 224.
65) Fouilles de Mallia, II, tav. XIV e
66) Hazzidakis, Tylissos a 1’ep. minoenne, p. 30, fig. i, 1.
67) Fouilles de Mallia, tav. XIV, j.
68) Pernier, P. F., p. 371, fig. 222, 2 (err. inv. C. 6623). 
69) Pernier, P. F., p. 259, fig. 143.
70) Mon. Ant. Line., XIV, c. 457, tav. IX, b. H. Onouph/ 

rios: Evans, Cretan Pictographs, app. p. 116, fig. 188.
71) Pernier, P. F., p. 286, tav. XXXII.
72) Pernier, P. F., p. 149, fig. 69.
73) Pernier, P. F., p. 281, fig. 163.
74) Pernier, P. F., p. 256, fig. 137
75) Pernier, P. F., p. 258, fig. 141.
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76) Pernier, P. F., p. 258, fig. 140.
77) Pernier, P. F., p. 269, fig. 152, 1.
78) Pernier, P. F., p. 269, fig. 152, 2.
79) Banti, Ann. Sc. It. d’At. I, II, (19 3 9-40), p. 20 seg. 

fig. 78; Evans, P. of M., I, p. 413 seg., fig. 298 b-, 300 a-b; II, 
p. 371, fig. 206 c.

80) Cfr. Mallia, tav. XIV; es. da Tylissos: Hazzidakis, 
op. cit., tav. XVII a-c.

81) Es. a Mallia, ibid., tav. XIII a-t.
82) Cfr. Pernier, P. F., p. 389, fig. 236.
83) Cfr. es. da Mallia, ibid., II, tav. XVIII a-f.
84) Evans, P. of. M., I, p. 168, fig. 118 a, n. 12.
85) Evans, P. ofM., IV, p. 72,p. 1012, tav. a colori XXXV.
86) Boyd Haves, Gournid, tav. II, n. 28-29. La forma pin 

antica sembra quella conica, con orlo molto largo. Cfr. Ftiru/ 
mark, Mycenaean Pottery, p. 77, fig. 21 n. 312.

87) Cnossos: Pendlebury, The Archaeol. of Crete, tav. XXVI, 
fig. i b; Tylissos: Tylissos, tav. XIX, 1, p. 82.

8 8) Evans, P. of M., I, p. 578, fig. 420-21 (« Magazine of 
Lily Vases »).

89) Banti, Ann. Sc. It. d’Atene, I—II (1939, 40) fig. 37, a-b. 
90) P. of M., I, p. 222 segg., figg. 129, IO-II.
91) Bossert, Altkreta, p. 160, figg. 280-81.
92) Furtwangler-Loschcke, Myk. Thongefisse, Berlino, 1879, 

tav. IV, fig. 14; altri due simili da Gurnia: Boyd-Haves, 
Gournid, tav. VII, n. 39-40.

93) Gournid, tav. VII, fig. 39.
94) B. S. A., Suppl. I, 1923, tav. XVII a. Per il tipo 

cfr. Furumark, Mycen. Pottery, p. 71, fig. 20, n. 200.
95) Pendlebury, The Archaeol. of Cr., p. 209, fig. 38, 5. 
96) P. of. M., IV, p. 176 seg; p. 314, fig. 250; cfr. a P. of M., 

II, 2, p. $08, fig. 312, a. Furumark, Mycen. Pottery, fig. 53. 
97) Tylissos: Hazzidakis, op. cit., p. 85, n. 3, fig. 47.
98) Gurnia: Bossert, Altkreta, fig. 352 (Palaicastro); ibid.
99) Cfr. Montelius, Gr. Precl., I, tav. 70.
100) Furumark, Myceanean Pottery, p. 46,0. 284, figg. 13-14.
101) Archaeol., LIX, p. 487, fig. 106.
102) Bossert, op. cit., p. 72, n. 133.
103) Cfr. 1’esemplare da Rodi (lalisos) nella collezione del 

Museo Pigorini. V. a Jacopi, Corpus Vasorum: Museo di Rodi.
104) Bossert, op. cit., p. 264, figg. 475,476, 477 (T. E. III).
105) ibid., p. 237, figg.—510 II (T. E. III).
106) Mon. Ant. Linc., XIV, c. 637, fig. 107.
107) Mon. Ant. Linc., XIV, c. 640.
108) Mon. Ant. Line., XIV, c. 640, fig. 107 (fila 5, n. 4). 
109) Mon. Ant. Line., XIV, 1. cit.
110) Mon. Ant. Linc., XIV, c. 640, fig. 112. 
in) Mon. Ant. Line., XIV, c. 440, fig. 55.
112) Mon. Ant. Line., XIV, c. 441, fig. 55.
113) Furumark, op. cit., p. 201, fig. 55, n. 22 (T. M., III b). 

Frammenti ceramici da Cnossos: Mackenzie, The pottery of 
Cnossos,}. H. S. XXIII, p. 203 segg. Sarcofago di Palaicastro 
Bosanquet, Excav. at Palaic., in B. S. A., VIII,p. 297 segg. Τ. 18.

114) Cfr. Minto, Boll. d’Arte, IV, 1910, p. 179.
n5) Cfr. Karo, in Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, 

s. v. «Rhyton» v. XI, p. 134 seg.; id. in Jahrb. d. Archaeol. 
Inst., XXXVI, 1911, p. 2; cfr. De Mot in Revue Archeol, 1904, 
II, p. 201 seg; 1905, I, p. 428.

116) Rizzo, St. dell’Arte Greca, 2, 1920, fig. 62 a, b. 
117) Bull. Corr. Hell., XXXI, 1907, fig. 221 seg.
118) Gournid, Filadelfia, 1905, fig. 52.
119) Nell’antico rituale cinese il sangue era offerto in un 

vaso di bronzo foggiato nella forma dell’animale immolato.
120) Da Micene: Karo, Jahrb. d. Inst., XXXVI, 1911, 

tav. 9; da Cnossos ibid. (leonessa).
121) Arch. Anz., 1911, 269.
122) Per le pitture egizie, cfr. n. 66; per la tavoletta: Karo, 

op. cit., fig. 264.
123) Ducati, Storia della Ceramica Greca, I,passinr, II, fig. 215.
124) P. of. M., II, fig. 260 seg. Collez. Roselle, Nuova York.
125) P. of. M., I, fig. 264. Lo Evans li colloca nell’epoca 

in cui Lugal-Zagisi, signore di Umma, avendo conquistato 
Lagash, aveva trasportato cola la capitale, prendendo il titolo 
di re di Erech.

Un altro esemplare, dalla stessa localita, in pietra bianca, 
e conservato al Museo Britannico. La figura del toro appare 
gia in una scena di taurokathapsla su di un sigillo della Capz 
padocia, databile, a quanto sembra, al 2400 a. C. Cfr. Evans, 
P. of. M., I, 15, n. 3; Pinches, Liverpool Annals of. Arch., I, 
fig. 76 seg., n. 23.

126) Vasi configurati zoomorfici sembrano presenti nelz 
l’Asia Minore e ad Hissarlik, cfr. Evans., P. of. M., I,p. 264 seg.

127) Cosi, ad esempio, negli affreschi della tomba di Men/ 
cheperreseneb e di Amenhemabi si nota che le genti di Kadesh 
(Oronte) e di Rezep portano tre grandi « rhytd», uno dei 
quali a testa taurina. In un affresco si vedono dei Siriani 
offrire al Faraone tre teste di toro e si dice che sono il tributo 
di Naharaim: cfr. Wainwright, Ann. of. Archaeol. a Anthr. Univ, 
of. Liverpool, v. VI, settembre 1913, p. 23 seg. t. IX, nn. 20-22; 
Champollion, Mon. de 1’Egypte, sav. c. IX; Maximova, Les 
vases plastiques dans 1’antiquite, Parigi, 1925.

128) Cfr. Evans, P. of. M., II, 2, 538, n. 2.
129) Un esemplare si trovo nell’ossuario a tholos di Pla/ 

tanos, cfr. Evans, P. of. M., I, pp. 197-98, fig. 146; un’altro 
presso Candia, ibid., II, p. 265 seg, fig. 158.

130) Xanthoudides, Vaulted tombs of. Mesard, tav. II, 4126 
tav. XXXVII, 5052; Mosso, A., Escursioni nel Mediterraneo 
egliscavidi Creta, Milano, 1907, p. 138, fig. 95; Evans, P. of. M.; 
I, p. 189 seg.

131) Maraghiannis, Antiquites cretoises, S. II, v. X, n. 7; 
Evans, P. of. M., II, 260, fig. 154 a.

132) Karo, Arch. Jahrb, 1911.
133) Seager, Anthr. Publ. of. the. Univ. of. Pennsylv., III, 

1910, 23, t. 9; Evans, P. of. M., II, p. 260, fig. 154 b; Karo, 
op. cit.·, Bossert, op. cit., p. 170, v. 299.

134) Evans, loc. cit.
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135) Pernier-Μinto, Bollett. d’Arte, 1910, p. 175, fig. 6, 
altri tre, frammentari dall’Antro Ditteo: Hogarth, Ann. Br. 
Scb. At., 4, III, 1910, p. 175, fig. 6.

136) Cosi su un vaso da Psira: Seager, Excav. on the. isl. of. 
Pseira, t. VII (Museo di Candia).

13 7) Schliemann, Mykenae, 1878, p. 280, fig. 250; Stais, 
Coll. Myc., 1915; Karo, Arch.Jabrb., 1911, p. 249, fig. 1, tav. 7-8; 
Evans, P. of. M., II, p. 531 seg. fig. 3 33 seg.;Karo, Scbachtgraber 
v. Mykenai, 1930, pp. 33, 93, 231, 235, 276, 292, 299, 312; 
Bossert, op. cit., fig. 96. Altezza m. 0,155. Testa di lamina 
argentea sbalzata; lavorate a parte e inserite le orecchie, di 
lamina bronzea, rivestite internamente di oro; corna di lamina 
d’oro; gli occhi forse erano a niello; palpebre e narici incroz 
state d’oro. Atene, Museo Nazionale.

138) Evans, Tomb. of. the double Axes, 52, 80, 23; id., P. of 
M., II, 2, $27 seg., fig. 330 seg.; Bossert, Altkreta, p. 176. 
n. 308. Corna e parte del lato sinistro della testa, di restauro, 
corna e orecchie lavorate a parte e inserite; occhi di cristallo 
con pupille e iridi dipinte. Museo di Candia.

139) Snijder, Kretiscbe Kunst, Berlino, 1936, p. 93, tav.26,1.
140) Al T. M. I lo dataloEvans, loc. cit.; al T. M. II lo data 

il Bossert, op. cit., p. 33, n. 309 mentre data I’esemplare di 
Micene alla meta del XVI secolo a. C. (T. M. I).

141) Snijder, op. cit., 117, tav. 26, 2; cfr. una testa di 
toro da un rilievo di Cnossos che presenta con essi singolare 
affinita di modellato: Snijder, op. cit., p. 42, tav. 15, 2.

142) Cfr. Bossert, op. cit.
143) Evans, Scripta Minoa, I, p. 53, fig. 14.
144) Bossert, Altkreta, figg. 242-43.
145) Ad est del portico nord-orientale. Cfr. Minto, in 

Boll. d. A., IV, 1910, p. 179; Maximova, op. cit., I, p. 72, II 
tav. VI, 1; Pernier, Il Pal. min. di Festos, I, pp. 372, 374, n. 14, 
fig. 225 a, b. Altezza m. 0,16 dalla fronte al muso. Museo di 
Candia, inv. n. 6636.

146) Karo, fahrb. cit.
147) Boyd-Haves, Gournid, tav. I. Altezza m. 0,012. Corna 

e orecchie mancanti. Ingubbiatura bianca lucente; particoz 
lari dipinti in nero e rosso.

148) Pernier, Rend. Line., 1907, p. 203, fig. 4, b.
149) Rbytbn cuoriforme con nautilus dipinto nello stile 

naturalistico « a fondo marino ».
150) Ann. of. Brit. School of. Athens, XI, p. 2 seg.; Evans, 

Tomb, of the double Axes; id., P. of. M., II, p. 2.
151) Loc. cit. Gli ornamenti trifogliati sono dallo Evans 

posti in relazione col culto egizio della vacca della dea Hathor.
152) Boyd-Haves, op. cit., p. 48, tav. XI, n. 20.
15 3) Savignoni, Mon. Ant. Linc., XIV, 1904, p. 65 8, fig. 120; 

Pottier, Bull. Corr. Hell., XXXI, 1907, 117, t. XXIII, 1; 
Corpus Vasorum Antiquorum, Louvre, II Ac., tav. I, n. 76. 
Altezza m. 0,165. Museo del Louvre.

154) Paton, infourn. Hell. Stud., VIII, 18 87, 449, tav. 8 3,9; 
Forsdyke, E., Cat. Has. Brit. Mus., I, p. 1. Londra, 1925,177, 
tav. XV (A. 971)· Altezza m. 0,15. Londra, Museo Britannico.

155) Karo, fabrb. cit. Altezza m. 0,15. Propr. Karo.
156) Karo, op. cit. Altezza m. 0,15. Lipsia, University.
157) lacopi, Corpus Vasorum Antiq. Rodi, Mus. Arch., II, 

c. 5, tav. 7 n. s.; Maiuri, Clara Rhodos, I, p. 63, fig. 44. Museo 
Archeol. di Rodi.

158) Mosso, op. cit., p. 212, fig. 118.
159) Loc. cit.
160) Maiuri, loc. cit.
161) Maximova, tav. XIX, n. 77.
162) Maximova, op. cit., tav. XXVII, 104 a-b.
163) Maximova, op. cit., XXXIII, n. 93; tav. XXVIII, 

105.
164) Pottier, in Bull. Corr. Hell., 1915, p. 238, tav. 10, 

n. 204; Maximova, op. cit., I, p. 70 seg. Corpus Vasorum 
Antiq., Louvre, III, c. c., 4; tav. 5, nn. 1, 2,3, 5, Parigi, Louvre.

165) Maximova, op. cit., tav. VI, 23 a-b; Murray, Excav. in 
Cyprus, p. 37, n. 1077; Cat. Vases. Brit. Mus., 1.1, fig. 212 C, 
p. 607, Londra, Museo Britannico.

166) Cfr. specialmente i recenti scavi a Ras-Shamra 
Syria, XIV, 1933; XVII, 1936.

167) Evans, Tomb, of the double Axes, p. 93 seg. fig. 97. 
168) Pottier, in Bull. Corr. Hell., 1907, p. 255, tav. XXIII, 2. 

Essendo frammentario, e incerto se si tratta di un vero e proz 
prio rhyton: certo e che un piccolo foro era praticato al sommo 
del cranio e le due narici sono perforate, il che avrebbe perz 
messo il passaggio del liquido.

169) Cfr. nota 138
170) Mueller (V.), Frahe Plastik in Griechenland, Augusta, 

1929, p. 55 seg., tavv. XVI-XVII.
171) Op. cit., p. 55 segg., tav. XVI, n. 250; XVII, n. 255.
172) Schliemann, Tiryns, tav. XXV; Eph. Arch., 1888, 

tav. IX, n. 15.
173) Bossert, Altkreta, p. 50, fig. 83 a,b,d.
174) Ne vidi e disegnai due esemplari, dallo strato « ellaz 

dico» dell’Acropoli, al Museo dell’A. di Atene.
175) Bossert, op. cit., p. 86 a, b, e.
176) Mueller, op. cit., tav. XVI, n. 254.
177) Maiuri, Ann. Sc. It. d’Atene, VI-VII, 1923-24, p. 144, 

tav. IV, n. 48; ibid., tav. XVII, p. 257.
178) Mueller, op. cit., tav. XVI, n. 54
179) Mueller, op. cit., tav. XIX, fig. 272.
180) Mueller, op. cit., p. 55 sg.
181) Mueller, op. cit., p. 55.
182) Mueller, op. cit., tav. XIX, fig.. 272.
183) Pernier, P. F., p. 85.
184) Evans, P. of. M., I, p. 53, fig. 15 a.
185) Pernier, P. F., loc. cit., fig. 32, 1-3.
186) Pernier, P. F., loc. cit., fig. 32, 5.
187) Pernier, loc. cit., p. 85, fig. 32, 5
188) Pernier, op. cit., p. 85, fig. 32,-6.
189) Pernier, op. cit., p. 86, fig. 35, 1.
190) Pernier, op. cit., p. 86, fig. 35, 2.
191) Pernier, op. cit., p. 86, fig. 34, 1.
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192) Pernier, op. cit., p. 86, fig. 34, 2.
193) Pernier, op. cit., p. 86, fig. 34, 3.
194) Pernier, op. cit., p. 86, fig. 34, 4.
195) Pernier, op. cit., p. 85, fig. 32, 4.
196) Pernier, op. cit., p. 86, fig. 31.
197) Karo, in Ebert, Reallexik, d. Vorg., s. v. p. 154. 
198) Dussaud, Civil. Prehell., p. 98 segg.
199) Pernier, P. F., p. 311; id., Mon. Ant. Line., XII, c. 96, 

fig. 30.
200) Karo, Schachtgrdber von Mykenai, Monaco, 1930, 
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HAGHIA TRIADA

L
A LOCALITA prende il nome dalla cappella bizantina situata all’estremita opposta 
della cima della stessa collina su cui sorge il palazzo di Festos.
Ad un primo abitato qui sorto nella fase ininoico-priniitiva e riferibile la tomba a 

tholos trovata nei pressi,1’ mentre una seconda tholos, di maggiori proporzioni, appartiene alla 
fase minoico-media II.2)

Il palazzetto, scavato dalla Missione Archeologica Italiana dal 1902 in poi sulle pendici 
della collina,3’ rivela due fasi edilizie successive: la prima (M. M. III-T. M. I) e costituita 
da due corpi di fabbricato posti su una terrazza, ortogonali fra loro, con scalinata d’accesso 
e muri di sostegno in accurato sistema costruttivo. Nell’interno, parecchi ambienti con colons 
nati, pitture parietali (scene naturalistiche), pavimento dipinto (motivi di fondo marino) e 
ricchi di opere d’arte. Nella parte ovest, peristilio, sale a colonne, magazzini. Nella seconda 
fase (T. M. II-III) furono costruiti altri ambienti con pitture parietali (processione) e infine un 
piccolo e solido edificio di tipo elladico-continentale (megaron). Dalla fine della fase T. M. III 
all’inoltrata fase geometrica la persistenza sul luogo in un recinto sacro di un culto ad una 
divinita di carattere agrario e testimoniata dalla scoperta di una ricca stipe votiva.4’

Alle pendici del colle, presso la tholos, erano resti di abitazioni private ed una necropoli 
T. M. III con larnakes (sarcofago dipinto) e deposizioni in rovine di case.5’

Materiale in gran parte al Museo di Candia; quello del Museo Pigorini proviene: dalla 
tholos M. P., dalle camerette sopra la tholos, dal palazzetto, e dalla necropoli.

CERAMICA

1 (s. n.). Frammento di parete di vaso 
d’argilla depurata dipinto a fasci di linee 
che s’incontrano in forma di reticolo. Diment 
sioni: m. 0,11x0,085. Scavi palazzetto. Eta 
M. P. I-II. (Tav. V, n. 1).

Questo frammento apparteneva proba' 
bilmente, come ci e documentato da nume' 
rosi esempi, ad una forma di boccale 0 di 
pisside, comune nella ceramica della fase 
rninoico-primitiva.6’ Numerosi di tali fram' 
menti si rinvennero a Festos; le linee dipinte 
sono generalmente in colore rosso mattone 
0 bruno, su fondo color crema: i motivi 
sono normalmente; un triangolo riempito 
da un reticolato 0 una « farfalla » 0 « doppia 
ascia » (quest’ultimo continua nella ceramica 
d’eta posteriore).7)

Questa ceramica dipinta si scoperse, oltre 
che a Festos ed H. Triada, anche a Cnossos, 
H. Onouphrios, Vasiliki, Kumasa, Gurnia,

Palaicastro, Hyerapetra,8) ecc. Il Mosso, 
pubblicandola, notava la somiglianza pro^ 
fonda che essa presenta con quella del Prb 
mo Periodo Siculo (Monte Tabuto).9’ Ma 
grande e la somiglianza con la ceramica che 
egli chiama impropriamente « neolitica » di 
Festds (che e invece piu prudente chiamare 
« subneolitica») e di varie localita «pre^ 
elladiche » del continente.I0) Essa si collega 
infatti alla ceramica «neolitica» dipinta 
ed anche a quella incisa pel suo stile deco^ 
rativo che e prettamente geometrico con 
assenza di motivi curvilinei; stile, e interest' 
sante notarlo, che, dopo un non troppo 
lungo periodo di assenza, ritorna, assumendo 
grande importanza, all’ inizio della prima 
fase medio-minoica e riappare infine, miglio' 
rate le qualita di fabbricazione e di vernice, 
nei!’ultima fase dell’eta tardo-minoica; in 
apparenza la somiglianza e tale da ingenerare 
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confusione ad un esame affrettato e superf' 
ciale. Questa constatazione pud assumere 
valore come dato di fatto da aggiungere a 
parecchi altri per rafforzare la dimostrazione 
che lo stile « geometrico » non rappresenta 
una sovrapposizione ο un cambiamento di 
gusto, estraneo a quello della civilta minoica, 
ma un indirizzo stilistico autoctono che 
determinate contingenze esteriori hanno fatto 
riaffiorare.115

2 (inv. n. 71930). Olletta globulare (pyxis}, 
manufatta, non verniciata e poco cotta, di 
colore cinereo; corpo un po’ depresso, breve 
collo cilindrico con due ansette laterali 
mammellate. Altezza m. 0,054; diametro 
della bocca, m. 0,025; diametro massimo 
m. 0,065. Dalla tholos. Eta M. P. I-II.12’ 
(Tav. VI, n. 1).

Pyxides consimili si rinvennero in molte 
tombe cretesi riferibili alla fase minoico- 
primitiva I-II (esempio Zakro, Sphoungaras, 
Pyrgos, Cnossos, Arvi,13’ Gurnia);14’ assai 
simile alla nostra una da Kumasa.15’ Sul 
continente ellenico la pyxis appare nella 
fase elladico-primitiva I e continua nella III; 
se ne scopersero anche nelle Cicladi e ad 
Hissarlik.l6) Il nostro esemplare presenta due 
ansette laterali mammellate, non forate, ma 
accentuate con la stecca. Interessa notare che 
un tipo assai simile appare nella ceramica 
nuragica protosarda (es. Nuraghe Lugherras 
di Paulilatino) e in strati eneolitici italiani 
(es. Rinaldone, Viterbese).17)

3 (inv. n. 71931). Boccaletto a ventre 
lenticolare con collo cilindrico, becco ta-' 
gliato obliquamente, ansa ad anello; ter-' 
racotta rossiccia ordinaria; frammentario. 
Altezza massima m. 0,105 circa; minima 
m. 0,07. Dalle camerette sopra la tholos 
(scavi 1904).ι8) (Tav. VI, n. 2).

Forma caratteristica della fase minoico-prb 
mitiva che ritroviamo a Gurnia (strato pertb 
nente alla fase minoico-primitiva I?),19’ a 
Cnossos, in una casa che sembra attri'- 
buibile alla fase M. P. II;20) a Mochlos, in 
una tomba della stessa epoca.21’ La forma 

del corpo e del becco varia leggermente a 
seconda degli esemplari; il secondo e piu 0 
meno sviluppato ed obliquo. Boccaletti a 
lungo becco inclinati appaiono in esemplari 
dipinti dal deposito di H. Onouphrios.22’

4 (inv. n. 75199). Minuscolo boccale di 
forma lenticolare, di argilla grezza, color 
giallo pallido, a becco obliquo; ansa ad 
anello mancante. Altezza m. 0,055 circa. 
Dalle camerette sopra la tholos. (Tav. VI, n. 3).

La forma a ventre appiattito, che si avvi^ 
cina a quella dell’A, sembra propria 
ancora della fase minoico-primitiva;23’ tup 
tavia la somiglianza con un esemplare dipinto 
da Gurnes,24’ pertinente alla fase medio- 
minoico I, ci induce a datarlo alla stessa 
epoca.

5 (inv. n. 72123). Boccaletto di argilla 
chiara, fatto al tornio; dal corpo lenticolare, 
a base appiattita e piccolo orlo sporgente, 
si protende un lungo becco a cannula, sva> 
sato all’orifizio; ansa ad anello rotta e man' 
cante, Altezza m. 0,077. Scavi 1904. Eta 
M. P. III-M. M. I. (Tav. VI, n. 9).

Il tipo compare, secondo lo Evans, nella 
seconda fase minoico-primitiva; uno simile 
si rinvenne infatti a Cnossos nel pavimento 
di una casa databile a quest’epoca; ha in-' 
dubbie relazioni di forma coi c. d. «vasi 
a teiera ».23) Esemplari in marmo bianco 
e grigio sembrano imitati dalla ceramica 
indigena;26’ uno dipinto proviene dal depo-' 
sito di H. Onouphrios ed e associato a figu^ 
rine marmoree della fase cicladico-primitiva 
III;27) il piu simile al nostro proviene 
da Cnossos28’ e per la sua decorazione 
dipinta pare databile alla stessa epoca; un 
altro, non dipinto, da Festos, trovato nello 
strato immediatamente anteriore a quello 
dei magazzini del primo palazzo, sembra 
databile alla fase M. M. I.29’

6 (inv. n. 71928). Boccaletto globulare, 
privo dell’ansa, a becco tagliato obliqua^ 
mente; frammentario. Sopra un’ingubbia-- 
tura color ocra sono dipinti degli ornati in 



color arancio: tre fasce attorno al collo e due 
sotto il ventre, una ovale all’attacco dell’ansa, 
una lenticolare sotto il beccuccio, compren' 
dente un motivo di due triangoli affront 
tati; due linee oblique attorno al ventre. 
Altezza m. 0,192; diametro m. 0,14. Scavi 
1904. Eta M. M. I. (Tav. VII, n. 3.)

La forma del vaso e la sua decorazione 
si collegano ad esemplari databili alla fase 
minoico-media I; il «medaglione» sotto 
il collo sembra di tradizione minoico-primi' 
tiva; lo ritroviamo molto simile, ma in bianco 
su fondo nero, su di una tazza di Mochlos.30)

7 (inv. n. 71927). Boccaletto monoansato, 
a corpo globulare depresso e becco obliquo; 
argilla giallognola, al tornio. Il collo, il corpo, 
e la base sono ornate da coppie di fasce mar' 
rone; danneggiato nel collo. Altezza m. 0,095; 
diametro m. 0,095. Dalla necropoli (?); 
scavi 1904. (Tav. VII, n. 6).

8 (inv. n. 71929). Boccale a corpo obli' 
quo, di forma simile a quella di un askos; 
argilla depurata rossiccia, dipinta a fasce 
rosse, due attorno al collo ed una alla base 
e sei a fiamma che avvolgono il corpo del 
vaso; ansa mancante. Altezza m. 0,105. 
Scavi 1904. Eta M. M. 1.31) (Tav. VII, n. 1).

Tale tipo di vaso a otre piriforme e comu' 
ne nella ceramica elladico-primitiva del con' 
tinente32’ ed e anche noto a Festos, dove un 
esemplare non molto dissimile si rinvenne 
in un vano del palazzo primitivo ed e databile 
in eta (M. M. II) un ρο’ posteriore al nostro.33’

9 inv. n. 77194). Tazzetta di argilla depu' 
rata, a pareti sottili, coperta internamente 
ed esternamente di vernice nera, della quale 
restano poche tracce; ansa a bastoncello. 
Altezza m. 0,06. Scavi 1904. (Tav. VII, n. 7).

10 (inv. s. n.) Tazzetta monoansata, come 
sopra. Altezza m. 0,04 circa. (Tav. VII, n. 9).

11 (inv. n. 75175). Tazzetta tronco-conica, 
a bocca tetralobata, ansa a bastoncello rotta 
e mancante. Altezza m. 0,67; diametro 

della bocca m. 0,085x0,08. Dalle camerette 
sopra la tbolos (scavi 1904). (Tav. VII, n. 8).

Tazzette assai simili si rinvennero nella 
tbolos di H. Triada, a Cnossos, a Mo' 
chlos, a Gurnia,34’ a Palaicastro35) e sono 
tutte databili, in base agli strati nei quali 
furono trovate, alla fase minoico-primitiva 
II 0 III. Si ritrovano pero in abbondanza 
anche al principio della fase medio-minoica 
(esempio dal pavimento di una casa sotto il 
cortile occidentale del palazzo di Cnossos;36) 
dal palazzo di Tylissos, prima epoca=fase 
M. P. III-M. M. I).37’

12 (inv. n. 75195)· Tazzetta tronco-conica 
con bocca ovale sagomata a beccuccio e due 
bugnette ai fianchi; solcature a stecca a mo’ 
di baccellature nella parte mediana, striscia 
a vernice nera attorno all’orlo, esternamente 
ed internamente. Argilla depurata. Dalle 
camerette sopra la tbolos. Eta M. M. 1.38) 
(Tav. XV, n. 11).

Tipo molto comune: se ne rinvennero 
molte simili a Cnossos,39’ Festos,40’ Tylis' 
sos, ecc.41’

13 (inv. n. 75180). Vasetto a corpo glo' 
bulare, brevissimo collo, becco a canale e 
tre ansette, una opposta ad esso e due late' 
rali piu piccole; argilla depurata, pareti 
sottili, coperte da un’ingubbiatura bruna. 
Altezza, m. 0,068. diametro m. 0,06. Dalle 
camerette sopra la tbolos. Eta M. M. I-II.42’ 
(Tav. XIII, n. 1).

Per la forma, cfr. un esemplare da Gurnia.43’

14 (inv. n. 71932). Bicchiere di terracotta 
cinerea con beccuccio formato da una depres' 
sione del labbro stesso, poggiato su tre bassi 
peducci e ornato da due bugnette. Altezza 
m. 0,055. Dalla necropoli (scavi 1903). Eta: 
M. M. I. (Tav. VI, n. 7)·

15 (inv. n. 71933). Ciotoletta tronco- 
conica di terracotta giallognola assai im' 
pura, manufatta, con orlo un ρο’ piegato 
a beccuccio. Altezza m. 0,102; diametro 
m. 0,085. Dalla necropoli (scavi 1904).
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16 (inv. nn. 71934-71938)· Cinque cio^ 
tolette, come sopra, di forma globulare 0 
tronco-conica. Altezza da m. 0,05 a 0,10 
circa. Dalla necropoli (scavi 1904).

17 (inv. n. 75197). Tazzetta con peduccio 
e bocca ellittica di argilla depurata rossiccia; 
pareti sottili, al tornio; manca parte dell’orlo; 
la base e tagliata con la stecca e raccomo- 
data a mano. Sul corpo, decorazione a ver" 
nice bruna: due semicerchi a festone, uno 
dei quali unito alla base con pennellata 
obliqua. Altezza m. 0,037; diametro m. 0,005. 
Dalle camerette sopra la tholos. EtaM.M. I.44’ 

Tl tipo e molto comune nella ceramica 
cretese della fase M. M. I a (Cnossos,45’ Ty^ 
lissos).467

18 (inv. n. 71990). Minuscolo boccaletto 
dalle pared spesse, verniciato di nero con 
decorazione di fasce rosse e bianche (stile 
di Camares). Assai frammentario. Altezza 
m. 0,05. Dalla necropoli (scavi 1904). (Ta- 
vola VI, n. 6).

La stessa decorazione a fasce rosso cupo 
e bianche su fondo nero appare in un boc- 
caletto da Cnossos 47) e in due orcioli bian- 
sati del deposito di H. Onouphrios,48’ data- 
bili alla fase M. P. III; il bianco e sporco 
e tendente al crema e non somiglia al bianco 
puro della ceramica M. M. I.: questo boc
caletto sembra percio ancora databile alla 
fase M. P. III piuttosto che alla successiva.

Per la forma, cfr. un esemplare da Ty- 
lissos.49’

19 (inv. n. 71914). Boccale globulare a 
tre anse, disposte attorno al becco ad angolo 
retto; danneggiato nel labbro. Decorazione 
a rilievo sul corpo; argilla rossiccia, ingub- 
biatura bruna, nella quale e risparmiata 
una fascia presso la base. Altezza m. 0,13; 
diametro della bocca, m. 0,023 x 0,033. Dalla 
necropoli. Eta M. M. I. (Tav. XII, n. 2).

La decorazione «a la barbotine », otte- 
nuta con argilla diluita, ha, secondo lo 
Evans,50) i suoi esordi nella fase M. M. Ie, 
ma raggiunge il suo massimo sviluppo alla 

fine di questa fase ed all’inizio della succes
siva. Come esempi databili alla fase M. M. I & 
di possono addurre un boccale globulare da 
Cnossos,5I) di forma molto simile a quella 
del nostro, con due ansette laterali ai lati del- 
1’ansa piu grande, ed una brocca assai simile 
trovata a Festos52) associata con ceramica 
databile alla fase M. M. I b. Questa forma 
di decorazione sembra imitare il guscio di 
crostacei o di molluschi e percio d’ispirazione 
« naturalistica ».

20 (inv. n. 71907). Boccale globulare, a 
becco obliquo, ornato di bitorzoli; pareti 
spesse, al tornio. Ansa e corpo ornati di fasce 
brune, in parte evanide, e da rilievi «a la 
barbotine »; il labbro e di restauro. Altezza 
m. 0,170. Dalla necropoli (scavi 1904).

21 (inv. n. 71909). Boccale globulare, 
come sopra, a corto collo e becco obliquo, 
frammentario e privo dell’ansa; argilla chiara, 
pareti spesse; attorno al collo, al corpo ed 
alla base, fasce parallele brune; la parte supe- 
riore del corpo, decorata « a la barbotine » 
e disseminata di punti rosso-bruni ed attra- 
versata da triplice fascia, a semicerchio con- 
centrico, dello stesso colore. Altezza m. 0,18; 
diametro della bocca, m. 0,03x0,05. Dalla 
necropoli. Eta M. M. II. (Tav. XII, n. 3).

22 (inv. n. 71910). Boccale globulare, 
come sopra, monoansato, privo del becco; 
argilla chiara, pareti spesse, al tornio. Due 
fasce parallele rosso-brune corrono attorno 
al collo; altre due, piu grandi, attorno alla 
base; la spalla, decorata a rilievo ed a punti 
rosso-scuri, e attraversata da coppie di fasce 
trasversali, dello stesso colore. Altezza m. 0,18. 
Dalla necropoli. Eta M. M. II. (Tav. XII, n. 1).

Un boccale quasi identico a questo pro- 
viene dalla grotta di Camares53’ ed e data
bile alla fase M. M. I; e ornato di analoghi 
motivi in nero su fondo camoscio: fasci di 
linee trasversali attorno al collo, fasce paral
lele alla base e, negli spazi compresi fra Ie 
prime, la caratteristica decorazione «a ditate» 
(finger-tip) con punteggiatura nera.



23 (inv. η. 71911). Boccale globulare, 
come sopra, con becco obliquo; stessa deco/ 
razione del precedente. Altezza m. 0,122 
circa. Dalla necropoli. Eta M. M. I-II. 
(Tav. XII, n. 8).

24 (inv. n. 71912). Boccale globulare, 
come sopra, monoansato; argilla rossiccia, 
pareti spesse, al tornio. Attorno al collo ed 
alia base, fasce brune parallele; sulla spalla, 
sul becco e sull’ansa, decorazione « a la barbo/ 
tine» e a punti dipinti. Altezza m. 0,13; 
diametro della bocca, m. 0,025 x 0,05. Dalla 
necropoli (scavi 1904). Eta M. M. II. (Ta/ 
vola XII, n. 6).

25 (inv. n. 71913). Boccale globulare, 
come sopra. Stessa decorazione del prece/ 
dente, tranne la variante di fasce oblique 
sulla spalla. Altezza m. 0,12; diametro della 
bocca, m. 0,045x0,025. Dalla necropoli 
(scavi 1904). Eta M. M. II. (Tav. XII, n. 5).

26 (inv. n. 75184). Boccale globulare mo/ 
noansato, come sopra; argilla rossiccia, pareti 
spesse, al tornio; fascia color arancione 
attorno al collo ed altre due parallele sotto il 
ventre; sulla spalla decorazione «a la bar-/ 
botine » con punteggiatura bruna. Altezza 
m. 0,18. (Tav. XII, n. 8).

27 (inv. n. 75185). Boccale globulare, 
come sopra, danneggiato nel collo e nel 
labbro e privo del becco e dell’ansa; sul 
corpo, decorazione «a la barbotine » con 
punteggiatura in arancione e due fasce presso 
la base dello stesso colore. Altezza m. 0,16. 
Eta come sopra (Tav. XII, n. 7).

28 (inv. n. 75186). Boccale globulare, 
come sopra, privo dell’ansa. Stessa decora/ 
zione dei precedenti. Altezza m. 0,125; dia/ 
metro della bocca, m. 0,04x 0,025. (Tav. XII, 
n. 4)·

29 (inv. n. 75169). Tazzetta cilindroide, 
a base tronco-conica, pareti sottilissime, al 
tornio; verniciata in marrone; ansa a fettuc/ 

cia mancante in parte; nella zona mediana 
del corpo, deformata dalla cottura, tre fasce 
parallele ottenute a tornitura e separate da 
linee dipinte in bianco (stile di Camares). 
Altezza m. 0,055. Dai magazzini dello 
strato Camares. Eta M. M. II. (Tav. IX, 
n. 12).

Forma comune non solo ad H. Triada, 
ma anche a Festos, dove se ne rinvennero 
negli strati del primo palazzo, a Tylissos ed 
altrove; i tornimenti ad anello sul ventre di/ 
mostrano 1’imitazione di modelli metallici.54’

30 (inv. n. 75170). Tazzetta cilindroide a 
base tronco-conica, simile alla precedente; 
frammentaria e priva dell’ansa; pareti sot/ 
tilissime, verniciate in marrone; sul corpo, 
solcature parallele ottenute al tornio (cfr. 
numero precedente). Altezza m. 0,055. Dai 
magazzini dello strato Camares. Eta come 
sopra.53) (Tav. X, n. 1).

31 (inv. 75171). Tazzetta tronco-conica, 
a pareti leggermente concave, molto sottili; 
frammentaria e mancante di circa due terzi. 
Su fondo verniciato in marrone, decorazione 
a fasce verticali bianche e una obliqua rossa, 
dai due lati della quale sono due foglie 
bianche (stile di Camares). Altezza m. 0,06. 
Dai magazzini dello strato Camares. Eta 
come sopra. (Tav. X, n. 9).

32 (inv. n. 75172). Tazzetta tronco-conica, 
simile alla precedente, ma a pareti meno 
sottili; colore naturale dell’argilla, tranne una 
fascia rossa attorno all’orlo; mancante del/ 
l’ansa. Altezza m. 0,05; diametro della bocca, 
m. 0,08. Dai magazzini dello strato di Ca/ 
mares. Eta come sopra. (Tav. XIV, n. 16).

Tipo molto comune ad H. Triada, Festos, 
Tylissos; ecc.56)

33 (inv. n. 75173)· Tazza simile alla 
precedente, ma di forma piu bassa e pan/ 
ciuta, restaurata e completata, verniciata 
di rosso. Altezza m. 0,05; diametro m. 0,08. 
Dai magazzini dello strato di Camares. Eta 
come sopra. (Tav. XIV, n. 17).
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34 (inv. η. 75174). Ciotoletta senz’anse; 
conserva tracce di fasce orizzontali rosse e 
brune. Altezza m. 0,05; diametro m. 0,10. 
Stessa provenienza.

33 (inv. n. 71908). Boccale globulare 
monoansato, con becco obliquo, argilla inv 
pura, pareti spesse, al tornio; sulla supers 
ficie sono distribuite tre fasce orizzontali 
parallele in bruno: una attorno al collo e 
due sul corpo, comprendenti coppie di altre 
fasce verticali che determinano riquadri me' 
topali, in ciascuno dei quali e una rosetta, 
costituita da bugnette plastiche disposte a 
raggiera. Altezza m. 0,11. Dalla necropoli. 
Eta come sopra. (Tav. VII, n. 4).

36 (inv. n. 71920). Boccale globulare, 
rastremato verso la base, di argilla rossiccia, 
a due anse impostate verticalmente sull’orlo 
e becco a finestretta; due fasce brune parallele 
sul ventre separano una Zona superiore, a 
elementi spiraliformi, da una inferiore a 
fasce ondulate, dello stesso colore. Pareti 
sottili, al tornio; restaurato da piu franv 
menti. Altezza m. 0,17; diametro m. 0,12. 
Scavi 1903. Eta come sopra. (Tav. XVIII, 
n. 4)·

Il tipo del boccale globulare con due 
anse a ponte (bridge spouted jug) appare per la 
prima volta nella ceramica della grotta di 
Camares (fase M. M. I), ma sembra essere 
preceduto da esemplari litici di Mochlos, 
databili alia fase M. P. II; la decorazione a 
motivi scuri su fondo chiaro appare, contemn 
poraneamente a quella chiara 0 policroma 
su fondo scuro, nella fase M. M., II.37) Il 
motivo di elementi spiraliformi, che sara 
generalizzato nella fase T. M., fa gia la sua 
comparsa in quest’epoca (cfr. un orciolo 
dalla grotta di Camares).58)

37 (inv. n. 71921). Boccale globulare, 
dello stesso tipo del precedente, ma senza 
decorazione dipinta; argilla rossiccia non 
depurata, coperta di ingubbiatura bruna. 
Frammentario e mancante. Altezza m. 0,15; 
diametro della bocca, m. 0,085. Scavi palaz^

zetto 1903. Eta come sopra. (Tav. XVIII, 
n. 6).

Questo tipo a ventre rigonfio, si e detto, 
e caratteristico della ceramica di Camares: 
magnifici esemplari dipinti ci sono noti dai 
palazzi di Cnossos59) e di Festos;60) vasi 
di tale forma erano anche esportati, come 
dimostra un esemplare trovato in Egitto, 
in una tomba di Abydos. 6l) I piu antichi 
esemplari sono di forma sferoidale, che poi 
diviene sempre piu allungata, quasi conica 
(fase M. M. III-T. M. I) ed aumenta anche 
di proporzioni (cfr. l’es. « pitoide » dal pa^ 
lazzo di Festos, della nostra collezione).

38 (inv. n. 72008). Boccaletto biansato, 
a corpo piriforme, con base tronco-conica 
e becco a finestretta; argilla depurata, al tov 
nio; mancante di un’ansa. Fasce color rosso- 
bruno attorno all’orlo, al becco ed alla base; 
sul ventre spirali nello stesso colore. Altezza 
m. 0,12; diametro della bocca, m. 0,07. Scavi 
palazzetto 1904. (Tav. XIX, n. 1).

Si tratta di una variante del tipo esamv 
nato, assai comune specialmente a Festos 
nella categoria della «ceramica rustica» 
(cfr. l’es. da Festos, nella nostra collezione).

39 (inv. n. 75188). Anforetta a corpo 
tubolare e lungo collo cilindrico, due anse 
laterali a nastro, labbro schiacciato a forma 
ellittica, base espansa, pareti spesse, al tornio. 
Sul corpo e sul collo, fasce orizzontali in 
rosso sul fondo chiaro. Restaurata da piu 
frammenti e mancante. Altezza m. 0,22. 
Eta M. M. III. (Tav. XVI, n. 1).

Un’anfora di questo tipo si rinvenne a 
Cnossos in un gruppo di vasi databili alla 
fase M. M. III;6a) caratteristico della cera·' 
mica di quest’epoca sembra infatti I’allun^ 
gamento delle forme dei vasi. Altre hydriai 
0 anforette della stessa forma provengono 
dal primo palazzo di Festos;63) altre ancora 
dai palazzi di Mallia64’ e di Tylissos.6s)

40 (inv. n. 71916). Anforetta tubolare, 
come sopra; decorata con fasce parallele e 
linee a zig-zag nere; mancante di una delle 
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anse (l’attuale e di restauro). Altezza m. 0,255. 
Scavi palazzetto 1903· Eta come sopra. (Ta-' 
vola XVI, n. 2).

41 (inv. n. 71917). Anforetta a corpo 
tubolare, come sopra, ornata con fasce paral^ 
lele e a zig-zag nere; mancante di entrambe 
Ie anse (le attuali sono di restauro) e della 
parte superiore del collo. Altezza m. 0,20. 
Scavi palazzetto 1903. Eta come sopra. 
(Tav. XVI, n. 3).

42 (inv. n. 75181). Minuscolo boccaletto 
monoansato, di argilla non depurata, a 
becco trilobato. Altezza m. 0,06. Scavi 
palazzetto. Eta come sopra. (Tav. XIV, n. 8).

43 (inv. n. 75196). Minuscolo boccaletto 
a becco rotondo e corpo globulare; argilla 
giallo pallida, fascia in marrone attorno 
al labbro. Altezza m. 0,045; diametro della 
bocca, m. 0,035. (Tav. XIV, n. 9).

Tanto questo, quanto il numero prece' 
dente sono tipi molto comuni a Festos.

44 (inv. n. 75183). Vasetto a forma di 
di piccolo dolio senz’anse; argilla naturale, 
al tornio; frammentario e mancante. Altezza 
m. 0,035. (Tav. XIV, n. 12).

45 (inv. n. 75193). Bicchierino tronco- 
conico, di argilla non depurata. Altezza 
m. 0,04.

46 (inv. n. 75194). Bicchierino simile al 
precedente. Altezza m. 0,035.

47 (inv. n. 75197). Vasetto minuscolo 
di argilla naturale rossiccia a forma di baci> 
nella, frammentario. Altezza m. 0,035.

48 (inv. n. 75198). Vasetto minuscolo, 
d’argilla rossiccia, a foggia di bacinella, 
frammentario. Altezza m. 0,045.

49 (inv. n. 71915). Piccolo stamnos con 
stretto collo cilindrico e due strozzature nel 
labbro; due ansette ad anello orizzontali, 

una delle quali mancante; corpo globulare 
tronco-conico ornato da quattro fasci di 
linee verticali brune, tre per ciascuno; due 
linee curve sul collo e due fasce alla base di 
questo e del vaso, dello stesso colore. Altezza 
m. 0,105. Dalla necropoli. Eta M. M. II-III. 
(Tav. XIX, n. 5).

Un esemplare assai simile proviene dal 
magazzino XXI (colmata M. M.) del pa^ 
lazzo di Festos;66) la decorazione a fasce 
parallele brune che attraversano obliqua> 
mente il corpo del Vaso su fondo chiaro 
appare gia nella ceramica «rustica», in 
esemplari databili alla fase M. M. I.

50 (inv. n. 72039). Boccaletto monoan' 
sato di argilla giallo-grigia al tornio, con 
becco trilobato; tracce di vernice bianca 
nella parte inferiore del corpo, nera nella 
superiore. Altezza m. 0,0718. Scavi 1904. 
(Tav. XIV, n. 1).

51 (inv. s. n.). Frammento di pithos di 
argilla rossiccia non depurata. Decorazione a 
listelli rilevati con solcature a stecca; resta 
parte dell’ansa. Dimensioni: 0,09 x 0,013 ca. 
Dono di Maurizio Borda (Tav. XXV, n. 5).

52 (inv. n. 71903). Incensiere 0 bra- 
ciere a tronco di cono capovolto, con ampio 
labbro ripiegato verso 1’interno, lunga ansa 
a bastoncello obliquo e tre peducci (le estre^ 
mita dei quali di restauro); dieci fori, uno 
grande e nove piccoli, attraversano il fondo 
esterno, che e cavo internamente. Argilla 
rossa impura, non verniciata; restano tracce 
di colore bianco. Restaurato da piu fram^ 
menti e mancante. Altezza massima m. 0,145; 
lunghezza dell’ansa, m. 0,165. Scavi palaz/ 
zetto 1903. Eta T.M. I’ (Tav. XXVI, n. 4).

Parecchi oggetti di questa forma si rin^ 
vennero negli strati cretesi medio e tardo-mp 
noici: a Festos, insieme con materiale M. M. 
(Museo Candia, esemplare n. 1756);67) a 
Mallia,68) a Tylissos, ^ a Cnossos, 70) nel' 
l’ambito del « bacino lustrale », rioccupato 
nella fase T. M. III.,7I) a dimostrare la per- 
sistenza del tipo in eta posteriore. A Creta 
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il tipo appare in due varianti; una di esse, 
che sembra la piu antica, ha forma conica 
e orlo orizzontale assai largo, 1’ansa e spesso 
piegata all’ingiu; la forma piu recente e 
cilindro-concava. Alcuni esemplari sono 
provvisti di peducci.

Sono stati ritenuti dei recipienti per tra/ 
sportare carboni accesi (l’orlo ripiegato 
avrebbe protetto la mano dalle irradiazioni 
del calore), ma e piu probabile servissero 
come incensieri; 1’incenso (gia noto a Creta 
in eta T. M., poiche se ne scopersero fram/ 
menti in una tomba di quest’epoca) si poneva 
nel solco centrale e 1’oggetto si collocava sui 
carboni accesi.72) Negli esemplari nei quali 
il fondo non e forato si puo forse pensare 
venisse Versato un liquido aromatico che 
si volatilizzava col calore.

53 (inv. n. 71904). Coperchio di pentola, 
di forma circolare con largo orlo, convesso 
superiormente, cavo internamente e forato 
nella parte inferiore; argilla impura rossiccia, 
danneggiato nell’orlo. Diametro m. 0,16; 
spessore m. 0,065. Scavi palazzetto 1903. 
Eta M. M. III-T. M. I. (Tav. XXVI, n. 5).

In tutti gli scavi cretesi (Festos, Tylissos, 
Mallia, ecc.) si rinvennero di questi coperchi, 
di varia grandezza; la parte conica sporgente 
corrisponde ad una cavita interna, nella 
quale si condensava forse il vapore proves 
niente dalla pentola sottostante; la cavita 
circolare nella parte superiore del coperchio 
si riempiva forse d’acqua perche _servisse 
da refrigerante ed impedisse che durante 
1’ebullizione traboccasse il coperchio: 73) 
oppure vi si versava un liquido aromatico 
che il vapore della pentola in ebullizione, 
penetrando nel coperchio, scaldava e volati/ 
lizzava; ma 1’ipotesi piu verosimile e che sul 
coperchio si ponessero dei carboni per con-* 
servare caldo il contenuto della pentola dove 
non c’era fuoco.

54 (inv. n. 71905). Coperchio dello stesso 
tipo del precedente, ma di minori propor/ 
zioni, molto danneggiato nell’orlo; argilla 
impura, rossiccia. Nella parte inferiore, leg/ 

germente convessa, sono otto forellini at/ 
torno ad uno piu grande. Diametro m. 0,115. 
Stessa provenienza. Eta come sopra. (Ta/ 
vola XXVI, n. 6).

55 (inv. n. 71906). Lucerna a becco, di 
argilla non depurata, grigio-rossastra, im^ 
postata sull’orlo di un grande vaso tronco- 
conico, con robusta ansa obliqua di presa. 
La lucerna e danneggiata nel labbro. Al' 
tezzacomplessiva m. 0,135; diametro massimo 
m. 0,11; altezza della lucerna, m. 0,03. Scavi 
palazzetto 1904. (Tav. XXVI, n. 3).

Il vaso inferiore e molto probabilmente 
destinato a raccogliere la materia combusti/ 
bile che potesse cadere dalla lucerna.

56 (inv. n. 75192). Padellino di argilla 
grigio-rossastra non depurata, con ansa 
a bastoncello obliquo, ed orlo ripiegato 
verso 1’interno. Altezza massima m. 0,055; 
diametro ellittico m. 0,135 x 0,125. (Ta/ 
vola XXVIII, n. 1).

La somiglianza nella forma con 1’« incen/ 
siere » 0 porta-carboni (n. 51) fa ritenere avesse 
uso analogo (cfr. l’orlo ripiegato per non 
scottarsi). Numerosi di tali oggetti si rinven/ 
nero a Festos74) e, anche dipinti, a Cnossos.751

57 (inv. n. 75209)· Coperchio rotondo, 
d’impasto grossolano grigio-chiaro, con 
quattro ansette di presa ad arco. Altezza 
m. 0,05; diametro m. 0,15. (Tav. XXVI, 
n. 1).

Molti coperchi di tale tipo, ad una sola 
ansa, 0 a quattro, si rinvennero in varie 
localita di Creta, generalmente associati a 
grosse pignatte cilindroidi.76)

58 (inv. n. 71918). Coperchio rotondo, 
come sopra, con orlo cilindrico e quattro 
manici ad arco; argilla grigio-rossastra non 
depurata. Altezza m. 0,06; diametro m. 0,15. 
Scavi 1904. (Tav. XXVI, n. 2).

59 (inv. n. 71922). R.hyton a forma di tazza 
biconica a piede, con breve orlo espanso, 
molto rastremata nella parte inferiore; ansetta 
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a nastro ornata da un dischetto riportato. 
Sul fondo chiaro dell’argilla, decorazione 
in marrone a quattro zone di foglioline, 
disposte a due a due ai lati di una doppia 
fascia orizzontale; altre fasce piu grandi at-- 
torno alla bocca, al corpo ed alla base. Fondo 
intenzionalmente forato. Altezza m. 0,155; 
diametro m. 0,12. Scavi 1904. Eta T. M. I. 
(Tav. XXXI, n. 3).

Per la forma questa tazza si puo confron- 
tare con una di Gurnia (T. M. I.), nella 
quale pero 1’orlo non e sporgente ed appiat- 
tito e si apre in un beccuccio a finestretta;77) 
sullo stesso esemplare appare anche la deco
razione a foglioline, disposte in duplice 
ordine sovrapposto: caratteristica anche questa 
della fase T. M. I.

60 (inv. n. 71924). Coperchio discoidale, 
di argilla giallognola, con ampio bottone 
di presa a foggia di scodellino e orlo rilevato 
dipinto in rosso-scuro; nella Zona intermedia, 
motivo di spirali ricorrenti, nello stesso colore. 
Diametro m. 0,30; diametro dello scodellino, 
m. 0,010; spessore, m. 0,03. Eta T. M. I. 
Scavi 1904. (Tav. XXXI, n. 4; ricostru- 
zione nella tavola f. t. a colori B).

Per la decorazione, cfr. una coppa da 
Cnossos.78)

61 (inv. n. 71925). Coperchio discoidale, 
come sopra, di argilla giallognola, frammen- 
tario; bottone di presa a scodellino, con orlo 
dipinto in marrone; nello stesso colore sono 
il bordo esterno e la decorazione dell’orlo, 
con un motivo di cespi floreali. Diametro 
m. 0,28; spessore m. 0,02 circa; diametro 
dello scodellino, m. 0,115. Scavi palazzetto 
1904. (Eta T. M. I. Tav. XXXI, n. 7). 

Il motivo « naturalistico » dei cespi flo
reali e caratteristico della fase T. M. IA.

62 (inv. n. 71926). Coperchio discoidale, 
come sopra, con bottone di presa a scodel
lino con orlo dipinto in rosso; nello stesso 
colore sono 1’orlo esterno ed il motivo di 
fogliame che orna la zona intermedia. Dia
metro m.0,255; spessore m. 0,02 ca; diametro 

dello scodellino, m. 0,08. Scavi palazzetto 
1904. (Tav. XXXI, n. 6; cfr. tav. a colori B).

63 (inv. n. 75200). Coperchietto circolare, 
come sopra, con orlo leggermente concavo; 
argilla color grigio crema con fasce e punteg- 
giature in marrone. Diametro m. 0,06; spes
sore m. 0,05. (Tav. XXXI, n. 9).

64 (inv. n. 75201). Coperchietto circo
lare, come sopra, dipinto con fasce e motivo 
di fogliame in marrone scuro. Diametro 
m. 0,06. Eta come sopra. (Tav. XXXI, n. 8).

65 (inv. n. 75204). Coperchietto come 
sopra, ma di maggiori proporzioni con pomo 
di presa, dipinto con reticolato di fasce in 
marrone. Diametro m. 0,14 ca. Eta come 
sopra. Tav. XXXI, n. 10.

66 (inv. n. 7203 8). Boccaletto monoan- 
sato, restaurato da piu frammenti e mancante 
del labbro. Sul fondo grigio-crema dell’ar
gilla, decorazione a fasce brune attorno al 
collo, al ventre ed alla base, comprendenti 
fasce di spirali nello stesso colore; ansa ori- 
ginariamente dipinta. Altezza m. 0,105. 
Scavi palazzetto 1904· (Tav. XXXI, n. 5).

67 (inv. n. 720 3 7). Coppa cilindrica a 
base tronco-conica, di argilla giallognola; 
decorazione a fasce parallele brune, com
prendenti una zona di onde marine ed una di 
spirali ricorrenti attorno al labbro, nello 
stesso colore. Altezza m. 0,07; diametro 
m. o,ii. Scavi palazzetto 1904. Eta T. M. II. 
(Tav. XXXIII, n. 5).

Per la forma e la decorazione si puo con- 
frontare con una coppa di Cnossos,79) che 
e pero provvista di ansa ad anello, mentre 
la nostra ne e priva.

68 (inv. n. 77252). Brocca 0 oinochoe a 
ventre piriforme, collo cilindrico, becco 
obliquo, monoansata; becco e parte del ven
tre di restauro. Argilla fine, depurata; deco
razione rosso-bruna su fondo chiaro: sulla 
spalla, motivo di rombi sdoppiati con crocette 
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in mezzo; sul ventre, motivi fitomorfi fra 
due coppie di fasce parallele ed altra fascia 
presso la base; collo ed ansa dipinti nello 
stesso colore. Altezza m. 0,185; diametro 
massimo ventre, m. 0,13. Scavi palazzetto 
1902. Eta T. M. IL^ (Tav. XXXII, n. 2).

Per la forma, caratteristica della fase T. M. 
I, si puo confrontare con un’altra, molto 
simile, da H. Triada, dipinta nello stile 
«del palazzo »,81) ed una da Gurnia;82) il 
tipo continua ancora nella fase T. M. III 
(esempio dalla tomba di Isopata).83) La 
decorazione sembra costituita da elementi 
naturalistici, gia schematizzati nello «stile 
del palazzo »; il motivo di tralci d’edera, da 
una forma ancora completamente naturae 
listica, quale appare in un Vaso di Gurnia 
(T. M. I) ^ 0 in una coppa di Zakro,8s) 
viene, in eta lievemente posteriore (T. M. 10, 
modificato in forma stilizzata e convenzio* 
nale, come appare in un’anfora di Cnossos 
ed in un’altra di Kakovatos, 86) per ridursi 
in seguito ad una forma sempre piu sche* 
matica e ad un significato sempre piu astratto. 
La tendenza qui espressa ad isolare elementi 
naturalistici per comporli in rigide forme 
decorative, come il motivo delle crocette 
inserite in rombi curvilinei, sembra un prelum 
dio alla decorazione del tardo minoico III.87)

69 (inv. n. 72041). Boccaletto globulare, di 
argilla giallo-rossiccia, mancante del labbro, 
con beccuccio cilindrico; decorazione in 
rosso; due fasce attorno al beccuccio, motivo 
di cespi floreali sulla spalla, tre fasce parallele 
attorno al ventre ed una attorno alla base. 
Altezza m. 0,065; diametro m. 0,075. Scavi 
1904. Eta T. M. III. (Tav. XXXIV, n. 8).

70 (inv. n. 7205 8). Anforetta a staffa con 
piede a corpo lenticolare; sul fondo giallo- 
rossiccio dell’argilla, decorazione in rosso: 
fasce parallele sulle anse, sul ventre ed attorno 
allabase; linee serpeggianti attorno alle spalle. 
Altezza m. 0,08; diametro massimo m. 0,075. 
Scavi 1904. EtaT. M. III. (Tav. XXXIV, n. 7). 

Il tipo dell’anforetta a staffa (franc.: vase 
a etrier; ingl.: stirrup vase; ted. Bu^elkanne) fa 

la sua apparizione nella ceramica minoica 
con pochi esemplari isolati nella fase T. M. I 
(cfr. l’anforetta di Palaicastro con decorazione 
naturalistica « a fondo marino »: T. M. 10,88) 
per diventare sempre piu frequente nelle 
fasi successive. Gli esemplari piu antichi 
sono ancora apodi, rozzi e di forma depressa; 
nella fase T. M. II sono di piccole dimen·* 
sioni, forse perche usati come balsamari; 
nella fase T. M. III maggiore varieta di 
forme, ora snelle, ora panciute, ora appiat* 
tite, e di dimensioni; anche esemplari gran* 
dissimi, per contenere vino 0 acqua (cfr. 
I’esempio da Festos nella nostra collezione). 
Con la koine tardo-minoica il tipo si 
diffonde sul continente ellenico (Micene, 
Orcomeno, Asine; grande quantita a Ti* 
rinto);89) nelle isole (Rodi, Cipro, ecc.) in 
Egitto (esemplare dal Faijum),90) dove tro* 
viamo riprodotti questi vasi in un alfresco 
della tomba di Ramses III (1198-1167 a. C.) 
a Tebe. 9I) Inline, nella ceramica filistea.

Tale forma di vaso, che si puo conside* 
rare la piu caratteristica e peculiare della 
ceramica minoica, sparisce completamente 
col termine di questa civilta.

71 (inv. n. 72042). Boccalino a forma di 
olletta, con due anse laterali ad anello, una 
della quali mancante, privo del piede e forato 
nella parte inferiore; frammentario nel lab* 
bro, ornato con fasce nere parallele, com* 
prendenti, sull’orlo e sul ventre, due serie 
di linee spezzate. Altezza m. 0,065; diametro 
massimo del ventre, m. 0,035. Scavi 1904. 
Eta: T. M. III.

Questo minuscolo vasetto era probabil* 
mente saldato al coperchio di una grande 
urna: cfr. I’esemplare di Cnossos.93)

72 (inv. n. 75203). Tazza emisferica mo* 
noansata, di argilla giallo-chiara, ben cotta 
e ben lucidata, ornata con motivo di losanghe 
dipinte in bruno, nelle quali sono angoli alter* 
nativamente riempiti di curve concentriche; 
nella parte inferiore, fasce parallele. Frammen* 
taria e mancante. Altezza m. 0,095; diametro 
m. 0,165. Eta T. M. III. (Tav. XXXIII, n. 3).
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Per la forma, cfr. un esemplare da Milatos, 
proveniente da una tomba T. M. III;93) 
per la decorazione, un cratere da Palai· 
castro.94) Il tipo e strettamente imparentato 
con quello del cratere ο skyphos, comune 
nella ceramica cretese e rodia della fase T. 
M. III.

73 (inv. n. 75179). Brocchetta di argilla 
giallo-rossiccia, a corpo tronco-conico, 
collo stretto, cilindrico, beccuccio (fram-' 
mentario), labbro espanso, ansa piegata ad 
angolo retto; sul collo e sul ventre, fasce brune 
parallele; sulle spalle, linguette brune a gruppi 
diquattro. Altezzam. 0,07; diametro m. 0,055. 
Scavi 1908 (27-VI). Eta T. M. Ill-submi-' 
noica. (Tav. XXXIII, n. 4).

Una piccola oinochoe di forma assai 
simile si rinvenne nella necropoli di Arka^ 
des e sembra gia attribuibile alia fase submit 
noica-protogeometrica.95)

74 (inv. n. 75204). Coperchio di argilla 
pallida con decorazione a fasce circolari 
rosse; pomo di presa rotto e mancante. Dia> 
metro m. 0,13.

Forma assai diffusa come coperchio di 
olle e di vasi panciuti;96’ in origine era 

sormontato da un grosso pomo di presa. 
Coperchietti di tale forma si rinvennero in 
gran numero nella necropoli protogeome^ 
trica di Arkades con leggere varianti nel 
tipo (tronco-conica, a campana, a pagoda);97) 
coprivano urne sferoidali.

75 (inv. n. 75189). Vasetto tronco-conico, 
di argilla rossastra, con orlo appiattito e 
sporgente e due ansette a nastro schiacciate. 
Altezza m. 0,065; diametro m. 0,095· 
Eta: subminoica-protogeometrica. (Tavola 
XXXIII, n. 7).

Lo stesso tipo appare, in maggiori dimen^ 
sioni, usato come urna nella necropoli di 
Arkades.99)

76 (inv. n. 75190). Vasetto tronco-conico, 
della stessa forma del precedente, ma di 
maggiori proporzioni. Altezza m. 0,045; 
diametro m. 0,07. Stato di provenienza. Eta: 
come sopra. (Tav. XXXIII, n. 8).

77 Qinv. s. n.). Frammento di pitbos, de^ 
corazione incisa su fasce rilevate: serie di 
circoletti concentrici e motivo a spina 
di pesce. Dimensioni: m. 0,165 X 0,21 ca. 
Fase T. M. III b.

COROPLASTICA

1 (inv. n. 75167). Figuretta fittile di ani^ 
male fantastico (sfinge ?), sul cui corpo, tozzo 
e massiccio, si erge un lunghissimo collo, 
terminante a testa umana; il naso e ottenuto 
a pizzico, gli occhi a dischetti fittili appli^ 
cati; due riccioli (?) espressi a punteggiatura 
discendono simmetricamente ai lati del 
collo, mentre un altro scende dietro quest’ul' 
timo fino all’estremita del dorso. Altezza 
m. 0,009; lunghezza m. 0,19. Dal « Piaz^ 
zale dei sacelli» (stipe votiva). I00) (Tavola 
XLIII, n. 2).

Parecchi animali fantastici di questo tipo, 
piu 0 meno frammentari, si rinvennero nel 
deposito votivo dello stesso « Piazzale dei 

sacelli »;ioi) il piu somigliante (Museo Can-· 
dia n. 3088) ha in capo un diadema deco-· 
rato analogamente a punteggiatura, occhi 
ugualmente a dischetti fittili applicati ed e 
ornato a strisce rosse; I02) un altro, di models 
latura piu accurata, ha un volto maschile 
provvisto di barba (Museo Candia inv. 
n. 1811).I03) Le piu somiglianti al nostro 
esemplare sono due statuette trovate nello 
strato sub-minoico del «bacino lustrale» 
di Cnossos insieme con ceramica votiva, 
fra cui un’anforetta a staffa, caratteristica 
della terza fase tardo-minoica;I04) esse pre· 
sentano la stessa sagoma piatta e discoidale 
del capo, il lungo collo e quattro brevi 
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zampe, rastremate alle estremita a mo’ di 
puntelli, che mancano invece nel nostro 
esemplare.

Lo EvansIo5) da a tali esseri fantastici 
il nome di « sfingi » ed il termine e ripreso 
da altri.1065

Nell’arte cretese-minoica esistono due tipi 
di sfingi.I07) II primo, alato, con cresta di 
penne in capo e riccioli scendenti sulle 
spalle (es. su una cretula di Zakro),Io8) ap' 
pare anche sul continente (es. avorio da 
Spata 109’ e altro da Micene);ΙΙ0) un secondo 
tipo, senz’ali, con due riccioli scendenti ai 
lati del collo, e una treccia posteriormente, e 
raffigurato in una gemma da Arkanes 
(Cnossos).In) Attera e anche la nota sfinge 1131 
di Haghia Triada e quella, che le e quasi 
identica, da Tylissos,II3) ambedue databili, 
con probabilita, alla terza fase medio-minoica. 
Da questo secondo tipo sembra essere deri' 
vato, in una forma di estrema semplifica' 
zione e schematizzazione, il tipo comune al 
nostro esemplare ed agli altri simili di H. 
Triada e di Cnossos.

Si tratta infatti di una sfinge senz’ali, non 
subdolamente accosciata, come negli esem' 
plari di steatite, ma ferinamente protesa, in 
un’espressione che se fosse stata del tutto 
raggiunta, sarebbe di diffidenza e di minac' 
cia; chiara la semplificazione, a punteggia' 
tura, del duplice ricciolo e del ricciolo poster 
riore, riscontrabile anche in Vari esempi del 
primo gruppo e tradotta nelle incassature 
(da colmare con sostanze coloranti) sul 
corpo della sfinge di steatite. Per il rendi' 
mento non bestiale, come potrebbe sem' 
brare, ma umano del volto (naso a pizzico, 
occhi a dischetti fittili), essa trova piu di un 
riscontro in statuette della stessa provenienza 
e in numerosissimi esemplari tardo-minoici.

Interessante e constatare che il tipo senza 
ali, di origine probabilmente asiatica, sembra 
particolarmente diffuso ad Haghia Triada.”4’

2 (inv. n. 71886). Figurina femminile 
acefala, a corpo appiattito, seni plastica' 
mente espressi, terminante ad imbuto nella 
parte inferiore che e cava. Nessuna indica' 

zione delle braccia. Altezza m. 0,055. Dal 
« Piazzale dei sacelli » (Stipe votiva). (Ta^ 
vola XLIII, n. 11).

Delle tre varianti del tipo di «idolo » 
continentale distinte dallo Tsountaslis) la no' 
stra figuretta appartiene al secondo tipo, 
di forma discoidale appiattita, con basecava 
campanata (cfr. un esemplare del Museo di 
Berlino)Il6) Negli esemplari interi la testa ha 
la forma di un puntello con occhi espressi 
da cerchietti dipinti o da due dischetti di 
argilla applicati; generalmente il capo e 
coperto da una specie di polos appiattito.

L’assenza delle braccia e indubbiamente 
una semplificazione dovuta al convenzio' 
nalismo dell’arte tardo-minoica che si accon' 
tenta di rendere il semplice contorno delle 
forme esprimendo generalmente le membra 
col colore: le braccia si debbono immagi' 
nare raccolte sul petto; il gesto e piu evidente, 
plasticamente indicato, in una figuretta del 
Museo di Berlino 117) e, a colore, in un’altra 
da Palamidi:Il8) gesto raccolto, che sembra 
anticipare, a distanza di secoli, quello del' 
l’« Afrodite pudica ». La parte inferiore del 
corpo e, come negli idoli semilunati, cilin' 
droide e svasata nel fondo, formando cosi 
una base piatta; i seni prominenti sono 
1’unico rilievo sull’appiattimento del corpo 
discoidale: accentuazione voluta, non sap' 
piamo in relazione con quale necessita di 
carattere « rituale ».

Mancano tracce di pittura, ma probabil' 
mente le varie parti del corpo dovevano 
essere distinte col colore. Il Mueller”9’ 
accosta questa forma discoidale a quella 
degli idoli serbi di Vattina che sembrano 
pero cronologicamente coevi a quelli tardo- 
elladici e non si possono dunque conside' 
rare come prototipi.

3 (inv. n. 71887). Figuretta femminile 
acefala, a corpo appiattito; braccia piegate 
al gomito; imbutiforme nella parte infe' 
riore. Altezza m. 0,04. Stessa provenienza 
(Tav. XLIV, n. 12).

Anche questa figuretta si avvicina al tipo 
degli idoli continentali, di forma romboidale.
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Le braccia sembrerebbero, anziche incro' 
ciate sul petto, piegate in alto, coi cubiti 
appoggiati agli omeri; gesto testimoniato, pare, 
sia pure in forma schematica, da una statuetta 
di Sparta.121’ Nessuna indicazione dei seni.

4 (inv. n. 71891). Figuretta femminile, di 
forma tozza e massiccia, singolarmente ap^ 
piattita; il capo e ridotto ad un informe pun' 
tello, le braccia sono ripiegate sul seno; la 
parte inferiore a sagoma campanata. AL· 
tezza m. 0,045. Stessa provenienza del prece> 
dente. (Tav. XLIII, n. 13).

Forma e gesto sembrano gia anticipati, a 
distanza di millenni, in alcune terrecotte 
neolitiche di Cnossos122) in una figuretta 
marmorea da Teke 123) ed in alcuni « idoli » 
cicladici, in altre figurette (pero ignude) di 
tipo insulare preelladiche e tessale.124’ Sembra 
dunque tradotto, in essa, un gesto « rituale » 
antichissimo ed il convenzionalismo delle 
forme traduce forse schemi primitivi. Im^ 
magini consimili125) sono state messe in rela^ 
zione col culto della «dea madre» che 
sembra in rapporto, secondo lo Evans, da 
un lato con culti orientali, dall’altro con le 
note figurette « steatopigie » di eta neolitica. 
Il gesto di tenere le braccia conserte al petto 
lo ritroviamo anche in «idoli » di Cipro e 
dell’Anatolia; una sopraVvivenza del tipo 
in avanzata eta minoica e stata vista in una 
figuretta fittile del santuario cnossio «della 
doppia ascia ».Ia6) Ad Haghia Triada la 
statuetta non e isolata; altre consimili, a 
gonna scampanata e braccia ripiegate sul 
petto, si rinvennero in un ambiente dell’ala 
occidentale del palaZzetto e sono databili alla 
fine della prima fase tar do-minoica.127)

5 (inv. n. 71889). Figuretta femminile piu 
grande della precedente a braccia espanse; 
la testa e ridotta ad un puntello; la parte 
inferiore del corpo e campaniforme; internal 
mente cava. Altezza m. 0,67. Stessa proves 
nienza (Tav. XLIII, n. 10).

Numerose figurette femminili a corpo 
campanato e braccia aperte, protese in avanti 
0 rivolte in alto, si rinvennero, si e detto, in 

uno dei vani meridionali del palaZZetto di 
H. Triada e appartengono alla fase tardo- 
minoica I.128) Una di queste, confrontata 
con la nostra, risulta modellata secondo gli 
stessi principi tettonici e le stesse convene 
zioni plastiche:129) la testa e ridotta ad un 
informe puntello, uno schiacciamento della 
estremita del quale e sufficiente ad indicare 
il pro filo del volto; le braccia sono espanse ed 
alla loro estremita ridotte a pioli. Mancano, 
curioso a notarsi, le prominenze plastiche 
dei seni. L’atteggiamento delle braccia e 
ancora piu simile in un’altra statuetta piu 
grande:130’ esse sono cioe protese in avanti 
e un ρο’ alzate. Da notare pero che questa 
figuretta e nuda, mentre la nostra e sicura' 
mente vestita: il tipo plastico rappresentato 
da quest’ultima e dalle figurette trovate neL· 
l’ala occidentale del palazzetto sembra dun^ 
que essersi mantenuto dalla prima all’ultima 
fase tardo-minoica.

6 (inv. n. 71888). Figuretta femminile a 
corpo cilindrico, leggermente scampanato 
alla base, dal quale si espandono simmetrL· 
camente le braccia, ridotte ad informi pun^ 
telli; la testa, anch’essa a puntello, e riat^ 
taccata; gli occhi e le mammelle sono espressi 
a dischetti applicati. Altezza m. 0,055. Stessa 
provenienza. (Tav. XLIV, ή. 2).

Notiamo in questa statuetta quello « stile 
di irradiazione » che riscontriamo anche in 
molte figurette maschili della stessa stipe; la 
tecnica di esprimere gli occhi ed i seni con 
dischetti di argilla applicati e quella corn 
sueta nel periodo sub-minoico, come si e 
gia notato (cfr. n. 1). Per la forma si puo 
confrontare con un esemplare tardo-mL· 
noico da Melos 1311 e con un altro di ignota 
provenienza del Museo di Berlino,132) nel 
quale analogamente la testa e ridotta ad un 
puntello e i seni sono espressi da pennellate 
di colore.

7 (inv. n. 70381). Figuretta femminile 
della stessa forma della precedente, ma di 
maggiori dimensioni e con le braccia estre^ 
mamente atrofizzate: coppie di dischetti 
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fittili esprimono gli occhi e le inammelle. 
Altezza m. 0,085. Stessa provenienza dei 
precedent!. (Tav. XLIV, n. 9).

Questo tipo femminile trova nella stessa 
stipe votiva il suo esatto corrispondente 
maschile in altre statuette ugualmente rudi' 
mentali.133)

L’escrescenza al vertice del capo potrebbe 
alludere alla capigliatura, ma puo anche 
essere una semplice accidentalita avvenuta 
durante la cottura.

8 (inv. n. 75163). Figuretta femminile a 
corpo cilindroide, svasato in corrispondenza 
del capo ed alla base; braccia ridotte a mon' 
cherini falcati, occhi a dischetti fittili. Altezza 
m. 0,007. Stessa provenienza (Tav. XLIV, 
n. 10).

Il tipo si awicina, per la forma a braccia 
falcate, base campanata e testa a tronco di 
cono rovescio, a quella degli «idoli» conti' 
nentali elladici (es.: Micene, Tirinto, Asine 134) 
ecc.), dove la forma del capo presuppone 
una specie di polos. Si puo supporre che la 
nostra statuetta sia un’imitazione locale di 
tipi elladici, passati, nell’ultima fase tardo- 
minoica, dal continente a Creta.

9 (inv. n. 70378). Figuretta maschile nuda; 
il corpo e ridotto ad un asse cilindroide, dal 
quale si espandono simmetricamente le brac' 
cia, ridotte a tronconi; il profilo del volto, 
aguZZo, e ottenuto a pizzico; gli occhi sono 
a dischetti fittili applicati, e indicato il sesso; 
nessuna indicazione delle gambe. Altezza 
m. 0,07. Stessa provenienza: dono Paribeni 
1903. (Tav. XLIV, n. 5).

Numerose di queste figurette virili si rin' 
vennero nella stessa stipe votiva del « Piaz' 
zale dei sacelli ».135)

10 (inv. n. 70380). Figuretta del tipo della 
precedente, ma di minori proporzioni, priva 
di ambedue le braccia e della parte infe' 
riore del corpo; occhi a dischetti fittili 
applicati. Altezza del frammento m. 0,038. 
Stessa provenienza: dono Paribeni 1903· 
(Tav. XLIV, n. 1).

Per la forma, vedi il numero precedente. 
La mancanza della parte inferiore del corpo, 
che e rotta, non permette di stabilire il sesso 
con esattezza; sebbene 1’assenza di mammelle, 
indicate di solito da dischetti fittili applicati, 
faccia pensare ad una figura maschile.

11 (inv. n. 70379). Figuretta maschile ad 
asse cilindrico che unisce testa e capo e da 
cui si dipartono simmetricamente le braccia 
distese, una delle quali e rotta; occhi a di' 
schetti fittili forati. Restano tracce di vernice 
rossa. Altezza m. 0,055. Stessa provenienza: 
dono Paribeni 1903· (Tav. XLIV, n. 3).

Anche in questa statuetta, di un’esecuzione 
ancora piu sciatta delle precedenti, manca ogni 
accenno che permetta di determinarne il sesso.

12 (inv. n. 75165). Figuretta fittile, di dub' 
bio sesso, intera, tranne parte del braccio de' 
stro; il corpo e ridotto ad un tronco informe, 
le braccia sono distese in avanti; il capo ha 
grossi occhi indicati plasticamente e mento 
prominente. Restano tracce di colore rosso sul 
viso, sul collo e sulle spalle. Altezza m. 0,008; 
apertura delle braccia, m. 0,07. Stessa pro' 
venienza (Tav. XLIV, n. 4).

13 (inv. n. 71890). Figuretta dello stesso 
tipo della precedente, a braccia distese, rotta 
alla base. Nessuna indicazione, ne del sesso, 
ne degli occhi. Altezza m. 0,072. Stessa 
provenienza).

14 (inv. n. 75162). Parte superiore di figu' 
retta, probabilmente virile, con braccia allar' 
gate e piegate in avanti (braccio destro fram' 
mentario); sul capo, ridotto ad un informe 
piolo, e una specie di cercine o corona; in' 
dicati il naso e gli occhi, questi ultimi a di' 
schetti forati. Altezza del frammento m. 0,008; 
apertura delle braccia, m. 0,007. Stessa pro' 
venienza (Tav. XLIV, n. 7).

La figuretta, di dimensioni maggiori di 
tutte le altre, ha il caratteristico profilo aguZZo 
«a becco di uccello» di molte consimili 
figurette sub-minoiche.136) Gli occhi a di' 
schetti forati ci richiamano ad altri esemplari 



della stessa stipe votiva,1371 con tecnica propria 
della fase sub-minoica ο protogeometrica; il 
cercine (o corona) in capo si riscontra anche 
in molte statuette, probabilmente maschili, 
della stessa fase.138)

15 (inv. n. 75161). Figuretta virile dello 
stesso tipo della precedente, a braccia aperte 
e testa sollevata coperta da corona 0 berretto 
espresso plasticamente; profilo aguZzo, occhi 
indicati da dischetti fittili applicati e circon-- 
dati da una punteggiatura a raggiera. Sono 
indicati le cosce ed il sesso; frammentaria al' 
1’altezza delle gambe. AltezZa m. 0,095· Stessa 
provenienza. (Tav. XLIII, n. 6).

Anche per questa statuetta si possono fare le 
stesse osservazioni che per le precedenti; una 
variante nella raffigurazione degli occhi e la 
raggiera di punti attorno ad un forellino centra-- 
le, ad esprimere molto probabilmente le palpe/ 
bre; queste in alcune testine dello stesso depo' 
sito sono analogamente indicate col colore.139)

16 (inv. n. 71892). Figuretta maschile: il 
corpo e ridotto ad un informe cilindro che 
unisce testa e tronco; il capo e coperto dal 
solito berretto o corona; il naso e espresso a 
pizzico. Assai corte le braccia, distese, l’una 
delle quali ridotta ad un moncherino; e indL 
cato il sesso, mentre i piedi si innestano mo-- 
struosamente al lunghissimo tronco. Altezza 
m. 0,065. Stessa provenienza. (Tav. XLIII, 
n. 12).

Stesso tipo delle precedenti, ma esecuzione 
ancora piu scadente. Come si e notato negli 
altri esemplari, il carattere di queste figurette 
e di assoluta primitivita e sembra che il coro^ 
plasta ben poco conosca dell’anatomia umana. 
Se si pensa alla minuziosa cura dei partis 
colari, all’esatto senso delle proporzioni, ah 
1’immediatezza espressiva di alcune figurette 
della fase di acme della civilta minoica,14o) si 
rimane perplessi davanti a queste mostruose 
statuette, nelle quali la natura umana equivoca 
con quella bestiale. Si e pensato, per queste 
manifestazioni coroplastiche, al ritorno ad un 
naturalismo primitivo che semplifica esagera^ 
tamente tutte le forme;141) ritorno favorito dalle 

condizioni di decadenza della civilta minoica 
nella sua fase di transizione all’ellenica. Dello 
stile geometrico sono qui anticipati alcuni 
caratteri, quali 1’irradiarsi delle membra dal 
tronco simmetricamente (c. d. « stile di irra-- 
diazione »), le sproporzioni di queste ultime, 
il sesso smisuratamente grande. Per alcune 
figurette maschili, di un’assoluta primitivita, 
nelle quali le braccia e le gambe, ridotte a 
puntelli, si espandono da un corpo informe, 
non sembrerebbe invero legittimo parlare di 
tipi tardominoici.14:0 D’altra parte noi cono-- 
sciamo da tempo come specificamente « mi' 
cenei» certi tipi plastici di un’esecuzione 
sommaria ed affrettata, plasmati, piu che con 
la stecca, coi polpastrelli, nei quali il profilo 
del volto e ottenuto a « pizzico » e due di^ 
schetti fittili esprimono i bulbi oculari, un 
taglio diritto la bocca; all’imperizia di models 
lato soccorrono poche pennellate di colore.1431 
Gli stessi espedienti tecnici noi riscontriamo 
nelle statuette del deposito votivo di H. 
Triada.144’ £ logico quindi vedere in queste 
ultime il risultato di una tendenza commerciale 
e semplificatrice, favorita dalla koine artistica 
determinatasi fra il continente ellenico da un 
lato, Creta ed altre isole dall’altro nell’ultima 
fase dell’eta tardo-minoica. Tipi di carattere 
molto primitivo noi ritroviamo anche in 
fasi anteriori della civilta minoica e, a parte 
il tradizionalismo di certuni, imposti da 
motivi religiosi,I45) anche in epoca posteriore 
alla minoico-primitiva. Ora, pur ainmet' 
tendo che le condizioni generali di deca-- 
denza della cultura cretese abbiano, in que^ 
sto periodo, influito anche nel modesto 
campo della coroplastica, sembra tuttavia 
logico ammettere che questo genere di pro-- 
duzione artistica si sia sempre mantenuto, 
pel suo carattere eminentemente commerciale 
e popolaresco, in margine alla grande arte 
senza mai raggiungere un grado speciale di 
evoluzione e di perfezione.146’

Quanto al significato di queste statuette, 
ogni interpretazione dal punto di vista cub 
turale 0 comunque religioso esula dal nostro 
campo di indagini. In base a varie argo^ 
mentazioni e tuttavia piu probabile ritenerle, 
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anziche immagini di divinita, figurine di offe^ 
renti che consacravano «se stessi» alla divL 
nita venerata per mezzo dell’effigie.147)

17 (inv. n. 75160). Figuretta virile a braccia 
distese, rotte agli omeri, testa sollevata, profilo 
aguzzo del volto, naso prominente, gambe 
divaricate, alle quali aderisce un fondo di 
argilla. Altezza m. 0,10. Stessa provenienza 
(Tav. XLIII, n. 7).

In questa statuetta notiamo, rispetto alle 
precedenti, una maggiore aderenza alle forme 
naturalistiche. Specialmente cio e evidente 
nel profilo, dove e innegabile un tentativo 
espressionistico nei tratti, siano pure carica^ 
turali. L’appiattimento nella parte posteriore 
del cranio esprime forse la presenza di un 
diadema o berretto che poteva essere in origine 
espresso col colore. Il pro filo sfuggente del volto, 
dominato dal naso, mentre appena si avver^ 
tono gli occhi e la bocca, ricorda quello di 
parecchie figurette coeve 148) e di eta anteriore 
(es. il cosiddetto «saltatore » di Cnossos).I49)

18 (inv. n. 75164). Figuretta virile dello 
stesso tipo delle precedenti, mancante di un 
braccio e rotta al busto. Altezza del fram' 
mento m. 0,006. Stessa provenienza (Ta^ 
vola XLIV, n. 8).

Rispetto alla statuetta precedente vi e mag^ 
gior proporzione fra il capo ed il busto; meglio 
distinti la bocca ed il mento.

19 (inv. n. 75166). Testina virile, cava ed 
appiattita nella parte superiore; fronte bassa, 
mascherata da un’esigua frangia di capelli 
espressa con incisioni a zig-zag; enorme naso 
aggettante, ample ed arcate sopracciglia, ovale 
allungato del volto, larghi occhi a bulbo con 
apertura obliqua, piccola bocca con labbra 
sottili, orecchie attaccate all’indietro, collo 
lungo e sottile; altezza m. 0,065. Stessa pro' 
venienza (Tav. XLIII, n. 3).

Non si puo negate che in questa specie di 
caricatura il modesto coroplasta abbia ten-* 
tato di esprimere un determinato tipo fisio^ 
nomico. Confronti assai stretti troviamo, 
nello stesso deposito votivo,I50) in altre testine 

maschili, nelle quali sono analogamente espres'· 
si gli occhi a fior di pelle, il grosso naso con 
la punta rialzata, che scopre gli incavi delle 
narici, il taglio orizzontale della bocca, il mento 
aguzzo. Le somiglia anche un’altra testa fittile 
da Kalo Chorio di Pediada,150 specie nella 
forma rastremata e appiattita dell’ovale del Volto.

Ma questo tipo non e limitato a Creta; rapx 
porti convincenti troviamo anche sul contL 
nente ellenico, a dimostrare la sua diffusione 
nell’ambito della civilta elladica: una testina 
fittile da Asine,153) di grandezza all’incirca 
doppia della nostra, presenta con questa 
notevole somiglianza nel profilo dominato 
dal grande naso e nelle altre fattezze fisio' 
nomiche; coincide anche la presenza di quella 
specie di diadema 0 corona che ha procurato 
al curioso volto il nomignolo di « Signore 
di Asine ».

Un altro riscontro continentale, di eta un 
ρο’ anteriore, e dato da una testa femminile 
di stucco da Micene,153) dove e analogia di 
conformazione del volto triangolare e di 
tratti fisionomici. Quest’ultima e databile alla 
fase tardo-elladica II-III (1450-1375 a. C.). 
Ma elementi stilistici affini troviamo anche 
sul suolo di Creta: gli occhi a bulbo ed i 
tratti sbarrati compaiono in una testina virile 
sull’impugnatura di un coltello dall’Antro 
Ditteo 134) che sembra una traduzione bron^ 
zea dalla coroplastica; mentre la frangia a 
zig-zag incisa sulla fronte riappare, dipinta, 
in una testina di sfinge dello stesso deposito 
votivo di H. Triada.155) Infine si riscontri 
con una testa fittile, della stessa collezione 
del Museo Pigorini, da Palaicastro di Sitia. 
(Tav. XLIII, n. 1). Queste testine, cosi lar^ 
gamente diffuse, raffigurano molto probabiL 
mente (senza tuttavia delle pretese iconografL 
che) degli anaktes o per lo meno dei notabili 
del luogo che offrivano la loro immagine 
come anathema alla divinita per invocarne 
1’azione protettiva.

20 (inv. n. 703 82). Figuretta fittile di vola^ 
tile (colomba’). Lunghezza m. 0,045. Stessa 
provenienza. Dono Paribeni 1903. (Tavola 
XLIII, n. 4).
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21 (inv. η. 71893). Figuretta fittile di vola' 
tile (colomba’). Lunghezza m. 0,052. Stessa 
provenienza. Dono come sopra. (Tavola 
XLIII, n. 8).

Queste figurette di uccelli sembrano, a 
parte la maggiore 0 minore aderenza al mo- 
dello naturalistico, raffigurazioni di colombe, 
piuttosto che di oche o di anatre. Figure di 
colombe abbondano infatti nell’arte minoica, 
generalmente associate con una figura di 
divinita femminile che le reca sulle brac' 
cia e sul capo.1561 Altre ne appaiono, gia 
nella fase minoico-primitiva, in un vaso fit^ 
tile da Kumasa 157) e sull’orlo di una coppa 
da Zakro;158) stanti o con le ali spiegate al 
volo,I59) nella suppellettile votiva del santuario 
di Petsofa,l6o) in una coppa da Palaicastro 
(fase minoico-medio II); ι6ι) posate su 
colonne di un piccolo edificio, nel san' 
tuarietto di Cnossos:l62) ad ali spiegate, nei 
vani meridionali dell’ala occidentale del pa' 
lazzetto di H. Triada; l63) altre nel sacello 
di Gurnia; ι64) nel celebre gruppetto fittile 
di Palaicastro;I65) molte, infine, a tutto tondo 
e dipinte a fasce rosse, nello stesso deposito 
votivo di H. Triada e a Festos.l66) Le 
colombe posate ad ali chiuse simboleggiano, 
secondo lo Evans,l67) la discesa della divi' 
nita sull’oggetto da lei posseduto: cosi nella 
raffigurazione del sarcofago di H. Triada.

£ superfluo qui ricordare anche la celebre 
«coppa di Nestore » descritta da Omero e 
quella di lamina aurea che tanto le e simile, 
dalla IV tomba a fossa, di Micene l68) e le 
colombe posate sull’altare in una brattea d’oro 
della stessa provenienza.I69) Anche a Cipro 
delle colombe appaiono spesso sull’orlo di 
vasi fittili; I70) colombe votive di terracotta 
troviamo perfino nell’ambito della civilta 
filistea.171)

22 (inv. n. 71894). Figuretta di volatile, 
simile alle precedenti, con grosso e tozzo corpo, 
ali che si schiudono al volo, coda plastica' 
mente espressa. Lunghezza m. 0,082. Stessa 
provenienza. (Tav. XLIII, n. 5).

E qui raffigurato, in modo assai poco con' 
vincente ed espressivo, un altro di questi 
uccelli in atto di spiccare il volo. Uccelli 
consimili ad ali spiegate provengono dalla 
stessa stipe votiva.172)

2 3 (inv. n. 70 3 8 3). Testa di uccello, fram/ 
mentaria; restano tracce di colorazione rossa. 
Lunghezza m. 0,035; Stessa provenienza: 
dono Paribeni 1903. (Tav. XLIV, n. 15).

Il frammento apparteneva molto probabil' 
mente al corpo di un’oca o di un cigno. 
Molte altre testine frammentarie di uccelli si 
rinvennero nello stesso deposito votivo.

CORNA DI CONSACRAZIONE

1 (inv. n. 75183). Meta di un doppio corno 
di consacrazione frammentario, cavo inter·' 
namente; nel centro e un vuoto nel punto 
dove doveva innestarsi un tubo fittile verti' 
cale, ora mancante; alia base e un traforo 
triangolare sul corno. Decorazione di trian' 
goli in colore rosso, disposti in modo che il 
vertice dell’uno tocca il punto medio della 
base dell’altro. Altezza m. 0,025; larghezza 
m. 0,007. Dal «Piazzale dei sacelli». I73) 
(Tav. XLVIII, n. 4).

In alcuni esemplari del Museo di Candia 174) 
si elevava, fra le due corna, un tubo fittile, di 

destinazione e significato molto enigmatic 
ci.173) Un esemplare consimile, rinvenuto 
nella grotta votiva di Patso,1?6) permette con 
relativa sicurezza la ricostruzione dell’og' 
getto: in tale esemplare le due corna sono 
poste fra un pilastro conico e due oggetti 
ricurvi, ma la parte superiore di questi ultimi 
e andata perduta, vietandoci cosi qualunque 
ipotesi al riguardo.1771 Non sappiamo in' 
fatti, circa tali «corna di consacrazione», 
se fosse sacro 1’oggetto posto fra le corna, al 
quale esse sarebbero appartenute, o se si « con' 
sacrasse » 1’oggetto ponendolo fra le corna. I?8)



Una colonna al centro delle «corna di 
consacrazione » appare in una pittura ed in 
una gemma da Cnossos.179)

2 (inv. n. 71897). Frammento di corna 
di consacrazione, costituito da un corno di 
sagoma piramidale, lievemente curvilinea, 
con decorazione a fasce e a chevrons di co' 
lore rosso, al quale aderisce parte della base 
cava internamente. Altezza m. 0,225; spes^ 
sore massimo m. 0,075. Stessa provenienza 
del precedente. (Tav. XLVIII, n. 6).

Per la forma questo esemplare e assai simile 
ad un altro della stessa stipe votiva, conser^ 
vato al Museo di Candia.lSo) Il suo stato 
frammentario non permette di stabilire con 
esattezza se anche in questo esemplare sor^ 
gesse un tubo fittile fra le corna.

3 (inv. n. 71898). Meta di un paio di corna 
di consacrazione come sopra, di sagoma 
piramidale curvilinea, rotto in punta; cavo 
nell’interno, dipinto esternamente con zig- 
zag 0 denti di lupo in colore rossiccio. Al-* 
tezza m. 0,205; spessore m. 0,085. Stessa 
provenienza. (Tav. XLVIII, n. 1).

Il confronto piu evidente e con I’esemplare 
gia ricordato della grotta votiva di Patso, ι8ι) 
dove si rinvenne anche un altro esemplare 
consimile intero (larghezza m. 0,27) con 
decorazione a semplici motivi, tardo-minoici 
dipinti sul fondo chiaro. I83)

4 (inv. n. 71899). Frammento di un corno, 
gia appartenuto ad una coppia di corna di 
consacrazione; a forma di piramide quadrant 
golare con lati lievemente curvilinei, fram> 
mentario al vertice, forato nell’interno; deco' 
razione a denti di lupo ondulati sul fondo 
chiaro dell’argilla. Altezza m. 0,18; spessore 
m. 0,006. Stessa provenienza. (Tav. XLVIII, 
n- 3).

Per la decorazione, cfr. il n. 3.183)

5 (inv. n. 71896). Corna di consacrazione, 
ricostruite da due frammenti; base rettango^ 
lare allungata; corna di sagoma piramidale, 
decorate sugli orli e i lati esterni da fasce di 

colore rosso, verticali nei fianchi e orizzontali 
nel prospetto. Altezza m. 0,21; spessore 
m. 0,025; base: lunghezza m. 0,235; spessore 
m. 0,053. Stessa provenienza. (Tav. XLIX, 
n- 3).

Il restauro e arbitrario, giacche igno> 
riamo quale sia stata 1’originaria distanza 
fra le due corna, ma probabilmente esatto. 
Non conosciamo invero esemplari interi di 
corna fittili di consacrazione, tranne quello 
gia ricordato, di Patso.I84)

6 (inv. n. 71900). Tubo fittile, a foggia di 
pilastro tronco-conico, forato internamente, 
a triplice solcatura orizzontale determinante 
tre gole, sorgente da una base rettangolare; 
e ornato a fasce e triangoli dipinti in colore 
rosso sul fondo chiaro dell’argilla. Altezza 
m. 0,15; base: spessore m. 0,025; larghezza 
m. 0,007. Stessa provenienza. (Tav. XLVIII, 
n-5)·

Un tubo consimile si innalzava fra le due 
corna di consacrazione dell’esemplare rin> 
venuto nella grotta di Patso,l85) che pare 
fosse analogamente ornato da anelli e rigon^ 
fiamenti ottenuti al tornio; due tubi consimili 
del Museo di Candia,l86) provenienti dalla 
stessa stipe votiva, terminano con una curiosa 
stilizzazione di volto umano; anche nel nostro 
esemplare sono espressi, nel lato opposto a 
quello riprodotto, due circoli ed un triangolo 
che esprimono forse, come e stato supposto,l8?) 
in forma di estrema stilizzazione, un volto 
umano. Si puo supporre che anche il nostro 
esemplare terminasse con una svasatura 0 
con una specie di pomo, come nei due esem^ 
plari ricordati del Museo di Candia 0 nel n. 7.

7 (inv. n. 71901). Oggetto fittile, di argilla 
giallo-chiara, costituito da un cilindro rastre> 
mato in alto, ornato da vari anelli 0 solchi 
determinanti gole, ottenuti al tornio e desi> 
nente in un pomo apicato; forato nell’interno 
nel senso della lunghezza. Altezza m. 0,14; 
diametro massimo del pomo, m. 0,055. Stessa 
provenienza. (Tav. XLVIII, n. 2).

Si tratta evidentemente di un oggetto dello 
stesso tipo e stessa destinazione del precedente:
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il pomo che lo sormonta sembra apparire 
anche in uno dei due citati esemplari del 
Museo di Candia, dove pero non ne resta 
che una parte.

8 (inv. n. 70384). Frammento di una pic' 
cola base con corna di consacrazione in ter' 
racotta. Lunghezza m. 0,005; altezza m. 0,042. 
Dono Paribeni 1903· (Tav. XLIX, n. 2).

TAVOLE DI LIBAZIONE

1 (inv. n. 71902). Tavoletta fittile, dal cen' 
tro della quale doveva sorgere un oggetto 
(pilastro? vaso?) ora mancante; lungo i due 
lati maggiori sono espressi plasticamente due 
serpenti. Restaurata da tre frammenti e man' 
cante. Lunghezza m. 0,285; larghezza m. 0,10; 
spessore m. 0,002; diametro di base dell’og' 
getto scomparso, m. 0,005. Stessa prove' 
nienza. (Tav. XLIX, n. 4).

La lastra doveva, nell’uso, essere disposta 
orizzontalmente e far parte di un altare. Ta' 
vole con serpenti (Snake-tables) si rinvennero 
anche in altre localita di Creta e lo Evansl88) 
pensa che il culto di tali tavole provenga dal' 
1’ Egitto. L’esemplare piu somigliante al no' 
stro e quello trovato entro un grande pitbos 
posto sul pavimento di una camera di casa 
privata a Cnossos (eta: fase M. M. III- 
T. M. I); esso poggia su tre piedi ed e 
diviso in quattro scomparti, fra ognuno dei 
quali e un serpente.I89) Una specie di dop' 
pia tavola, disposta verticalmente, su cui sono 
rappresentati dei serpenti in atto di salire, 
appare in un curioso gruppo fittile da Cipro 
(Vounos), dell’ultima fase tardo-minoica.1901

Raffigurazioni di serpenti su vasi cilindrici, 
anse, tripodi, sono comuni a Creta nella 
stessa epoca; cosi nella ceramica tardo-mi' 
noica e protogeometrica di Rodi (lalisos), 
di Cipro, della Palestina (Beth Shara), ecc.I9I)

Nel centro della nostra tavoletta e proba' 
bile che sorgesse un tubo cilindrico, sul tipo 
di quelli descritti (nn. 71900-901), come lascia 
supporre la frattura a sezione circolare.192’

Indubbio sembra il carattere «rituale» 
dell’oggetto: ulteriori deduzioni sul suo signi' 
ficato non sembrano pero possibili, allo stato 
attuale della nostra conoscenza della reli' 
gione minoica. I serpenti si riferiscono pro' 
babilmente al culto di una divinita ctonia, 
che puo forse essere quella cui era dedicata 
la ricca stipe votiva, come anche altri ele' 
menti fanno supporre.I93)

2 (inv. nn. 75206-207). Due frammenti di 
una tavola di libazione, con orlo rilevato; nel 
maggiore, duplice serie di cerchietti concentrici 
impressi, separati da solchi. Dimensioni del 
magg. m. 0,11x0,12 ca. (Tav. XLVI, n. 6).

Per le tavole di libazione rettangolari, cfr. 
un esemplare intero da Festos,194’ databile alia 
fase M. M. II; anche qui l’orlo e ornato da 
decorazioni incise.

3 (inv. n. 75207). Frammento di tavola di 
libazione, come sopra. Stesso tipo di decora' 
zione: circoletti concentrici impressi, separati 
a due a due da un gruppo di quattro intac' 
cature verticali. Dimensioni m. 0,105x0,18 
circa. (Tav. XLVI, n. 5).

CRETULE

Negli scavi del 1903 si rinvenne in un 
locale attiguo al megaron nord-ovest del 
palazzetto piu antico una grande quantita di 
noduli di argilla, ciascuno dei quali recava 
esternamente 1’impronta di un sigillo, inciso 

nel castone di un anello 0 in una gemma; sul 
rovescio resta quasi sempre 1’incisione di una 
contromarca e, internamente, le tracce della 
legatura che era appunto fermata dal suggello 
e che aderiva al documento andato perduto, 



redatto probabilmente su di un rotolo di 
papiro. Si e pensato che l’ambiente dove si 
rinvennero queste cretule (complessivamente 
1165 oltre a 50 frammentarie) fosse 1’archivio 
del signore del palazzetto di H. Triada.

Trentadue cretule furono donate dal Go^ 
verno cretese al Museo Preistorico di Roma: 
sono quasi tutte copie dei tipi piu frequenti, 
salvo due varianti non rappresentate al Museo 
di Candia.195)

1 (inv. n. 71979)· Scena di culto (?): tre 
figure femminili, la centrale maggiore, Ie due 
laterali piu piccole con le mani sui fianchi, 
stanno, in atto di danza, davanti ad un altare 
da cui spunta un albero con la chioma divisa 
in tre parti; indossano una Veste campanata 
a balze orizzontali ed un corsetto (?) che 
lascia i seni nudi; una serie di punteggiature 
sotto il braccio esprime forse I’estremita di 
una treccia, in tutte e tre le figure. L’altare 
e a duplice piano, sorretto da pilastrini 
di sostegno; davanti e un cespo floreale. 
(Tav. XLV, n. 1).

La stessa scena e ripetuta quasi integrals 
mente in una gemma di steatite del Museo 
di Candia,196), e, molto simile, in un castone 
di anello di Micene.197) Le due figurette 
minori sembrano piuttosto di fanciulle e 
quella centrale di una donna, anziche le 
prime di donne e l’ultima di una divinita; 
certo le diverse proporzioni non dipendono 
da lontananza, perche le figure sono sullo 
stesso piano.1985

Di questo tipo sono noti 5 esemplari.199) 

2 (inv. n. 71950). Persona di sesso incerto, 
a torso nudo e « pelle sacrale » attorno alle 
anche, seguita da un uomo con ampia co^ 
razza ad alette. Contrassegno inciso nella 
faccia posteriore. (Tav. XLV, n. 6).

L’atteggiamento del primo personaggio, 
con una mano al petto e l’altra in basso, sem·' 
bra rituale e la figura rappresentata di scorcio. 
Il secondo personaggio indossa un abito 
militare, che e lo stesso di quello recato dal 
«capitano » del rhytbn globulare di steatite 
di H. Triada; 20C) la corazza e di lamine

metalliche a zig-zag, tenuta ferma da un cin^ 
turone e desinente in lambrecchini verticali.

Il Levi30I) pensa che, non essendo raffia 
gurate le braccia uscenti fuori dalla corazza, 
questa si deve forse immaginare portata a 
spalle. Dietro ai personaggi, negli esemplari 
di Candia, sembrano raffigurati dei pilastri 
che non appaiono nella nostra cretula, causa 
lo stato di conservazione poco buono.

Del tipo ci sono noti 251 esemplari. 202)

3 (inv. n. 71951). Stesso soggetto della 
precedente, stato di conservazione ancor 
peggiore; mancano le gambe di ambedue le 
figure; contrassegno inciso nella parte poster 
riore. (Tav. XLV, n. 5).

4 (inv. n. 71952). Stesso soggetto. (Tavola 
XLV, n. 21).

5 (inv. n. 71953)· Stesso soggetto. (Tavola 
XLV, n. 22).

6 (inv. n. 71954). Stesso soggetto. (Tavola 
XLV, n. 23).

7 (inv. n. 71955). Stesso soggetto. (Tavola 
XLV, n. 24).

8 (inv. n. 71976). Raffigurazione di due 
grandi scudi bilobati, della forma detta « ad 
8 », dai quali sporgono le teste, espresse sche^ 
maticamente come due dischi, le braccia, 
espresse con lineette divergenti e le gambe, 
con lineette parallele, di due uomini 0 piu 
probabilmente di due simulacri (palladi?). 
Segno di controllo. (Tav. XLV, n. 12).

In una cretula di Cnossos sono visibili, 
sotto gli scudi, i piedi di tre guerrieri e in 
un’altra cretula e, fra due scudi, la raffigura^ 
zione completa del guerriero armato;2°3) cfr. 
la raffigurazione di un mattone dipinto da 
Micene. 204) Gli stessi scudi bilobati « ad 8 » 
sono stati ritenuti dei « palladi ». Come nella 
citata cretula di Cnossos, i due «palladi» 
della nostra cretula sorreggono con la destra 
due aste verticali. 205)

Di questo tipo si conoscono 17 esemplari.20®



9 (inv. η. ?). Stesso soggetto della prece^ 
dente, ma peggiore stato di conservazione; 
contromarca incisa. (Tav. XLV, n. 17).

10 (inv. n. 71961). Due antilopi in galoppo 
verso destra; su di un’altra faccia, segno di 
controllo inciso. (Tav. XLV, n. 4).

La coppia di antilopi in fuga e espressa 
nello schema detto «del galoppo volante», 
secondo una prospettiva convenzionale carats 
teristica dell’arte minoica.207)

Il maschio, chiaramente distinguibile dal 
sesso, e posto in un piano inferiore rispetto 
alla femmina che e assai pin in alto, in atto 
di cozzare con la fronte la fronte della fem-* 
mina.

In basso e espresso il suolo roccioso, poco 
distinguibile peraltro nel nostro esemplare.

Di questo tipo si conoscono 42 esemplari. 208)

11 (inv. n. 71962). Stesso soggetto della pre^ 
cedente, ma stato di conservazione peggiore. 
(Tav. XLV, n. 2).

12 (inv. n. 71963). Stesso soggetto della pre-- 
cedente, ma stato di conservazione peggiore. 
(Tav. XLV, n. 8).

13 (inv. n. 71974). Scene di taurokathapsia: 
il toro, in galoppo verso sinistra, sembra 
fermarsi all’improwiso arcuando il corpo e 
facendo uno sforzo con la testa per scuotere 
dalle corna il saltatore, del quale e ancora 
visibile una parte; sotto la figura del toro e 
espresso un dislivello del terreno, roccia 0 
gradinata. Segno di controllo. (Tav. XLV, 
n. 7)·

Lo schema del toro si ripete assai simile in 
un’altra cretula di H. Triada,209’ nella quale 
pero la figura del saltatore e espressa scivo' 
lante lungo la groppa dell’animale. Per po^ 
tenZa plastica ed efficacia nel rendimento 
dello slancio che vibra nel corpo taurino, 
questa figura si puo accostare alle raffigu-- 
razioni del grande rhyton di steatite di H. 
Triada2I0) e delle tazze di Vaphid.2II)

Le raffigurazioni di taurokathapsiai 0 giostre 
sui tori, forse di carattere rituale, abbondano 

nell’arte cretese: 1’esercizio doveva consi> 
stere in un salto che il ginnasta spiccava 
davanti al toro, passandogli sul capo, per 
cadere in groppa all’animale: la bravura 
doveva consistere nell’evitare le cornate fu/ 
riose di quest’ultimo, che cercava natural-* 
mente di scrollarsi di dosso il saltatore, che si 
teneva percio saldamente aggrappato alle sue 
corna. L’esercizio poteva essere compiuto 
sia da uomini, sia da donne, come attestano le 
rappresentazioni figurate: anzitutto i sigilli 
(gemme incise), affini a quello del quale ci e 
conservato 1’impronta, dalla stessa localita 
di H. Triada,212’ da Zakro,213’ da Praisos,214’ 
da Atene;215’ poi la coroplastica (rhyton gia 
ricordato da Kumasa, a protome taurina con 
figurette umane aggrappate alle corna);216’ 
la plastica in avorio (una statuetta da Cnossos 
raffigura probabilmente un ginnasta di tauro' 
kathapsiai);217) infine i rilievi in steatite (grande 
rhyton di H. Triada, gia citato)218’ ed in 
stucco (grande rilievo murale di Cnossos);219’ 
le pitture parietali (Cnossos,220’ Tirinto).221’ 

Non si conoscono altre repliche di questa 
variante rappresentata dal nostro esemplare. 2321

14 (inv. n. 71969). Nave a forma di uccello 
con rematore. (Tav. XLV, n. 10).

La prora della nave ha la forma della 
testa di un uccello con becco rivolto al cielo, 
collarino e cresta a due ciuffi; i fianchi della 
nave ne esprimono il corpo, con le ali chiuse; 
le striature indicano le penne, la poppa ne 
raffigura la coda con tre ciuffi, mentre una 
appendice rappresenta forse il timone. Il 
rematore ha il torso piegato e le braccia tese 
nello sforzo di manovrare il remo, del quale 
impugna il manico; il capo e alquanto allun-* 
gato, al collo e un collare e dalla spalla scen-* 
dono due trecce.

Raffigurazioni di navi minoiche nella 
forma di uccello appaiono in un frammento 
di mezza porcellana da Cnossos; 223) in una 
cretula dalla stessa localita; 224’ barche con 
la poppa a coda d’uccello appaiono gia nei 
sigilli pittografici 225) e in altri d’eta posteriore; 
in uno dei segni del disco di Festos. 2265 Navi 
egee, terminanti a testa di uccello, sembrano 
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raffigurate in rilievi egizi; 227) altre raffigura' 
zioni sono di epoca posteriore (es. vaso del 
Dipylon,228’ avorio di Sparta).239’ Il Levi230’ 
pensa che tale forma di nave, che si collega 
a raffigurazioni espresse su vasi neolitici 
di Sira, abbia origine indigena nell’ Egeo, 
anziche derivare dall’ Egitto.

Per il significato religioso, se tale e da con' 
siderarsi, della raffigurazione, si pud con' 
frontare questa con la rappresentazione di 
una dea su nave in un anello di Mochlos23I) 
e con quella dell’offerta di una barca sul 
sarcofago di H. Triada. 232’

Di questo soggetto si conoscono 45 esem' 
plari, dei quali 5 nella nostra collezione. 233)

15 (inv. s. n.). Stesso soggetto. (Tav. XLV, 
n. 13).

16 (inv. s. n.). Stesso soggetto. (Tav. XLV, 
n. 14).

17 (inv. s. n.). Stesso soggetto. (Tav. XLV, 
n. 15)·

18 (inv. s. n.). Stesso soggetto. (Tav. XLV, 
n. 16).

19 (inv. n. 72460). Elmo conico, o cane' 
stro di fiori. Segno di controllo. (Tav. XLV, 
n. 18).

E incerto in quale sense si debba guardare 
questa impronta: se si tratta di un canestro di 
fiori, come pensa lo Halbherr, 234) va osser' 
vato con la parte conica rovesciata; se si tratta 
invece di un elmo con corno seghettato per 
cimiero, come pensano il Milani 235) ed il 
Levi, 236) va guardato nell’altro senso.

Elmi conici a strisce orizzontali sovrap' 
poste di zanne di cinghiali e terminanti in un 
apice appaiono in Vari monumenti tardo- 
elladici o micenei (avori di Spata, 237) Mi' 
cene, 238) Enkomi; 239) frammento di porcel' 
lana egizia trovato a Micene), 24°’ spesso con 
un cimiero a pennacchio (frammento di 
vaso argenteo da Micene,24I) piastrina di 
porcellana da Cnossos) 242’ oppure a due 
corna intrecciate a spirale (gemma di Va' 

phio) 243’ 0 ad un corno solo (gemma di 
Micene). 244’

Due soli elementi si oppongono a questa 
identificazione e cioe la serie ad arco di glo' 
betti che occupa parte dell’orlo della cretula, 
ad indicare chiaramente 1’esergo della raffia 
gurazione e difficilmente identificabile, per' 
cio, come pensa il Levi, 245) con un altro 
corno del cimiero (come appare in una cre' 
tula di Cnossos),246’ poiche si tratta chiara' 
mente di una serie di globuli ben distinti fra 
loro; poi i supposti pendagli scendenti dal' 
I’orlo in tre gruppi di due ciascuno e che sono 
troppi per servire allo scopo di « sottogola ».

Di questo tipo si conoscono 3 esemplari 
uno dei quali e quello della nostra collezio' 
ne. ^

20 (inv. s. n.). Essere fantastico. (Tavola 
XLV, n. 20).

Il Levi 248) spiega questa poco chiara 
figura come un mostro, la parte superiore del 
quale sembra una derivazione molto stiliz' 
zata dalla maschera taurina, con le corna 
ripiegate in basso, le orecchie ed il muso che 
spiccano sull’asse cilindrico del corpo, men' 
tre la parte inferiore di questo e racchiusa in 
una gonna femminile, sotto la quale spun' 
tano i piedi. Ma questa spiegazione sembra 
un ρο’ troppo fantasiosa, poiche le presunte 
corna (anormalmente piegate in basso!) ρο' 
trebbero significare semplicemente delle brac' 
cia; gli « occhi», i due seni, il « muso », la 
grossa cintura annodata che portavano alia 
vita le donne cretesi; il breve puntello con 
cui termina in alto la figura puo essere una 
semplificazione del capo (comune nell’arte 
cretese); 249) le due brevi appendici laterali 
vogliono forse esprimere due trecce.

Si conoscono di questo tipo 60 esemplari.250’

21 (inv. n. 71967). Due grifi contrapposti 
per il dorso. (Tav. XLV, n. 27).

Il maschio e contrassegnato da un dischetto 
che esprime il petto; la femmina dai seni. I 
corpi sono di profilo e cosi le teste, girate al' 
1’indietro, mentre la parte anteriore del corpo, 
con le ali aperte, e di prospetto. Il grifo 



femminile appare spesso nell’arte cretese.25I> 
La sapiente composizione delle figure e la 
elegante loro stilizzazione, che riappaiono in 
gemme cretesi d’eta pin tarda,232) ricordano 
quelle dell’arte egiziana.

Di questo tipo si conoscono 102 esemplari.233’

22 (inv. s. n.). Animale fantastico, alato. 
Segno di controllo. (Tav. XLV, n. 19).

La figura ricorda quella di un grifo; sem^ 
bra di sesso femminile, se i dischetti raffigu^ 
rati presso al ventre esprimono, come pensa il 
Levi, 254) delle mammelle. Il corpo e, pare, 
di quadrupede, benche non siano rappresen^ 
tate che due sole zampe; la testa, rivolta 
indietro, di aquila; la coda e formata da tre 
penne; le penne delle ali, lunghe, dure e 
rigide, si attaccano al dorso con dei globetti 
(le radici?). La figura ricorda quella di grifi 
nei vasi melii. 255) Per le raffigurazioni di grifi 
femminili, cfr. il n. 21. Del tipo si conoscono 
n. 24 esemplari. 2561

23 (inv. s. n.). Quadrupede (cervo ο gaz^ 
zella?). (Tav. XLV, n. 26).

L’impronta e assai poco chiara, ma appare 
tiene probabilmente al tipo di un quadrupede 
che si accascia sulle zampe, inarcando il 
dorso e piegando la testa verso di questo. 
Nota il Levi 237) che questa posizione sfor> 
zata e consueta nell’arte cretese.

Di questo tipo sono noti 13 esemplari.238’

24 (inv. n. 71977). Uccello in volo verso 
destra, in campo rettangolare. Segno di con^ 
trollo. (Tav. XLV, n. 25).

Lo stato di conservazione non permette 
di identificare con esattezza il tipo al quale 
appartiene questa cretula; probabilmente a 
quello di un uccello (colomba?) ad ali spiegate 
con orlo orizzontale; del tipo si conoscono 
123 esemplari. 239)

25 (inv. n. 71964). Colomba in piedi 
verso sinistra, tra palmette; segno di con^ 
trollo. (Tav. XLV, n. 11).

Figura molto schematizzata; le piume del 
corpo indicate da grossi tratti paralleli e sul 
dorso come una cresta, a trattini verticali; 
le zampe, da lineette piegate all’ indietro.

Del tipo sono noti 38 esemplari, dei quali 
3 nella nostra collezione. 260)

26 (inv. n. 71965). Stessa raffigurazione; 
peggiore stato di conservazione. Segno di 
controllo. (Tav. XLV, n. 9).

27 (inv. n. 71966). Stessa raffigurazione; 
segno di controllo. (Tav. XLV, n. 28).

28 (inv. s. n.). Tre conchiglie di pecten, 
disposte simmetricamente attorno all’orlo del 
sigillo. (Tav. XLV, n. 29).

Quattro conchiglie della stessa forma, di^ 
sposte attorno ad un bottone centrale, appaio^ 
no in una cretula di Cnossos.26I)

29 (inv. s. n.). Impronta non distinguibile.

30 (inv. s. n.). Impronta come sopra.

31 (inv. s. n.). Impronta come sopra.

TAVOLETTE FITTILI CON ISCRIZIONI

1 (inv. 11. 81951). Tavoletta di terracotta 
marrone, piatta e rettangolare, con angoli 
smussati, frammentaria nell’angolo destro 
superiore, con segni incisi su sei linee di 
scrittura nella faccia anteriore. Dimensioni: 
m. 0,095x0,057. Eta M. M. III-T. M. 1.2®2) 
(Tav. XLVII, n. 3).

Le tavolette fittili iscritte trovate ad H.Tria^ 
da furono raccolte in un’area relativamente 
larga, in corrispondenza della spianata ai 
lati nord ed ovest della chiesa di S. Giorgio, 
a meta costa della collina; e incerto percio 
se si tratti di materiale disperso e proveniente 
da vari punti del palazzetto, oppure se siano 



appartenute tutte ad un deposito determi' 
nato (stanza dei sigilli;). 263)

Sono di argilla molto fine, impastata con 
le mani e talvolta spianata a stecca; in alcune 
sono visibili alla superficie delle impronte 
digitali; sono state cotte espressamente in 
un fornello, ad alta temperatura per raggiun- 
gere la dovuta durezza.

I caratteri, incisi con una punta aguzza 
sulla superficie dell’argilla quand’era ancor 
molle, appartengono alla classe di scrittura 
lineare X, che, secondo lo Evans, 2®4) sostitui 
a Creta la scrittura geroglifica dopo la cata^ 
strofe che chiude la fase M. M. II. A Cnossos 
questo tipo di scrittura era infatti gia nota, 
come si deduce dalla concomitanza dei 
reperti (alabastron col cartiglio del re degli 
Hyksos Khyan) alla fine della fase M. M. III. 
A Festos una di queste tavolette con elementi 
epigrafici fra i piu antichi della classe A si 
rinvenne associata a cocciame dipinto M. 
M. III b. 2®5)

Notevole e il fatto che questo sistema di 
scrittura, che comprende 87 caratteri, e 
quasi completamente indipendente dal pre' 
cedente sistema geroglifico: soltanto un terzo 
dei segni sembra derivare da quest’ultimo.

A Cnossos la scrittura appare su coppe, 
dipinta ad inchiostro nero (specie di seppia); 
su vasi del palazzo (M. M. III) incisa; infine 
su tavolette rettangolari, simili a quelle di 
Festos e di H. Triada, la forma delle quali 
sembra di origine etea. 266)

Iscrizioni nella scrittura lineare A si trova' 
rono anche a Mallia, a Palaicastro, nell’antro 
Ditteo, a Gurnia; nelle Cicladi, a Milo e a 
Tera; tale tipo di scrittura deve essersi genera-' 
lizzata a Creta durante la fase T. M. I.a67)

La scrittura va, in queste tavolette, da 
sinistra a destra.

Primo rigo in alto:

t / M C ^
Il primo segno Y corrisponde al n. 77 

dell’elenco dell’Evans; 268) segue X (Evans, 
El., n. 40 4), una testa di animale stilizzata 
con lunghe orecchie; il terzo segno β (Evans, 
El., n. 3).

Secondo rigo:

(alcune scalfitture poco chiare); segue Y (Evans, 
El., n. 13), forse rappresentazione schematica 
di albero con rami orizzontali (cfr. un segno 
simile su cilindri ciprioti); segue un punto, 
poi § (Evans, El., n. 8 c), segno della «porta», 
che presenta delle varianti, a seconda del 
numero delle divisioni orizzontali; forse un 
titolo ufficiale, nel senso di « custode » 0 di 
« guardiano »; segue una frattura che rende 
lacunoso il testo.

Terzo rigo:

^ (?) @ ^ 1
Il primo segno e poco chiaro, forse e quello 

della « mano » (Evans, El., n. 10 J); il secondo, 
quello § della «porta» (Evans, El., n. 8 c), gia 
notato nel primo rigo; segue ψ, altra variante 
del segno della « mano » (Evans, El., n. 10 c), 
poi una lineetta verticale.

Quarto rigo:

Y A Ψ (?) 1 & ΐ C
Il primo segno Y e quello della « seppia » 

(Evans, El., n. 66), forse originariamente 
simbolo del mare; segue /L, un triangolo 
diviso in due da un segmento interno, forse 
variante del segno A (Evans, El., n. 3); 
segue un segno poco chiaro, forse quello a 
tridente ψ (Evans, El., n. 33), una lineetta 
verticale, dopo la quale la linea di scrittura 
sembra riprendere piu in basso con altri tre 
segni, uno assai poco chiaro (forse (^ Evans, 
El., n. 57), poi il segno della « coppa »: 
(Evans, El., n. 37), infine f, segno che gia 
appare nel primo rigo (Evans, El., n. 3).

Quinto rigo:

I ψ Ψ h ^ 1
Lineetta verticale, poi ψ (Evans, El., 

n. 29), segno della «doppia ascia», nella 
variante con lineetta verticale, anziche oriz' 
zontale sopra la « bipenne », come a Cnossos: 
Y’ (variante che appare a Festos ed H. Triada); 
poi ψ segno gia osservato del «tridente» 
(Evans, El., n. 22); seguono h (Evans,
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El., η. 33) ^ il segno della « mano » (Evans, 
El., η. ίο), un trattino verticale.

Sesto rigo:

©KMT (?) ψ 1
II primo segno, quasi evanido, e © (Evans, 

El., n. 9); seguono, molto confusi, i segni Ίπ 
(Evans, El., n. 66); X (Evans, El., n. 40 a) 
protonie animale che qui appare in due 
varianti (cfr. tavoletta n. 2); ψ, forse © (Evans, 
El., n. 35); f, segno della doppia ascia (Evans, 
El., n. 29: cfr. rigo precedente), sbarretta verticale.

La lettura di questa tavoletta non si pre/ 
senta in complesso completamente chiara; 
i segni sono incisi superficialmente, con 
una punta molto sottile e la grafia appare 
affrettata ed irregolare; non possiamo stabi/ 
lire se i numerosi segnetti verticali che si 
interpongono fra i caratteri abbiano il valore 
d’interpunzioni o non piuttosto, data la loro 
frequenza, carattere casuale. I tre segni fra 
il quarto e il quinto rigo possono rappresen/ 
tare una continuazione fuori linea del quarto 
rigo dovuta alla poca abilita dell’amanuense, 
oppure (il che sembra piu verosimile) una 
interpolazione marginale aggiunta in seguito.

2 (inv. n. 83734). Tavoletta di terracotta 
marrone, appiattita e di forma elissoidale, leg/ 
germente smussata agli angoli, con iscrizione 
in caratteri della classe lineare ^4, su cinque 
linee di scrittura. Dim.: m. 0,075 x 0,052. 
Eta M. M. III-T. M. I. (Tav. XLVII, n. 2).

Primo rigo:

Segno ©v che non appare a Cnossos, 
forse Variante del segno della «barca»: (Evans, 
El., n. 67); segue il segno della «mano» 
ψ (Evans, El., 10 b), quello della «testa di 
animale » (volpe?) ^ (Evans, El., n. 40); 
quello della « pioggia » ψ (Evans, El., n. 48), 
comune alle due classi A e B.

Secondo rigo:

Il primo segno esprime, pare, le decine (-), il 
secondo, ripetuto cinque volte, le unita (|):

il gruppo di segni percio equivale a 15. Segue il 
segno della « coppa » (Evans, El., n. 37), la li/ 
neetta orizzontale = 10, poi, ripetuto due volte, il 
segno della «testa umana» ^ (Evans,El.,n. 15).

TerZo rigo:

Ψ III ΐ II T 2J
Il primo segno e ψ (Evans, El., n. 21), 

simile al «doppio ureo» di Istar; segue il 
gruppo di segni "J = 6; il segno della «cop/ 
pa» © (Evans, El., n. 370); il gruppo " = 45 
il segno della « doppia ascia » ψ (Evans, El., 
n. 29), nella variante col trattino superiore 
orizzontale(cfr. Cnossos); il segno 2J (Evans, 
El., n. 60).

Quarto rigo:

11 ϊ 12 -
Gruppo numerico = 4; segue il segno © 

della « coppa » (Evans, El., n. 37 «); il segno 
2 (Evans, El., n. 54); il segno ^ (Evans, El., 
n. 21); la «testa di animale» ^ (Evans, 
El., n. 40, var.), la lineetta orizzontale = 10.

Quinto rigo:

T + =- ϊ -I"
Segno -^ dell’« uccello in volo» (Evans, 

El., n. 41); della «croce» -4- (Evans, El., 
n. 19); gruppo numerico — 30; segno della 
« coppa » (Evans, El., n. 37); gruppo nume/ 
rico = 15, forse incompleto, perche qui la 
tavoletta e frammentaria.

In questo esemplare la grafia appare assai 
piu regolare e accurata che non nel prece/ 
dente; il segno della «doppia ascia» e quello 
della «testa di animale » sono espressi in due 
varianti, diverse da quelle rappresentate nel/ 
1’altra tavoletta; questo fatto e la diversita di 
grafia vi fanno riconoscere, nell’una e nel/ 
l’altra, due diversi amanuensi. La frequenza 
dei gruppi numerici in questa seconda tavo/ 
letta fanno supporre, come gia credeva lo 
Halbherr, esse abbiano carattere ammini/ 
strativo: forse abbiamo qui delle pagelle dei 
registri dell’amministrazione della fattoria. 
Si puo infine osservare che il gruppo di segni 
φ 2] ritorna identico in un’altra tavoletta 
di H. Triada.2®9)



3(inv. η. 83735). Tavoletta di terracotta 
marrone, rettangolare, con angoli smussati 
ed appiattita; opistografa. Sul lato anteriore, 
iscrizione su quattro linee; sul rovescio, su una 
sola, in caratteri della classe lineare d. Diment 
sioni: m. 0,05 x 0,038. (Tav. XLVII, nn. 4-5).

Faccia anteriore:
Primo rigo:

Ϊ f Ϊ
Segno della «coppa» ^ (Evans, El.,n. 37); 

«ramoscello di croco» ^ (Evans, El., n. 11); 
poi un segno che non sembra noto a Cnossos 
j (forse lo stesso che 0 = , Evans, El., n. 18 c); 
infine il segno della «seppia » Y (Evans, El.,67\ 

Secondo rigo:

11 ¥ - ^ III'
Segno ^, probabilmente ripetizione del 

segno 1 (Evans, El., n. 32); segue φ (Evans, 
El., n. 18 b); poi il segno - — 10; il «fiore 
di croco » 3 (Evans, El., n. 11); il gruppo 
numerico = 7.

Terzo rigo:

Segno ^ (Evans, El., n. 27); segue una 
lineetta verticale; poi il segno (Evans, El., 
n. 35); altra sbarretta verticale; segno ^ (Evans, 
El., n. 13); sbarretta verticale.

Quarto rigo:

11 
1

Gruppo numerico = 3.
Faccia posteriore:

Y R IIII
Segno della «seppia » Y (Evans, El., n. 67); 

segno (Evans, El., n. 35); gruppo numerico 
till __ 2
IIII —

Anche in questa tavoletta la frequenza 
delle cifre fa ravvisare un documento di 
amministrazione. Non sappiamo se segni 
come quello, ad esempio, della «coppa» 
avessero valore fonetico 0 ideografico.

La scrittura rappresentata da queste tavo^ 
lette e indubbiamente la lineare A; vi sono 
pero, rispetto ai segni dell’« alfabeto» di 
Cnossos, delle varianti, che possono anche 
essere locali (esempio la testa di animale con 
lunghe orecchie che a Festos ha carattere un 
po diverso; il segno della «doppia ascia » 
con trattino superiore verticale ;270) altri (esem> 
pio tavoletta n. 2, primo rigo, primo segno) 
sembrano ignoti a Cnossos; altri infine 
(esempio la « coppa ») sono gia nella forma 
propria della scrittura lineare B; cio dimo^ 
strerebbe una posteriorita cronologica di tale 
forma di scrittura rispetto a Cnossos.

MATERIALE FITTILE VARIO

1 (inv. n. 75210). Disco fittile forato 
con palmetta impressa. Diametro m. 0,095. 
(Tav. XLVI, n. 3).

£ stato supposto27l) che tali dischi, appiat> 
titi e perforati, rappresentino delle ascie votive 
stilizzate, di carattere primitivo (raffigura^ 
zioni di questi oggetti sarebbero in rappre^ 
sentazioni figurate egiziane); ma e piu proba^ 
bile si tratti di pesi da telaio o arnesi consimili. 
Lastrine o dischi fittili forati sono frequenti 
negli strati cretesi medio-minoici; molti se ne 
rinvennero a Festos 272) (due nella nostra collet 
zione); a Tylissos, ecc. 273)

2 (inv. n. 75168). Cono fittile troncato in 
alto, ornato con zone incise a lineette oblique 
0 ad incavi triangolari. Altezza m. 0,06 
(Tav. XLVI, n. 4).

3 (inv. nn. 72054-057). Quattro pirami> 
dette fittili forate presso il vertice. Altezza 
m· 0,045; 0,055; 0,05; 0,042. Scavi palaz^ 
zetto 1904. (Tav. XLIV, nn. 16-19).

Questi oggetti dovevano avere un uso piu 
largo che per la sola tessitura ed essere ado^ 
perati come pesi per stoffe, reti, ecc. In eta 
tardo-minoica si trovano quasi tutte le forme
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geometriche (a piramidetta, a tronco di cono, 
cilindriche); quelle piramidali abbondano 
specialmente a Prinia. 274)

4 (inv. nn. 71981-989). Nove sfere fittili 
con foro passante, di misure diverse; qualcuna 

e segnata da 4 solchi in croce. Scavi palaz^ 
zetto 1903.

Sferette identiche si rinvennero a Tylissos.273)

5 (inv. nn. 72047-05 3). Sette pallottoline 
fittili forate. Scavi 1904.

MATERIALE LITICO

1 (inv. n. 71885). Figurina umana di stea^ 
tite grigia, screziata di nero, a corpo ovoidale, 
rastremato inferiormente; braccia raccolte sul 
petto, appena indicate da due solchi; appiattita 
nel lato posteriore, dove altri due solchi indicano 
le scapole. Altezza m. 0,065. Dai saggi della 
necropoli. Eta M. P. III.276) (Tav. LI, n. 2).

Parecchie di tali figurette di steatite o di ala^ 
bastro nelle quali il corpo si riduce ad una 
superficie appiattita e unitaria, interrotta sob 
tanto daU’emergere dei cubiti incrociati sul 
petto e da una rientranza all’altezza dei 
fianchi, si rinvennero fra la suppellettile della 
stessa necropoli di H. Triada.277) Per la loro 
pretesa somiglianza con quelle rinvenute in 
tombe predinastiche egiziane (es. Naqada) 
si riconobbero in esse dei tipi etnici dei prL 
mitivi abitatori della Valle del Nilo (Libici), 
caratterizzati dalla forma campanata del cra^ 
nio e aguzza del mento. 278) Ma tali confronti 
si basano su dati tipologici esteriori e non ci 
permettono di assodare la provenienza egiziana 
di tali figurette, ne di trarne indizio per sta^ 
bilire 1’esistenza di rapporti commercial! fra 
Creta e 1’Egitto nella fase protominoica.279) 
Certo queste figure differiscono nel tipo dalle 
forme tradizionali ereditate a Creta dall’epoca 
neolitica. Figurette rozzamente intagliate nello 
schisto e piu o meno appuntite si rinvennero 
nel deposito sepolcrale di Pyrgos ed in tombe 
della Messara.a80)

Quanto al carattere di tali oggetti e piu 
probabile si tratti, anziche di idoli, di amuleti.

2 (inv. n. 71940)· Vasetto di alabastro giaL 
lastro screziato, di forma lenticolare con orlo 

sporgente, danneggiato al piede. Altezza 
m. 0,003; diametro m. 0,04. Da un saggio a 
nord della piccola tholos (1904)· (Tav. LI, n. 1).

Numerosi di tali vasetti si rinvennero nella 
suppellettile della grande tholos28I) (circa 
50 pezzi, fra i quali piccoli mortai, tazze, 
pissidi, vasi da profumi 0 da unguenti, cop' 
pe, ecc.); nelle tombe della fase minoico- 
primitiva di Mochlosa82) e di Haghios Onou' 
phrios. 283) Per tali Vasetti lo Evans pensa ad 
imitazioni di modelli egiziani: i prototipi 
sarebbero rappresentati da originali predina' 
stici trovati a Cnossos.284)

3 (inv. n. 71941). Vasetto di forma lentic 
colare, di roccia alabastrina giallastra sere' 
ziata, con breve orlo sporgente. Altezza 
m. 0,003; diametro m. 0,05'5. Dalla tholos. 
(Tav. LI, n. 3).

Un esemplare simile in calcare proviene 
da una tholos minoico-primitiva di Haghios 
Onouphrios 283) ed e anche prowisto di un 
coperchietto piatto con profilo sagomato a gola 
che non doveva mancare anche nel nostro.

4 (inv. n. 71942). Vasetto a forma di 
mortaio, di marmo bianco grigiastro con 
peduccio. Altezza m. 0,035; diametro m· 0,055. 
Dalla tholos. (Tav. LI, n. 4).

Vasetti della stessa forma si rinvennero in 
tombe della fase minoico-primitiva di Mo' 
chlos.286)

5 (inv. n. 75157). Ciotoletta di marmo 
screziato, bianco e nero, di forma lenticolare, 
a pareti spesse, con recipiente ridotto ad un 
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piccolo incavo cilindrico. Altezza m. 0,03; 
diametro m. 0,065. Dalla tholos (’). (Tavola 
LI, n. 6).

Esemplari della stessa forma provengono 
dalla tomba a tholos di Mochlos; uno di 
essi e prowisto del coperchietto discoidale 
con porno di presa che manca nel nostro 
esemplare.2875

6 (inv. n. 71943). Ciotoletta di calcare 
grigio. Altezza m. 0,025; diametro m. 0,051. 
Dalla tholos. (Tav. LI, n. 8).

Vasetti di tale forma, privi di anse, sem/ 
brano di derivazione neolitica; e un tipo 
comune nella fase minoico-primitiva, dove 
lo ritroviamo anche in terracotta nel deposito 
votivo di Mochlos.a88)

7 (inv. n. 70385). Vasetto tronco-conico, 
di pietra verdognola, con orlo conformato 
a beccuccio. Altezza m. 0,035 ca· Dono 
Paribeni 1903. (Tav. LI, n. 5).

Forme pin o meno consimili sono frequenti 
nel repertorio vascolare litico della fase mi/ 
noico-primitiva; 389) a beccuccio variamente 
allungato, talvolta forniti di ansa. 290)

8 (inv. n. 72043). Scodella di pietra ver/ 
dognola, alquanto scheggiata nel labbro. 
Altezza m. 0,04; diametro m. 0,11. Scavi 1904. 
(Tav. LI, n. 7).

Ciotole a foggia di bacinella gia compaiono 
nella fase minoico-primitiva e si ritrovano 
anche nelle fasi posteriori in varie localita 
(es. Festos,29I) Palaicastro, 292) Haghia Tria/ 
da). 293) Le forme in taluni esemplari si com/ 
plicano ed appaiono anche anse ad anello; 
cosi un esemplare di Festos, databile alla fase 
minoico-media II. 294)

9 (inv. n. 75156). Scodella di pietra 
verdognola (serpentino ?), assai frammenta/ 
ria e mancante; linea incisa sotto I’orlo. 
Altezza m. 0,04; diametro m. 0,10. (Ta/ 
vola LI, n. 9).

Stessa forma della precedente, ma l’esem/ 
plare e piu rifinito, come dimostra il bordo 
inciso sulle pareti.

10 (inv. n. 71944). Grande Vaso di pietra 
grigio-verdognola, a forma di nido 0 di mor/ 
taio, restaurato da piu frammenti. Altezza 
m. 0,115; diametro m. 0,18. Scavi palaz/ 
zetto 1903. (Tav. LI, n. 10).

Questo tipo, definito dallo Evans 295) «a 
nido di uccello » (bird’s nest shape), si collega 
indubbiamente con forme minoico-primi/ 
tive; vasi di sagoma poco diversa si rinvennero 
infatti, in minori proporzioni, nel deposito 
votivo di Mochlos; 396) un esemplare di orne/ 
blenda, di proporzioni maggiori, proviene da 
un deposito non stratificato a nord del palazzo 
di Cnossos; 297) nella parte superiore ha un 
breve orlo piatto. Lo Evans pensa per questo 
vaso ad un originale egiziano della II Dina/ 
stia e ne deduce che da consimili prototipi 
litici egiziani derivano quelli cretesi della 
fase minoico-primitiva. 298) Tale forma si 
modifica successivamente con una rastre/ 
mazione nella parte inferiore e la ritroviamo 
in esemplari di Mochlos (M. M. I), 299) di 
Gurnia, 3°o) di Milatos,30I) dove il corpo del 
vaso e solcato da costolature. Il piu simile 
al nostro e un esemplare di steatite da Festos, 3°2) 
con motivo di triangoli inciso sulla spalla; 
altri esemplari simili provengono pure da 
Festos 3°3) e da Cnossos. 3°4)

Il (inv. n. 75158). Bacinella a calotta sfe/ 
rica di pietra verdognola, chiazzata di nero 
(steatite;), con ansetta plena a forma rettan/ 
golare, ripiegata in basso; restaurata e man/ 
cante. Altezza m. 0,004; diametro m. 0,105. 
(Tav. LII, n. 2).

Una ciotola di serpentino di forma molto 
simile, ma con due anse laterali di foggia un 
ρο’ diversa, si rinvenne a Gurnia. 3°5)

12 (inv. n. 75159). Frammento di un 
presentatoio 0 tavola da offerte, di pietra 
verdognola (steatite’); l’angolo conservato 
presenta internamente una cavita circolare, 
solcata da numerose incisioni ad anello che 
raggiungono anche il fondo, ove si restringono 
attorno a un umbone prominente. Esterna/ 
mente 1’oggetto presenta tre facce contigue, le 
due piu esterne decorate ad incassi rettangolari, 
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ciascuno circondato da duplice riquadro; ogni 
riquadro e separato dal contiguo da una serie di 
trattini orizzontali paralleli. Altezza m. 0,002. 
Scavi palazzetto (?), 13 giugno 1907. 
(Tav. LII, n. 4).

Oggetti di questa forma appaiono gia nelle 
tombe a tholos minoico-primitive della Mes' 
sara,3°6) generalmente associati a delle lastrine 
di pietra rettangolari, poste accanto ad essi; 
Ie cavita sono due o multiple: nella tholos 
di Kumasa3°7) se ne rinvennero due esemplari, 
I’uno a due, l’altro a quattro cavita. L’esi' 
stenza di oggetti simili a piu cavita nell’am^ 
bito culturale egiziano predinastico (cfr. un 
esemplare da Hierakonpolis) ha fatto pensare 
alla derivazione dei tipi cretesi dell’ Egitto.3°8) 
Interessante e la constatazione che anche agli 
esemplari predinastici e associata la paletta 
rettangolare di pietra. Il tipo continua a 
Creta anche in eta posteriore: lo troviamo a 
Festos,3°9) Cnossos,310’ Palaicastro,311) Gurnia.312’ 
Sul continente ellenico anche a Micene.313’

13 (inv. n. 71939)· Lucernetta di pietra 
grigia, a coppa circolare, con due incavi per 
lucignoli; tronco-conica nella parte inferiore, 
con peduccio e due bugnette pendule mamil' 
late sotto la coppa. Altezza m. 0,06; diametro 
m. 0,12. Scavi palazzetto 1903. (Tav. LI, 
n. 11).

Lampade di steatite a basso piede, della 
stessa forma, sono comuni nella suppellettile 
del palazzo posteriore di Cnossos, associate 
con materiale databile alla fase tardo-minoica 
I;314) un esemplare della stessa forma, in gesso 
purpureo, proviene dalla tomba di Isopata, 
presso Cnossos,315) ma e assai piu riccamente 
decorato del nostro esemplare, col quale ha 
tuttavia in comune le due bugnette pendule 
laterali.

14 (inv. n. 71949). Candelabro di calcare 
a foggia di colonnetta, ricomposto da quattro 
frammenti; il fusto cilindrico va rastreman' 
dosi alle estremita, determinando una leg' 
gera entasis; il capitello si innesta al fusto 
con una sagoma a gola ed ha la forma di una 
coppa con due bugnette pendule laterali, 

nel centro della quale e una cavita per 1’olio 
della lucerna, circondata da un orlo rilevato, 
con due grandi solchi divergenti ai lati per i 
lucignoli. La base e di restauro. Altezza 
m. 0,395; diametro m. 0,17. Scavi palazzetto 
1903. (Tav. LIII, n. 3)·

La forma a colonnetta appare accanto a 
quella a basso piede (cfr. il n. 13), dalla quale 
forse deriva, a cominciare dalla fase minoico- 
media III: a quest’epoca appartiene un ele' 
gante esemplare a fusto ridotto, con fregio 
scolpito a foglie d’edera; proviene dal palazzo 
di Cnossos;3l6) e di gesso purpureo ed ha la 
stessa sagoma del nostro; il capitello a foggia 
di palmizio sembra di derivazione egiziana;3Ι7) 
ma l’assenza di tali tipi di candelabri dal' 
1’Egitto ci impedisce di pensare all’imitazione 
di originali egizi. Altri bellissimi esemplari 
si rinvennero nel palazzo di Cnossos, di 
gesso purpureo e di steatite, con fusto mub 
tiplo a steli di papiri, base polilobata e 
decorazione a fiori di loto; ai lati della 
coppa appaiono, come nei nostri esemplari, 
le bugnette pendule di presa; sono databili 
alla fase tardo-minoica II.318’ Altri assai sb 
mili provengono da Palaicastro.319) Varianti 
nella forma sono rappresentate da un eseni' 
plare in calcare bianco319) e da un altro, frarn' 
mentario, in steatite nera da una casa a sud 
del palazzo di Cnossos, (fase M. M. III): 320’ 
nel primo il fusto e sagomato ad anelli 0 gole 
sovrapposti.

Ma specialmente questo tipo a colonnetta 
domina ad H. Triada, dove se ne rinvennero, 
nel palazzetto, parecchi esemplari;321’ e pre' 
sente anche nelle isole di Milo (Phylacopi),322’ 
di Rodi;3231 nel continente ellenico, a Micene324) 
ad Asine.325)

15 (inv. nn. 77474 e 77482). Parte inferiore 
di candelabro di calcare, dello stesso tipo 
del precedente, restaurato da 10 frammenti. 
Altezza m. 0,213; diametro m. 0,18 χ 0,185. 
Stessa provenienza (scavi 1904?) (Tav. LIII, 
n. 4)·

16 (inv. n. 77475). Parte inferiore di cande' 
labro, come sopra, restaurata da 10 frammenti.
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Altezza m. 0,213; diametro m. 0,185-0,19· 
Stessa provenienza (scavi 1904 ?).

17 (inv. n. 77476). Base e parte inferiore 
di candelabro di calcare, come sopra; restau^- 
rate da 12 frammenti. Altezza complessiva 
m. 0,0225; diametro della base ellittica, 
m. 0,175x0,185 circa. Stessa provenienza. 
(Tav. LIII, n. 2).

18 (inv. n. 77477). Parte superiore di fusto 
di candelabro come sopra, con piattello. Ab 
tezza m. 0,177; diametro della frattura, metri 
0,105 circa; diametro del piattello superiore, 
m. 0,175 χ 0,185 circa. Stessa provenienza. 
(Tav. LIII, n. 1).

19 (inv. n. 77478). Parte superiore di fusto 
di candelabro come sopra, con piattello; 
restaurata da 5 frammenti. Altezza comples' 
siva m. 0,285; diametro m. 0,155. Stessa 
provenienza.

20 (inv. n. 77479). Frammento (un quarto 
circa) della parte superiore di un candelabro 
come sopra, con piattello e parte del fusto. 
Altezza del frammento m. 0,115. Stessa 
provenienza.

21 (inv. n. 77480). Frammento (un ottavo 
circa) della parte superiore di un candelabro 
come sopra con piattello e parte del fusto. 
Altezza del frammento m. 0,093.

22 (inv. n. 77481). Frammento (un terzo 
circa) della parte superiore di un candelabro, 
come sopra.

23 (inv. n. 75176). Dischetto forato di 
pietra verde (steatite?). Diametro m. 0,003. 
(Tav. LII, n. 8).

24 (inv. n. 75177). Dischetto forato di stea' 
tite. Diametro m. 0,05. (Tav. LIII, n. 14).

25 (inv. n. 71945). Lamella di ardesia a 
forma di stretta e lunga ascia, con foro di 

sospensione al vertice. LunghezZa m. 0,085. 
Scavi palazzetto 1903. (Tav. LIII, n. 7).

Piccole ascie votive di pietra simili a questa 
si rinvennero in molte altre localita cretesi 
(es. Tylissos); forse erano anche usate come 
amuleti.

26 (inv. n. 71946). Lamella di ardesia ret' 
tangolare, con foro in alto per appenderla. 
LungheZza m. 0,007. Scavi palazzetto 1903. 
(Tav. LIII, n. 8).

27 (inv. n. 70371). Lamella di ardesia ret' 
tangolare leggermente rastremata in alto. 
Lunghezza m. 0,07 circa. Scavi 1903. Dono 
Paribeni. (Tav. LIII, n. 10).

28 (inv. n. 71948). Lamella di ardesia a 
contorno ovoidale alquanto corrosa, priva 
del foro al Vertice. Lunghezza m. 0,11. Scavi 
1903. (Tav. LIII, n. 11).

29 (inv. n. 71947). Lamella di ardesia in 
forma di piatta ascia rettangolare, con appen' 
daglio sporgente attraversato da un foro. 
Lunghezza m. 0,06. Scavi palazzetto 1903. 
(Tav. LIII, n. 12).

30 (inv. nn. 77468-473). Quattro listelli 
rettangolari e due pastiglie discoidali a super' 
ficie convessa di cristallo di rocca. Lun' 
ghezza m. 0,07; diametro m. 0,02. (Tav. LIV, 
nn. 27-29).

31 (inv. n. 75215). Piccolo sigillo di stea' 
tite a foggia di dischetto, sormontato da un 
anellino di un pezZo solo col disco: su questo 
sono incisi tre cerchietti ed un reticolato. 
Altezza m. 0,012; diametro del castone, m. 0,01. 
(Tav. LIV, n. 2).

32 (inv. n. 75178). Fusaiola di pietra 
grigia di forma tronco-conica. Altezza 
m. 0,03.

33 (inv. n. 72044). Tre fusaiole coniche 
di pietra. Scavi 1904.
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PITTURE PARIETAL!

1 (inv. n. 71919). Frammento di parete 
dipinta a fresco; vi resta un piede e parte della 
veste riccamente ornata e variopinta di una 
figura muliebre che incede verso sinistra. 
Dinanzi a lei e il lembo di un’altra veste di 
figura simile, probabilmente in un uguale 
atteggiamento. Dim.: m. 0,18x0,13. Scavi 
palazzetto 1903· (Tav. LV).

Il frammento proviene molto probabil' 
mente da una fossa di saggio aperta sul pendio 
del colle, fra la tomba ove si rinvenne il noto 
sarcofago dipinto ed il palazzetto di H. Tria' 
da: 336) in questa si troVarono alcuni fram' 
menti di intonaco dipinto che aderivano 
probabilmente in origine alle pareti di un am' 
biente del palazzetto; in due di questi fram' 
menti, riprodotti dal Paribeni, 337) e raffi' 
gurata una scena assai simile a quella espressa 
sul lato anteriore del sarcofago ricordato: 328) 
cioe una figura di citaredo e quella di una 
donna in atto, pare, di portare una situla. 
Lo schema e lo stile di queste figure sono 
identici a quelli del nostro frammento; esse 
sono analogamente di profilo ed indossano 
una lunga veste campanata, che scende fino 
ai piedi ed e ornata di balze variopinte, gene' 
ralmente verticali, lungo il fianco, e orizzontali 
e parallele, lungo I’orlo inferiore: in un fram' 
mento 329) tuttavia sono, come nel nostro 
frammento, due balze orizzontali e due trasver' 
sali, alternate a fascie di trattini orizzontali.

Il confronto istituito dal Paribeni fra questi 
frammenti di pitture parietali ed il sarcofago 
dipinto di H. Triada 330) si pud estendere 
anche al nostro frammento, osservando che, 
sebbene tutte le figure riprodotte, maschili e 
femminili, indossino lo stesso tipo di abito, 
una sola figura,33l) ridotta alla parte infe' 
riore (ma molto probabilmente femminile), 
indossa una gonna ornata di balze trasver' 
sali (bianca con linea nera in mezzo, turchina 
con linee verticali nere, bianca ancora con 

linea nera e rossa) e orizzontali, all’orlo infe^ 
riore (gialla e turchina). Nel nostro frammento 
si ripetono gli stessi colori all’incirca (fasce 
rosse e gialle su fondo turchino).

Tale foggia di abito, che e stato avvicinato 
a quello delle donne greche d’eta classica, 333) 
non e quella consueta a Creta e nel conti' 
nente ellenico in eta tardo-minoica e frequent 
temente riprodotta in pitture parietali, sigilli, 
gemme, ecc.: 333) le ampie brache ornate di 
balze a volani sono qui sostituite da una gonna 
lunga e diritta. Si e pensato 334) che 1’uso di 
quest’abito fosse limitato alle cerimonie reli' 
giose. Nel nostro frammento la presenza di 
una parte di un’altra figura davanti a quella 
descritta e indossante lo stesso tipo di abito 
dimostrerebbe trattarsi di una processione 0 
sfilata di offerenti, quale era espressa sui 
muri dei palazzi di Cnossds 335) o di Tirin' 
to 336) 0 di una scena religiosa, come sul 
sarcofago di H. Triada. Tali schemi dove' 
vano essere frequentemente ripetuti nell’ul' 
tima fase tardo-minoica da artisti spesso di 
limitate capacita: la stessa scena del lato ante' 
riore del sarcofago di H. Triada e stata infatti 
riprodotta, come ha osservato il Paribeni, 337) 
nella pittura parietale alla quale appartene' 
Vano i frammenti ricordati; cio e indizio 
di una lunga, se pure degenerata tradizione 
artistica.

Il saggio molto limitato che da questo 
frammento non permette un’esauriente ana' 
lisi qualitativa: si pud aifermare tuttavia la sua 
inscindibilita stilistica tanto dagli altri fram' 
menti rinvenuti ad H. Triada, quanto dalle 
pitture del sarcofago; lo schematismo con' 
venzionale col quale e trattata la figura umana, 
che sembra corrispondere a quell’irrigidi' 
mento di cui risente l’arte cretese verso la fine 
della sua ultima fase, consiglia di datarlo, piu 
che alla fine della seconda fase tardo-minoica, 
all’inizio della successiva.
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MATERIALE METALLICO

A) Ar MI ED UTENSILI.

1 (inv. n. 71874). Lama di pugnale di 
rame, di forma triangolare con base con-' 
cava e lati convessi; alla base restano due 
chiodetti per fissarvi 1’impugnatura. Ossi- 
data. Lunghezza m. 0,078; larghezza me- 
tri 0,038 circa. Dalla tholos^. Fase minoico- 
primitiva II-III. Scavi 1904. 3381 (Tav. LVI, 
n·5)·

Pugnaletti della stessa forma si rinvennero 
in tombe della fase minoico-primitiva a 
Kumasa,339) a Mochlos,3401 a Palaicastro,341) 
a Cnossos (Kalathiana), 342) nonche nella 
necropoli di Haghios Onuphrios; 343) sono 
tutti di rame puro, tranne un esemplare dalla 
tholos di Kumasa che e, eccezionalmente, 
di argento. 344)

Interessante e la constatazione che questo 
tipo di pugnaletto triangolare gia appare negli 
strati neolitici della penisola italica (es. a Re- 
medello) 345) il che e certo a favore della sua 
arcaicita: lasciando aperta la questione se vi 
si debbano scorgere i risultati di rapporti com- 
merciali 0 non piuttosto di coincidenze tipo- 
logiche dovute ad affinita culturale.

Tipi simili appaiono anche nell’ambito 
della civilta cicladica, in tombe databili alla 
terza fase cicladico-primitiva, ed in quello 
tessalico (Sesklo). 3461 La forma sembra poi 
modificarsi, diventando piu stretta ed allun- 
gata, coi due tagli concavi, anziche convessi 
(cfr. es. da Festos,347) Cnossos, 348) Gurnia,349’ 
e del continente ellenico).350)

2 (inv. n. 71876). Lama di pugnale di 
rame, della stessa forma della precedente; 
restano due chiodetti per fissarvi l’elsa. Ossi- 
data. Lunghezza m. 0,10 circa. Dalla tholos (’). 
Scavi 1904. Stessa epoca del precedente.3311 
(Tav. LVI, n. 4).

3 (inv. n. 71877). Lama di pugnale di 
rame, della stessa forma della precedente; 
resta uno solo dei due chiodetti alla base.

Ossidata. Lunghezza m. 0,012; larghezza 
m. 0,052. Dalla tholos (?). Scavi 1904. 
Stessa epoca della precedente.352’ (Tav. LVI, 
n. 3)-

4 (inv. n. 71878). Lama di pugnale di 
rame; stesso tipo del precedente, ma base ret- 
tilinea; oltre ai due fori consueti presso la base, 
altri due piu piccoli, in uno dei quali resta 
un chiodetto: forse fu raccomodata. Lun
ghezza m. 0,008; larghezza m. 0,004 circa. 
Dalla tholos (?). 353’ Stessa epoca dei prece- 
denti. (Tav. LVI, n. 2).

5 (inv. n. 71875). Lama di pugnale di 
rame, di forma triangolare, piu slanciata che 
negli altri esemplari; orli diritti, molto sot- 
tili. Lunghezza m. 0,095 circa; larghezza 
m. 0,045. Dalla tholos. Stessa epoca dei pre- 
cedenti.354’ (Tav. LVI, n. 1).

6 (inv. n. 71873). Lama di coltello di rame, 
arrotondata al vertice a forma di lingua e con 
tre fori disposti a triangolo alla base per l’in- 
nesto del manico; alquanto mancante alla 
sommita. Lunghezza m. 0,152; larghezza 
m. 0,049. Dalla tholos (;). Stessa epoca del 
precedente. 3551 (Tav. LVI, n. 6).

Una forma consimile e data da un esem
plare di Gurnia356) ed un altro di Cnossos; 357) 
altri esemplari si rinvennero a lalisos, 358’ 
a Zakro, 359) in una tomba antichissima di 
Amorgos, 3®°’ a Mochlos,361) nelle tombe del 
secondo periodo siculo a Pantalica. 3®2’ Ad 
H. Triada se ne rinvennero dei simili, fra 
i quali uno rotto in tre pezzi nel sepolcreto 
presso la seconda tholos. 363)

7 (inv. n. 70373). Pugnaletto di rame a 
forma di foglia di olivo, con base triangolare, 
molto ossidato; al codolo di base aderiscono 
ancora un chiodetto ed il filo che lo fissa- 
vano all’elsa. Lunghezza m. 0,10; larghezza 
m. 0,05 ca. Dono Paribeni 1903. Eta M. M. II (?). 
(Tav. LVII, n. 4).

- y6'



In questo tipo la base, anziche concava, e 
allungata in un codolo prowisto di una sola 
borchia, che aveva lo scopo di fissarlo all’elsa.

8 (inv. n. 75154). Pugnale di rame, di 
forma lanceolata, con punta smussata, allar' 
gato alla base, alla quale ancora aderiscono 
i due chiodetti per 1’innesto dell’elsa. Lun' 
ghezza m. 0,185. (Tav. LVII, n. 3).

Pugnali di forma assai simile si rinvennero 
nel sepolcreto presso la tholos posteriore di 
H. Triada 3®4) (M. M. II?) ed a Gurnia 
(T. M. I).365)

9 (inv. n. 75155). Pugnale di rame, di 
forma stretta ed aguzza, con codolo rettan' 
golare alquanto allargato nel quale sono 
praticati due fori, posti I’uno sotto all’altro. 
Lunghezza m. 0,205. (Tav. LVII, n. 2). 

Si avvicina un ρο’ nella forma ad un esem' 
plare di Vrokastro. 3661

10 (inv. n. 75146). Lama di rame di 
forma allungata e ricurva, con un’estremita 
quadrata e l’altra ripiegata a riccio; il taglio 
e solo dalla parte concava. Lunghezza m.0,185. 
(Tav. LVII, n. 5).

11 (inv. n. 75147). Lama di rame, della 
stessa forma della precedente. Lunghezza 
m. 0,17. (Tav. LVII, n. 1).

Strumenti di questa forma sono general· 
mente creduti degli strigili, ma si puo pen' 
sare anche a falcetti od arpioni. Esemplari 
assai simili si rinvennero a Gurnia e sono 
databili alla fase tardo-minoica 1. 367)

12 (inv. n. 71871). Grande daga di bronZo 
di forma ovoidale allungata, solcata longi' 
tudinalmente lungo il filo della lama e con 
punta arrotondata; il codolo e rotto in parte, 
ma vi aderisce ancora uno dei robusti chiodi 
che servivano a fissarlo all’elsa; nella parte 
centrale della lama si scorgono tracce di 
un’incassatura. Superficie molto ossidata. Lun' 
ghezza m. 0,31; larghezza massima m. 0,055; 
minima 0,004; spessore m. 0,004 circa. Scavi 
palazzetto 1904. 368) (Tav. LVI, n. 9).

E la forma tipica della daga « micenea », 
quale ci e data dagli esemplari bronzei dalle 
tombe a fossa quarta e quinta dell’acropoli 
di Micene.3®9’ A Creta il confronto piu im' 
mediato e possibile con un pugnale analogo 
da Gurnia.3705 La forma e la decorazione degli 
esemplari «micenei» sembrano trovare il 
loro presupposto in un pugnale con decora' 
zione incisa da una localita dei Monti Lassiti, 
probabilmente la grotta di Psicro,371) in' 
sieme con ceramica policroma pertinente alla 
fase minoico-media II; la corrispondenza 
tipologica di quest’ultimo esemplare con 
pugnaletti di forma triangolare allungata dalla 
primitiva tholos di H. Triada (cfr. il nostro 
esemplare n. 1, tav. LVI, n. 5) permette di scor' 
gere in questi i prototipi minoico-primitivi del 
pugnale « miceneo ». Si corrisponde anche la 
depressione interna, che equivale, negli esem' 
plari di Micene, all’ incasso per la lamina 
ageminata.

Non e escluso che nel nostro esemplare 
1’ incasso ancora visibile, malgrado la forte 
ossidazione, nella parte centrale della lama, 
sia stato praticato per introdurvi una lamina 
di metallo incisa 0 ageminata che pare vi 
aderisca ancora, ma e ricoperta dallo strato 
di ossido. Nello spessore marginale della lama 
del nostro esemplare corre una solcatura, non 
molto profonda, che dimostra trattarsi di una 
arma non di offesa, ma di parata.

13 (inv. n. 71872). Pugnale bronzeo, della 
stessa forma del precedente, ma di minori 
dimensioni e a filo tagliente; alla base, nella 
parte piu larga, sono tre grossi chiodi per 
l’attacco dell’elsa. Lunghezza m. 0,21. Scavi 
palazzetto 1904. (Tav. LVI, n. 8).

Un esemplare della stessa forma proviene 
dalla necropoli presso la seconda tholos di 
H. Triada;3731 la datazione ne e pero incerta, 
data la confusione degli strati e non possiamo 
servircene per datare il nostro esemplare. Sic' 
come pero esso si rinvenne negli strati piu 
profondi, insieme con ceramica nello stile 
di Camares databile alla fase M. M. II, possia' 
mo supporre che sia della stessa epoca. Un 
altro pugnale assai simile si rinvenne a Gurnia 
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ed e percio databile in epoca posteriore (fase 
tardo-minoica I). 373)

14 (inv. n. 75145). Meta di un martello 
0 zappetta di bronzo; e conservata la penna 
orizzontale, che e arrotondata, e la parte cen' 
trale con l’ampio foro rotondo. Altezza 
m. 0,105. (Tav. LVI, n. 7).

15 (inv. n. 70372). Piccola bipenne di 
rarne, ben conservata; lunghezza m. 0,007; 
larghezza in. 0,002. Dono Paribeni 1903. 
(Tav. LVII, n. 8).

La piccolezza di dimensioni fa ritenere 
quest’esemplare di carattere votivo: uno assai 
simile si rinvenne in una tomba di Mochlos,374) 
databile alla seconda fase minoico-primitiva; 
della stessa epoca del nostro e probabilmente 
un’esemplare trovato a Tylissos, di eta tardo- 
minoica. 375) E superfluo qui ricordare il carat' 
tere religioso che nella civilta minoica ha il 
segno della doppia ascia, come attestano Ie 
numerose raffigurazioni.

16 (inv. n. 75148). Doppia ascia di rame, 
a penne rettangolari, ben conservata; attra' 
versata nel senso della lunghezza da un foro 
a sezione di losanga per 1’innesto del manico; 
il suo maggior spessore e nella parte centrale, 
donde si va assottigliando verso i margini. 
Lunghezza m. 0,18; larghezza m. 0,055 J spes' 
sore m. 0,028. (Tav. LVII, n. 10).

Esemplari assai simili si rinvennero a 
Gurnia, a Micene ed in altre localita della 
Grecia. 376) In questi esemplari il foro d’in' 
nesto e pero rotondo, non a losanga.

17 (inv. n. 71869). Bipenne di rame a penne 
curvilinee e margini esterni convessi, attra' 
versata nel senso della lunghezza da un foro 
cilindrico per 1’innesto del manico; piu mas' 
siccia nella parte centrale, piu sottile ai mar' 
gini. Lunghezza m. 0,18; larghezza m. 0,06; 
spessore m. 0,028. Scavi palazzetto 1903. 
(Tav. LVII, n. 9).

Un esemplare assai simile, ma un ρο’ piu 
corto, si rinvenne negli stessi scavi del palaz' 
zetto, ma la datazione non ne e sicura (fase 

tardo-minoica I ?); 377) altri esemplari consi' 
mili si trovarono in un ripostiglio nel secondo 
palazzo di Festos. 378)

18 (inv. n. 71870). Bipenne di rame, simile 
alla precedente ma con foro cilindrico per 
innestarvi il manico. Lunghezza m. 0,185; 
larghezza m. 0,005. Scavi palazzetto 1903. 
(Tav. LVII, n. 11).

19 (inv. n. 75144). Ghiera di bronzo mas' 
siccia destinata al rivestimento dell’estremita 
di un trave di legno con due fori per i chiodi 
relativi. Altezza m. 0,006. Scavi 1904. (Ta' 
vola LVI, n.8).

20 (inv. n. 75214). Grande hydria di bronzo 
laminato, con tre anse, in parte corrose e stac' 
cate. Altezza m. 0,55; diametro massimo 
m. 0,42. (Tav. LVIII).

Brocche di bronzo laminato sembrano gia 
esistite, nell’ambito culturale minoico, fin 
dalla fase M. P. II: lo Evans 379) ricorda al 
proposito una brocca da Sphoungaras, ben 
databile a quest’epoca, che sembra sicura' 
mente imitata dalla metallotecnica, a giudi' 
care dalla traduzione fittile dei chiodetti 
bronzei che tenevano unite le due parti.

Hydriai sul tipo della nostra si rinvennero 
in case private e tombe di Cnossos, tutte 
databili alla fase M. M. III 0 T. M. la: cosi 
nelle fondamenta di una casa a sud-est del 
palazZo,38o) che cesso di essere abitata all’ini' 
zio della fase tardo-minoica; in un’altra casa 
a sud del palazzo e in due tombe della necro' 
poli di Cnossos.38I)

Nel continente ellenico questa forma appare 
a Micene, dove se ne rinvennero ben sette 
esemplari nella quarta tomba a fossa del' 
l’acropoli, ed altrettanti nella quinta; 382) ad 
Asine, in una tomba a camera della fase 
tardo-elladica.3831

Queste hydriai erano sempre associate con 
altri bronzi, specialmente con una specie di 
lebete tripodato. Il nostro esemplare si awi' 
cina, per la forma piu appiattita che curvilinea 
delle spalle, a quello rinvenuto in una tomba 
di Isopata. 384)
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B) TaLENTI DI RAME.

1 (inv. n. 71867). Pane (0 talento) di tame, 
di forma rettangolare con lati curvilinei, 
molto ossidato. Lunghezza m. 0,51; larghezza 
m. 0,36. Scavi palazzetto 1903. (Tav. LIX, 
n. 2).

Un complesso di 19 di tali pani di rame, 
fra i quali era compreso anche il presente, si 
rinvenne nel palazzetto di Haghia Triada, 
nel pavimento di quattro ambienti, di aspetto 
alquanto rozzo, chiusi da pareti robuste e 
non comunicanti con altri vani, che avevano 
probabilmente 1’ufficio di «stanze del te^ 
soro».3851 I pani di rame rinvenuti erano 
tutti della stessa forma, che ricorda quella 
della doppia ascia, pesanti ciascuno da un 
minimo di kg. 27 ad un massimo di kg. 32; 
erano posti 1’uno sull’altro in colonna e divisi 
in 5 gruppi; alcuni recavano dei contrassegni 
incisi nella scrittura lineare A

L’uguaglianza all’incirca costante del peso 
e la scoperta di due frammenti di pani anaz 
loghi fra lo strato della suppellettile votiva del 
piazzale superiore orientale dimostrano che 
quei pezzi avevano valore monetario.386)

Altri pani di rame, per forma uguali 0 
molto simili a questi, si rinvennero in Varie 
localita di Creta: a Tylissos,387’ a Mochlos,388) 
a Palaicastro; 389) un frammento se ne rin^ 
venne nel corridoio dei magazzini del palazzo 
di Cnossos; 390) 17 interi e due frammentari 
furono trovati a Calcide nell’ Eubea39I) (Mu^ 
seo Nazionale di Atene), un altro esemplare 
a Micene (stesso museo); 392) altri ancora neb 
1’isola di Egina, 393) a Cipro (Enkomi), 394) 
in Sardegna (Assemini e Serra Ilixi). 395’

Questi ultimi presentano una variante nella 
forma, che e molto piu allungata, mentre i 
quattro lati sono profondamente concavi; 
uno soltanto di essi si awicina alia forma 
quadrilatera.

L’esemplare piu pesante sembra quello di 
Cipro (kg. 37,094); seguono quelli di Serra 
Ilixi (massimo kg. 33, minimo kg. 27), di H. 
Triada (massimo kg. 32, minimo kg. 27) e 
di Calcide (massimo kg. 17 circa, minimo 
kg. 5,35 circa).

Anche quelli di Cipro, di Micene e della 
Sardegna portano segni incisi; il Pigorini 
ritiene che dei segni che appaiono in quelli 
di Serra Ilixi alcuni siano stati tracciati 
quando il metallo era ancora pastoso, altri 
dopo il rassodamento: i primi sarebbero i 
segni di fabbrica, gli altri di serie.396) Questi 
ultimi trovano riscontro nei blocchi della 
costruzione del palazzo di Festos, e nelle 
tavolette fittili di H. Triada. Lo Svoronos397) 
considera questi pani come moneta e crede 
di poter stabilire tre basi monetarie: di Cipro 
(kg. 37), di Creta e di Sardegna (kg. 33) e 
di Micene (kg. 23). I pani a forma di doppia 
ascia sono forse da identificare coi nomi di 
ττελέκεις e di ήμιπέλεκκα (Iliade, XIII, 851).

Il peso dei pani cretesi e sardi equivale, 
nota il Glotz, 398) esattamente a 3600 kit 
ciprioti; sembra cosi che il sistema egeo si 
conformasse a quello del siclo.

Si e anche pensato ad una base ponderale 
adottata dai paesi del Mediterraneo orientale 
che si ricollega al sistema babilonese; 399) ma 
nessun dato di fatto viene a consolidate que^ 
st’ipotesi, che e sempre infirmata dalle varianti 
di peso da luogo a luogo.

La fusione di questi pani doveva proba^ 
bilmente avvenire in una forma aperta a lati 
divergenti; cosi si spiega la loro sagoma. 
Quelli di H. Triada, di Serra Ilixi e di Cab 
cide sono di rame puro; quello di Tylissos 
contiene una percentuale minima di zinco, 
ferro e piombo.

Insoluta e ancora la questione del luogo di 
fabbricazione di questi pani. Lo Evans 400) 
crede che essi derivino da quelli, di forma piu 
oblunga e rettangolare, che appaiono in 
raffigurazioni di un rilievo egiziano dell’inb 
zio del medio regno, recati a spalla da trb 
butari stranieri, forse cretesi, in dono al Fa^ 
raone.40I) Lingotti della stessa forma di 
questi di H. Triada appaiono piu tardi nelle 
pitture della tomba di Rechmere ad Abydos 
(XVIII Dinastia), portati dai messi dei 
Keftiu (Cretesi’) come offerta ai dignitari 
egiziani;431’ cio non dimostra pero ancora 
che il centro di produzione fosse Creta. Per 
i pani di rame sardi alcuni autori (Nissardi,
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Giuffrida)403’ pensano siano stati fabbricati 
sul posto, mentre il Pigorini 4°4) piu esatta' 
mente pensava ad importazioni.

L’opinione che ha maggior numero di 
dati a suo favore e che il luogo di fabbrica' 
zione sia Cipro, dove si rinvennero negli 
scavi di un’antichissima fonderia e dove e 
testimoniata la produzione sul luogo, giac' 
che il segno inciso su una delle facce e il ^ 
(si) dell’alfabeto cipriota.

Cipro e ricordata come luogo di produ' 
zione di rame gia negli Annali di Tutmosi III; 
parecchie tavolette di El Amarna (eta di 
Amenofi III e IV) sono indirizzate dal re di 
Cipro (Alasia) al faraone per accompagnare

I’invio di rame che egli desidera scambiare 
con argento. Ancora ndY Odissea (I, 184) 
Athena va a Temesa (Cipro) a scambiare 
ferro brunito con rame temprato.

Le miniere di rame erano attorno al Monte 
Troodos: se ne scopersero resti presso Soloi, 
Marion e Tamassion.4o6) In un sostegno 
bronzeo proveniente da Kurion 4°5) e raffigu' 
rato, entro un riquadro a giorno, un uomo 
recante sulle spalle uno di tali pani 0 lingotti.

2 (inv. n. 71868). Pane di rame 0 talento, 
della stessa forma del precedente. Lunghezza 
m. 0,45; larghezza m. 0,36. Scavi palazzetto 
1903. (Tav. LIX, n. 3).

BRONZETTI

Α) Fig ur e u mane .

1 (inv. n. 71879). Figuretta virile fusa, 
raffigurante un adorante eretto, col braccio 
sinistro steso lungo il corpo e la mano destra 
portata a coprire gli occhi; sotto i piedi e un 
piccolo perno di bronzo per inserirla in una 
base. Assai guasta dall’ossido. Altezza me' 
tri 0,085. Scavi palazzetto 1903· Dal « Piaz' 
sale dei Sacelli », deposito Votivo. Eta T. M. I. 
(Tav. LIX, n. 1).

Appare qui il tipo consueto nella bronzi' 
stica tardo-minoica dal corpo slanciato, vita 
sottile, petto quasi triangolare col vertice in 
basso, spalle alquanto larghe, gambe lunghe 
e rigide, un po’ scostate fra di loro, ma senza 
un determinato schema: una cintura alla 
vita non serve ad una divisione tettonica 
fra il busto e l’addome, ma mette maggior' 
mente in evidenza la unitarieta dell’asse della 
figura. 4°7’

Questi piccoli bronzi, che sono stati defi' 
niti di «stile libero», 4°8) non dipendono 
da una tradizione artistica, ma rappresen' 
tano tentativi isolati senza esperimenti pre' 
cedenti e senza eredita. Nelle forme, rese 
secondo una concezione fluida e sommaria, 
ma unitaria ed organica nelle quali si espande 

una vitalita in potenza, si afferma, in un na' 
turalismo non costretto da leggi, una nuova 
tradizione plastica.

Il gesto e quello di preghiera e di adora' 
zione, ripetuto in numerose rappresentazioni 
figurate dell’arte minoica, sia maschili che 
femminili: cosi in statuette fittili e bronzee da 
Gurnia,409’ da Larissa,410’ da H. Triada,411) 
nella «Baiadera» di Berlino,412’ nonche negli 
intagli di castoni di anelli.413’

Le figurette bronzee piu somiglianti alla 
nostra provengono oltre che da Haghia Triada 
da Tylissos ed appartengono alla fase tardo 
minoica I; 414) lo stesso tipo continua in 
esemplari, di eta posteriore (T. M. III), pro' 
venienti da varie localita di Creta; 415) appare, 
infine, in forma di estrema semplificazione e 
schematizzazione, in un bronzetto geometrico 
di Praisos.416’

2 (inv. n. 75149). Figuretta virile stante, 
dello stesso tipo della precedente, e nello 
stesso atteggiamento. Assai corrosa, impa' 
stata con altri pezzi di bronzo fusi insieme 
per 1’ incendio dell’edificio in cui si rinvenne 
e mancante dei piedi. Altezza m. 0,10. Stessa 
provenienza.

Cfr. per il tipo il n. 1.



3 (inv. η. 70376). Testa e torso di una 
figuretta virile, e nello stesso atteggiamento 
delle precedenti. Il frammeiito e molto gua' 
sto dall’ossido. Altezza m. 0,04 ca. Dono 
Paribeni 1903.

B) An imal i.

1 (inv. n. 70374). Piccolo ariete. Lunghezza 
m. 0,045; altezza m. 0,028. Dal «PiaZzale dei 
Sacelli», deposito votivo. Dono Paribeni 
1903. (Tav. LX, n. 3).

Bronzetti consimili di piccoli animali of· 
ferti come ex-voto si rinvennero nel deposito 
votivo della grotta di Psychro (Antro Dit' 
teo);417) qualcuno di questi scende all’eta 
greca arcaica. Una figuretta di ariete4l8) con 
piccole corna piegate sul davanti ricorda la 
nostra.

2 (inv. n. 81952). Figuretta di ariete, simile 
alla precedente, ma dal corpo piu massiccio, 
zampe corte e tozze, corna robuste, piegate 
all’indietro. Lunghezza m. 0,065. Stessa pro' 
venienza. (Tav. LX, n. 11).

Un altro consimile e nella stipe votiva 
dell’Antro Ditteo.419’

3 (inv. n. 71884). Figuretta di ariete come 
sopra. Lunghezza m. 0,045; altezza m. 0,028. 
(Tav. LX, n. 4).

4 (inv. n. 71882). Figuretta di vitello; gam' 
be lunghe, corpo snello che si assottiglia nella 
parte centrale, coda e corna brevi; sono indi' 
cate la giogaia e le giunture. Lunghezza 
m. 0,048; altezza m. 0,03 circa. Stessa pro' 
venienza. (Tav. LX, n. 5).

La forma del vitello e qui espressa natu' 
ralisticamente: sono resi infatti la magrezza 
e la pelle un ρο’ floscia e 1’aspetto dinoc' 
colato di quest’animale. Trova confronto con 
due statuette di vitelli della stipe dell’antro 
Ditteo. 420)

5 (inv. n. 71883). Figuretta di bue con 
corpo allungato e rastremato, piccole corna 

lunate, piegate all’indietro, zampe ridotte a 
puntelli. Lunghezza m. 0,05. Stessa pro' 
venienza. (Tav. LX, n. 6).

Figurette di bovidi assai simili si rinvennero 
nella gia ricordata stipe votiva dell’Antro Dit' 
teo;42I) provengono tutte dalla grotta superiore. 
Due bovetti sono aggiogati ad un minuscolo 
carro; 422) altri sembra fossero infissi a qualche 
oggetto, avendo dei chiodi d’innesto sotto 
le zampe. Tali bronzi votivi possono essere 
paragonati soltanto coi piu antichi trovati 
ad Olimpia 0 nello Heraion di Argo423) e si 
rivelano, pel loro stile, della fase protoellenica; 
la loro datazione non scende piu in basso del 
periodo geometrico (inizio dell’ VIII secolo 
a. C.). I nostri esemplari sono tuttavia data^ 
bili in epoca anteriore (X-IX secolo a. C.?). 
Gli stessi caratteri stilistici si manifestano 
in numerose figurette di tori in coroplastica 
scoperti nel santuario cipriota di Haghia Ei' 
rene, ^ dove il culto comincia ad essere 
praticato nella fase finale dell’eta del bronzo 
(tardo Cipriota III) continuando fino all’inol' 
trata fase arcaica (Cipriota Arcaico II). Le 
figurette di tori vengono deposte come offerta 
votiva fino all’avanzata eta geometrica, di^ 
mostrando la persistenza del culto, e si pos' 
sono distinguere in vari tipi a seconda che 
la struttura del corpo e piu naturalisticamente 
resa 0 concepita con criteri geometrici. Pre' 
domina il tipo a corpo cilindroide, piu 0 
meno rastremato, con breve muso massiccio 
e zampe ridotte a puntelli, quale appare in 
alcuna delle nostre figurette. Il raffronto e 
utile a dimostrare 1’identita di concezione 
plastica nelle terrecotte e nei piccoli bronzi e 
la conseguente diretta dipendenza di una 
tecnica dall’altra. Nella classificazione dei 
bronzi analoghi trovati nei piu antichi strati 
di Olimpia 425) e stato infatti distinto uno 
stile derivato dalla coroplastica (Terrakottastil) 
che si rivela in un analogo rendimento for' 
male.

6 (inv. n. 75153). Figuretta di bue molto 
rudimentale; corpo tozzo, zampe corte e diva' 
ricate, muso lungo e massiccio, abbassato; 
corna lunghe ed affilate, piegate sul davanti, 
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coda piegata in fuori. Lunghezza m. 0,045; 
altezza m. 0,025. (Tav. LX, n. 7). Stessa 
provenienza.

Oltre che coi citati esemplari dell’Antro 
Ditteo, questa figuretta trova evidente con-' 
fronto con un’altra, da Olimpia, del Museo 
di Berlino, di stile «geometrico »; un’altra, 
della stessa provenienza, di stile «postgeo- 
metrico » e figurine fittili di tori del san·' 
tuario da Haghia Eirene.43®

7 (inv. n. 75152). Figuretta di bue, simile 
alla precedente, interamente coperta e rovi·' 
nata dall’ossido. Lunghezza m. 0,045; al' 
tezza m. 0,025. Stessa provenienza. (Tavola 
LX, n. 1).

8 (inv. n. 75151)· Figuretta di bue, molto 
rudimentale, simile alle due precedenti: corpo 
tozzo, zampe cortissime; brevi corna e coda; 
molto rovinata dall’ossido. Lunghezza me^ 
tri 0,065. Stessa provenienza. (Tav. LX, 
n. 13).

Cfr. un esemplare da Olimpia del Museo 
di Berlino,437) di stile « geometrico »: ed un 
altro, fittile, da Haghia Eirene428) dello stesso 
tipo, con zampe brevi, massicce e divergenti.

9(inv. n. 75150)· Altra figuretta di bue 
consimile: corpo gofFo, pesante, muso mas- 
siccio, corna brevi e forti. Lunghezza m. 0,008; 
altezza m. 0,045. Stessa provenienza. (Tavola 
LX, n. 12).

Cfr. un esemplare assai simile, da Olimpia, 
al Museo di Berlino ed un altro, fittile, da 
Haghia Eirene.43®

10 (inv. n. 71881). Figuretta di toro: corpo 
lungo, snello, assottigliato nella parte me·' 
diana, zampe a puntelli diritti, coda pendula; 
muso a profilo rettangolare, corna lunghe ed 
affilate, piegate in avanti. Lunghezza m. 0,65; 
altezza m. 0,04 ca. Stessa provenienza. Oltre 
che con le ricordate figurette, di dimensioni 
un ρο’ maggiori (lungh. media m. 0,25-0,35), 
di Haghia Eirene, grande e l’affinita stilistica 
con prodotti d’arte industriale italica della 
prima eta del ferro; ad esempio una figurina 

bronzea a tutto tondo di torello sormontante 
una grande fibula ad arco di violino, dal ter·' 
ritorio di Perugia, 430) analogamente costretta 
nelle linee di uno schematico geometrismo, 
affinita stilistiche che non sembrano del tutto 
casuali. (Tav. LX, n. 9).

Un esemplare da Olimpia (Museo di 
Berlino),43® di stile « post-geometrico », trova 
immediato riscontro col nostro (cfr. gli occhi 
a bugnette, il muso a profilo rettangolare con 
intacco diritto, esprimente la bocca), e ci 
autorizzaa datarlo, all’incirca, alla stessaepoca: 
per i bronzi di Olimpia, sebbene un rimesco' 
lamento di strati impedisca una sicura data-' 
zione, il limite cronologico piu alto e da 
ritenere sia il IX secolo a. C. 433)

11 (inv. n. 70375). Figuretta di bue dalle 
forme snelle, muso alzato, corna piegate in 
alto, coda lunga e aderente al corpo. Lun-- 
ghezza m. 0,065; altezza m. 0,045. Stessa 
provenienza. (Tav. LX, n. 10).

12 (inv. n. 71880). Figuretta di bue 0 di 
vitello, molto ossidata. Lunghezza m. 0,007; 
altezza m. 0,004. Stessa provenienza. (Ta^ 
vola LX, n. 8).

Rispetto alle precedenti questa figuretta 
sembra concepita con criterio che non astrae 
e geometrizza, ma piu vivamente aderisce alle 
forme naturalistiche; le varie parti sono ben 
modellate ed articolate, mentre la coda si 
attorce sui fianchi. Poiche vi e indipendenza 
dalle formule geometriche ed insieme liberta 
di intuizione e rappresentazione, possiamo 
pensare a tipi di tradizione minoica anziche 
protoellenici.

13 (inv. n. 81953). Figuretta di toro, tozza 
e massiccia; fronte larga e depressa, corna 
brevi e robuste; muso breve, collo largo e 
corto con giogaia pendula che forma invece 
sul dorso una curva rilevata; zampe brevi e 
robuste, coda arcuata piegata in fuori; e 
indicato il sesso. Lunghezza m. 0,006. Stessa 
provenienza. (Tav. LX, n. 2).

L’atto di impuntarsi sulle zampe anteriori, 
la curva rilevata della giogaia, la coda arcuata 



espansa all’infuori sono elementi naturalistici 
presi a prestito dallo stile geometrico per rica' 
varne, in un’astratta stilizzazione, determi' 
nati motivi artistici. Gli stessi caratteri ap' 
paiono in due figurette del Museo di Berlino 
dagli strati inferiori di Olimpia. Si pud an' 
che istituire un convincente confronto con 
figurette analogamente votive in bronzo di 
bovidi trovate in vari santuari nuragici. 433) 
Questi animali bronzei, arieti e bovidi, of' 
ferti come ex-voto nel santuario di Haghia 
Triada, sono riferibili, come quelli di Haghia

Eirene, al culto di una divinita di carattere 
agricolo, dalla quale s’invccava la protezione 
delle messi e del bestiame. Esse rappresen' 
tano una tradizione non solo culturale, ma 
anche stilistica e tecnica, senza soluzione di 
continuita, dalla fase tarda ο sub-minoica 
all’avanzato periodo geometrico. Cosi av' 
viene ad Haghia Eirene. Se la datazione 
proposta, del IX secolo a. C., per le figu' 
rette di Olimpia e esatta si possono datare 
alla stessa epoca anche le nostre statuette 
bronzee.
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vi vede 1’influsso della tecrica lignea.

154) Bossert, op. cit., p. 178, fig. 310 (datato alla fase medio— 
minoica III); v. a. Ann. Brit. Scb. of Athens, VI, p. Iii, fig. 44; 
Maraghiannis, Antiq. Cret., I, tav. 28, 5.

155) Levi, op. cit., p. 614, fig. 647 b.
156) £ la c. d. « dea delle colombe », che appare sia su 

brattee d’oro a Micene, sia in una figuretta fittile tarda del 
« Piccolo Santuario» di Cnossos, con questo animale sul 
capo: Maraghiannis, op. cit., s. III, tav. L, 3; Bossert, op. cit., 
p. 169, fig. 295.

157) Hogarr, in Journ. of Hell. Stud., XVII, p. 310.
158) Mosso, Escursioni sul Mediterraneo, p. 228.
159) Bossert, op. cit., p. 218, fig. 373.
160) Fase minoico-media I: Ann. of Brit. Scb., IX, tav. XII- 

XIII; Maraghiannis, Antiq. Cret., Is., tav. XXXIV, pp. 27, 
33, 44. 50.

161) Ann. of Brit. Scb., IX, p. 305; Maraghiannis, op. cit., 
tav. XXV, 1; Evans, P. of. M., I, fig. 130 a.

162) Maraghiannis, op. cit., III s., tav. XXX, 3.
163) Banti, loc. cit.
164) Boyd-Haves, Gournid, tav. XI, figg. 3-4. 
165) Bossert, op. cit., p. 293.
166) Banti, loc. cit.
167) Evans, P. of M., I, p. 223; II, p. 339.
168) Schuchhardt, Schliemanns Ausgrab., fig. 253. 
169) Rizzo, Storia dell'arte greca, I, fig. 85; Mosso, op. cit., 

p. 217, fig. 121.
170) Evans, P. of M. loc. cit.
171) Mackenzie, Palest. Explor. Fund Annual.,' 1912-13, 

p. 55, tav. XV, 8; Macalister, The Excav. of. Gezer, II, p. 16, 
fig. 216.

172) Cfr. Banti, op. cit., p. 54. Cfr. L’uccello, oca 0 cigno, 
riprodotto alla fig. 41 (Candia, Magazzino).

173) Banti, I culti minoici, cit., p. 58 segg.
174) Esempio del Museo di Candia, inv. n. 3136 (al- 

tezza m. 0,197): Banti, op. cit., p. 58, n. 5, fig. 58.
175) Nilsson, Gesch. der Griechische Religion, p. 252 segg.
176) Halbherr-Orsi, in Museo It. di Antich. Class. II, 

1888, c. 915, seg. n. 1-2 e tav. XIV, 3.
177) Evans, in Journ. of Hell. Stud., XXI, 1901, p. 136, 

seg., fig. i9;Wolters, in Jahrb. d. Inst., 1901, p. 148.
178) Cook, Zeus, I, p. 508 seg.
179) Pittura: Karo, Religion des aegeiscb. Kreis., n. 43; 

Nilsson, op. cit., tav. VI; Gemma: Annual of the Brit. School 
VII, p. 29, fig. 9; cfr. Evans, Journ. cit., passim.

180) Banti, op. cit., fig. 51. La decorazione a linee dipinte, 
si ritrova in alcuni esemplari svizzeri: cfr. Paribeni, in Bull. 
Paletn. It., XXIX (1903), p. 309; v. a. Evans, Journ. cit., 
P. 135.



i8i) Halbherr-Orsi, lac. cit., Paribeni, lac. cit. 
182) Wolters, in Jahrb. d. Inst., 1901, p. 148 (esempl. int. 
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184) Cfr. nota 176.
185) Halbherr-Orsi, op. cit., c. 915.
186) Banti, op. cit., fig. 60.
187) Banti, op. cit., fig. 60.
188) Evans, P. of M., IV, 1, pp. 149-50, fig. 115 a-b. 
189) C&. Evans, P. of M., IV, 1, p. 138 seg.
190) Si tratta di un disco con orlo rialzato, raffigurante 

probabilmente un recinto sacro, entro il quale sono disposte 
alcune figurette in atto di danza e di adorazione, tutte rivolte 
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lati della quale sono le tavole coi serpenti (suoi attributi;). 
Cfr. Dikaios, in Syria, 1932, p. 346 seg., tav. LXXI seg.; 
Evans, P. of M., IV, fig. 140.

191) Cfr. Evans, loc. cit.
192) Piu probabile un tubo, perche i vasetti che aderL 

scono al fondo delle «tavole di libazione » sono, di solito, 
parecchi (cfr. un esemplare con 6 vasetti rinvenuto sull’altare 
del cortile inferno a Festos; Maraghiannis, Antiq. Cret., s. I, 
tav. VI; Mon. Ant. Line., XII, tav. 8).

193) Vedi le osservazioni della Banti, I culti minoici, cit. 
194) Pernier, P. F., p. 229 segg., fig. rot.
195) Le cretule di H. Triada sono state pubblicate dallo 

Halbherr, Mon. Ant. Linc., XIII, p. 28, segg., taw. V, VI 
e piu tardi dal Levi (D.), Ann. Sc. It. di Atene, VIII-IX, 
1925-26, p. 71, segg.

196) Eph. Arch., 1907, tav. VIII, n. 113; ibid.; 1913. 
tav. II.

197) J- H. S., XLV, 1925. P- 13, fig. 15· 
198) Levi, op. cit., p. 141, n. 140.
199) Id., loc. cit.
200) Bossert, Altkreta, p. 159, fig. 276.
201) Loc. cit.
202) Id. ibid.
203) B. S. A., VIII, p. 77. fig. 41·
204) Tsountas, Eph. Arch., 1887, p. 163, tav. X, 2.
205) Sui «palladi» micenei, vedi Gardner, J. H. S., 

XIII, 1893. p. 21, segg.
206) Levi, op. cit., p. 124, n. 116, tav. XIV, fig. 132. 
207) Reinach, Revue Archeol., 1900; 1901.
208) Levi, op. cit., p. 108, n. 79, tav. XIV.
209) Levi, op. cit., p. 101, n. 54, fig. 75, tav. XIV.
210) Bossert, Altkreta, fig. 273.
211) Bossert, Altkreta, fig. 74.
212) Halbherr, Mon. Ant. Linc., 1903, XIII, p. 44.
213) Hogarth, f. H. S., v. XXII, p. 86, fig. 27.
214) Bosanquet, Excav. at Praisos, I; B. S. A., VIII, p. 252.
215) Mosso, Escursioni, p. 180, fig. 91 J e 181, fig. 93·
216) Xanthoudidis, Vault, tombs of Mesard.
217) Bossert, Altkreta, fig. 305.

218) Bossert, op. cit., fig. 271.
219) Bossert, op. cit.
220) Bossert, op. cit., p. 131, fig. 239.
221) Bossert, op. cot., pp. 28-29, figg. 38-39.
222) Levi, op. cit., p. 144, n. 145, fig. 161 a-b, cfr. tav. XIV.
223) P. of M., I, p. 311, fig. 229 a.
224) Evans, P. ofM., I, p. 698.
225) Evans, Scripta Minoa, I, p. 203.
226) Reinach, Rev. Archeol., s. IV, v. XV, 191c, I, 

p. 33, fig. 16.
227) Maspero, Hist. anc. despeuples de 1’Or., II, figg. a p. 469 

e 70.
228) Murray, J. H. S., 1899, p. 198 segg., tav. VIII.
229) B. S. A., tav. IV, p. 100 seg.
230) Levi, op. cit., p. 126, fig. 118.
231) Cfr. a. Evans, Transact. Congr. for the Hist, of Rell· 

gions, Oxford, II, 1908, p. 186.
232) Bossert, Altkreta, fig. 251.
233) Levi, op. cit., p. 118, fig. 134, tav. VIII.
234) Nell’inventario e detto (n. 72460): «Impronta poco 

perspicua (scorpione’)». Halbherr, Mon. Ant. Linc., XIII, 
n. 7.

235) St. e Mater., III, p. 73, fig. 376.
236) Op. cit., p. 87.
237) Bossert, Altkreta, fig. 60.
238) Bossert, Altkreta, fig. 57.
239) Murray, Excavations in Cyprus, 1900.
240) Schuchhardt, Schliemanns Ausgrab., p. 243, fig. 208.
241) Reichel, Hom. Wajfen, p. 106, fig. 436.
242) P. of M; I, p. 310, fig. 229 c.
243) Eph. Arch., 1889, tav. X, n. 37.
244) Levi, op. cit., loc. cit.
245) Op cit., p. 87.
246) P. of M; I, p. 699, fig. 522 a.
247) Levi, op. cit., p. 87, fig. 33, tav. XIII.
248) Id., op. cit., p. 118, n. 105.
249) Una figura femminile assai simile al presunto «essere 

fantastico » e che rivela, invece, chiaramente, la sua natura, e 
espressa sopra un sigillo di steatite da Cnossos: cfr. Ephem., 
1907, tav. VIII, fig. III.

250) Levi, loc. cit., p. 118, n. 105.
251) Eph. Arch., 1907, tav. VII, n. 101; cfr. un anello da 

Micene: Furtwangler, Antiken Cemmen, tav. VI, 18.
252) Eph. Arch., 1907, tav. VIII, n. 165.
253) Levi, op. cit., p. 115, n. 95, fig. 112, tav. XXXI. 
254) Op. cit., p. 117, n. 99, fig. 116, tav. XIII. 
255) Evans, P. of M., I, p. 559, fig. 406 a.
256) Levi, op. cit., p. 117, n. 99-
257) Op. cit., p. 106, fig. 89, tav. X.
258) Op. cit., loc. cit.
259) Levi, op. cit., p. 29, n. 13, fig. 39, tav. X. 
260) Levi, op. cit., p. 90, n. 18, tav. X.
261) Levi, op. cit., p. 95, tav. XIII.
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262) Le tavolette qui pubblicate furono donate dal Go/ 
verno greco, per interessamento del prof. Federico Halbherr, 
come e ricordato nel Popolo Romano del 28 ottobre 1910, dove 
si nota 1’ importanza di tali esemplari, dato che, a parte la 
collezione del Museo di Candia, ne esistono in Europa di 
tali soltanto nel Museo di Oxford ed in quello di Atene.

In una lettera autografa di Federico Halbherr a Luigi 
Pigorini, direttore del Museo Preistorico di Roma, datata da 
Vori il 7 aprile 1910 (Archivio Museo Preistorico di Roma, 
1910, fascicolo 149 Au, 2) e detto fra l’altro: « Durante i 
pochi giorni passati a Candia per le feste di Pasqua, la Comz 
missione del Museo mi ha invitato a scegliere le due tavolette 
per il Preistorico di Roma, onde poi deliberare e rispondere 
alla domanda da me fatta al Governo cretese....Io ho scelto 
le due migliori e piu perfettamente conservate, dicendo che, 
trattandosi di mandare una rappresentanza di questi testi 
minoici al museo della Capitale d’ Italia conveniva mandare 
due pezzi perfetti. Ma cio ha incontrato difficolta, perche 
osservo la Commissione che le tavolette di Haghia Triada apparz 
tengono alla classe piu antica (la classe A dell’ Evans), classe 
pochissimo rappresentata nel Museo stesso di Candia e della 
quale i due esemplari perfetti erano quelli da me prescelti. 
Ha quindi ammesso che io ne abbia uno e che l’altro sia 
scambiato con un esemplare frammentario da scegliersi al 
mio prossimo ritorno in citta. Pazienza dunque, e meglio cosi 
che nulla. Ella avra due tavolette, di cui una perfetta e intera 
e l’altra frammentaria ».

In un’altra lettera da Candia in data 16 maggio 1910 lo 
Halbherr ricorda che la cessione si deve in gran parte alle 
pressioni del console d’ Italia alla Canea, marchese Bartolucci 
Godolini.

263) Cfr. Halbherr, in Mon. Ant. Line., XIII, 1903, 
c. 21 segg. Le tavolette apparvero a m. 1 circa di profondita. 
Altre tavolette si trovarono in una casa privata di H-Triada: 
cfi. Halbherr, in Mem. 1st. Lomb. XXI, p. 247.
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276) Banti, Ann. Sc. It. di Atene, XIII-XIV, 1930-31, 

p. 235, fig. 160 a b.
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la datazione degli oggetti dovetti basarmi non sulla profonz 
dita a cui furono rinvenuti, ma unicamente sui confronti con 
altro materiale cretese uscito da strati sicuramente databili».

278) Cfr.Evans, P. of M., 1,1921,p. 83 seg;cfr.p. 84, fig. 58. 
Lo accostamento e dovuto al Flinders Petrie, in Man, 1902, 
cfr. Halbherr, loc cit.: egli confronta queste statuette per pre/ 
sunti «tipi etnici» raffigurati, con altre, d’eta assai piu tarda, 
dal « piazzale dei sacelli » di H. Triada.

279) Cfr. lo scetticismo e le argomentazioni al proposito 
della Banti, loc. cit.

280) Evans, P. of M., I, p. 84, fig. 52.
281) Banti, op. cit., p. 235, n. 342, fig. 159.
282) Montelius, Gr. Preel., tav. 37, n. 12.
283) Mon. Ant. Line., XIX.
284) P. of M,. I, p. 85 segg.
285) Montelius, Gr. Precl., tav. 43, fig. 5 a-b.
286) Seager, Mochlos, fig. 7, 11 n., p. 51, fig. VI, I. 
287) Montelius, Gr. Preel., p. 30, fig. 171.
288) Seager, Mochlos., p. 82, fig. 48.
289) H. Triada, Mochlos, ecc.
290) Montelius, Gr. Precl., tav. 37, fig. 14.
291) Pernier, P. F., p. 226, fig. 103; p. 227, fig. 104.
292) Bosanquet, Excav. at Palaicastro, Montelius, Gr. Precl., 

tav. 42, n. 12.
293) Montelius, Gr. Precl, tav. 42, fig. 10. 
294) Pernier, P. F., p. 226, fig. 104.
295) P- °f M; I. p. 66.
296) Montelius, Gr. Preel., tav. 37, 12.
297) Evans, P. of M., I, p. 65, fig. 32.
298) Evans, P. of M., I, p. 66.
299) Seager, Mochlas, p. 38, fig. 46; Montelius, Gr. Precl., 

tav. 45, 2, Evans, P. of. M. I p. 67, fig. 34, 36.
300) Gournia, tav. V, figg. 6-7, 10, 24.
301) Montelius, Gr. Precl., tav. 45, 6.
302) Montelius, Gr. Precl., tav. 45, fig. 9.
303) Mon. Ant Linc., XIV, p. 686, fig. 3.
304) Evans, P. ofM., II, p. 123, fig. 59.
305) Gournid, tav. V, fig. 11.
306) Evans, P. ofM., II, p. 45 segg.
307) Mon. Ant. Line., XIX (1908) p. 207, fig. 44.
308) Quibell, Hierakonpolis, I, tav. XXXI, nn. 3-4.
309) Montelius, Gr. Preel., tav. XLV, n. 10.
310) Evans, P. ofM., II, 1, ρ. 44.
311) Palaikastro, p. 135 (T. M. III).
312) Boyd-Haves, Gournid.
313) Evans, P. ofM., II, 1, ρ. 44.
314) Montelius, Gr. PrecL, tav. XLV, n. 5; Evans, P. ofM., 

II, p. 123, fig. 59.
315) Evans, P. of M., III, ρ. 26 n. 1, fig. 14 c.
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316) Durm, Ost. Jahresh. X, p. 63; Evans, P. of M., III, 
p. 26.

317) Evans, P. of M., loc. cit.
318) Evans, P. ofM., loc. cit.
319) Dussaud, Civ. Prehell., p. 116, fig. 87.
320) Evans, P. ofM., loc. cit.
321) Mon. Ant. Line.
322) Dussaud, Civ. Prehell., p. 117, fig. 88.
323) Parigi, Louvre: Dussaud: Civ. Prebell., p. 117. 
324) Dussaud, Civ. Prehell., loc. cit.
325) Frodin-Persson, Asine, Stoccolma, 1938.
326) Paribeni, Mon. Ant. Line. XIX, 1908, c. 68-70, 

fig. 21 segg.
327) Ibid., c. 70, fig. 21 e 23.
328) Bossert, Altkreta, p. 140, fig. 250.
329) Paribeni, op. cit., p. 70, fig. 22.
330) Op. cit. loc. cit. Sullo stesso sarcofago ved. a. Dussaud, 

Civilis. Prehell., 1914. p. 327; p. 404; p. 408 segg. figg. 298 
99; tav. D; Evans, P. of M., III, p. 39, fig. 24; p. 43, fig. 27; 
Bossert, Altkreta, p. 138 segg., figg. 248-54.

331) Paribeni,op. cit.,tax. II; Bossert, Altkreta, p. 139, fig. 249. 
332) Burrows, Discov.in Cr.,p. 32; cfr. il χιτών τερμιόεις di 

Esiodo, c£r. Helbig, Epopee Homerique, p. 221. Su tale foggia 
di abito, cfr. a. Evans, B. S. A., VI, p. 12; Hall, Old civilis., 
p. 278.

333) Pitture parietali di H. Triada: Bossert, Altkreta, p. 137, 
fig. 247; Tirinto, ibid., p. 25, fig. 34; Tebe: ibid, p. 30, fig. 40; 
pinax di Micene: ibid., p. 32, fig. 43; statuette bronzee: ibid., 
p. 178 segg., figg. 311, 312, 314-15; avori, da Micene: ibid., 
p. 36, fig. 51; dallaSiria: ibid., p. 271, fig. 503; glittica: ibid., 
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334) Glotz, La Civil. Egeenne, p. 94; cfr. 1’intaglio di una 
gemma: Mon. Ant. Linc., XIII, fig. 45.

335) Bossert, Altkreta, I, fig. 58 seg.
336) Bossert, Altkreta, p. 25, fig. 34.
337) Op. cit., c. 68.
338) Banti, in Ann. Sc. It. di Atene, XIII-XIV, 1934.
339) Montelius, Gr. Precl., tav. VI, n. 4.
340) Evans, P. ofM., I, p. 99, fig. 70.
341) Montelius, Gr. Precl., tav. VI, n. 1.
342) Ossuari a tholos·. Evans, P. of M., II, p. 80.
343) Montelius, Gr. Pre'cl., tav. 6, fig. 2.
344) Cfr. n. 2.
345) Montelius, Civ. Prim, en It., I, tav. 36, n. 9-11.
346) Montelius, Gr. Precl., tav. 7, fig. 13.
347) Paribeni, Mon. Ant. Linc., XIV, tav. XLIV.
348) Montelius, Gr. Precl., tav. 7, fig. 8.
349) Montelius, op. cit., tav. VII, n. 6.
350) Focide: Montelius, op. cit., tav. VIII, nn. 1, 2; Atene: 

ibid., tav. VII, n. 9·
351) Banti, op. cit., p. 192, n. 138.
352) Banti, op. cit., loc. cit.
353) Banti, op. cit,, p. 192, n. 139.

354) Banti, op. cit., p. 193, n. 146.
355) Banti, op. cit., p. 193, η. 147.
356) Montelius, Gr. Precl., tav. VII, n. 16.
357) Mosso, Escursioni nel Mediterraneo, p. 119, fig. 63.
358) Furtwangler-Loschke,Myk. Vasen., tav. D. nn. 18-19.
359) Hogarth, Excav. at Zakros, in B. S. A., VII, p. 135, 

fig· 46·
360) Tsuntas in Eph. Arch., 1898, p. 190, fig. 111.
361) Seager, Mochlos, cit.
362) Orsi, Mon. Ant. Linc., IX, tav. VIII, 1.
363) Paribeni, Mon. Ant. Line., XIV, c. 704 seg., fig. 15.
364) Montelius, Gr. Precl., tav. 7.
365) Montelius, Gr. Precl., tav. 7, n. 18.
366) Montelius, Gr. Precl., tav. 8.
367) Boyd-Haves, Gournid.
368) Mon. Ant. Linc., XIV; Montelius, Gr. precl., tav. VII, 

n. 20.
369) Bossert, Altkreta, tav. 89; Karo, Die Schachtgrfiber von 

Mykenai, p. 138, tav. XCIII seg.
370) Montelius, Gr. Pre'cl., tav. 9, n. 7.
371) Evans, P. ofM., I.
372) Mon. Ant. Linc., XIII, 1903, p. 70> fig· 54- 
373) Boyd-Haves, Gournid, cit.
374) Evans, P. ofM; I, p. 99, fig. 70.
375) Hazzidakis, Tylissos.
376) Cfr. Montelius, Gr. Precl., tav. 5.
377) Mon. Ant. Linc., XIII, 1903, p. 70, fig. 54. 
378) Mon. Ant. Linc., VII, c. 69, 103.
379) P. ofM; p. 79, fig. 47-
380) P. ofM., II, p. 630 seg.
3 81) P. ofM., II, p. 6 3 5-3 6, figg. 3 9 8 e 400.
382) Schliemann, Mycenae, p. 274, fig. 436; Schuchhatdt, 

Schl. Ausgr., p. 244; Karo, Die Schachtgrbier von Mykenai, cit.
383) Frodin-Persson, Asine, Stoccolma, 1938, p. 393, 

fig. 257.
384) Evans, P. ofM., II, p. 635, fig. 398 segg.
385) Paribeni, Rend. Linc., XII, p. 334 segg.
386) Cfr. Birocchi, Studi Sardi, I, p. 44, n. 4.
387) Hazzidakis, Tylissos a I’epoque minoenne, Parigi, 1921, 

P· 56 segg.
388) Dawkins, J. H. S., 1908, p. 326.
389) Hazzidakis, op. cit. p., 31.
390) Evans, P. of M., II, 2, p. 624.
391) Minoan Weights, ecc. in Corolla Numismatica, 1906, 

p. 355 segg.
392) Pigorini, Bull. Paletn. It., 1904, p. 91 segg. 
393) Id., ibid.
394) Id., ibid., Excav. in Cyprus, Londra, 1900, pp. 1-54. 
395) Bull. Paletn. loc. cit., Spano, B. A. S., IV, p. 11; IX, 

p. 29, Birocchi, op. cit., pp. 50, 90 seg.
396) Pigorini, op. cit., p. 91 seg.
397) Journ. internat. d’Archeol. Numism., tav. IX, p. 147. 
398) Civilis. Egeenne, p. 224.
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399) Cft. Birocchi, op. cit.; Dussaud, Civ. Prehell., p. 250 
segg., non crede alla teoria metrologica dello Evans); vedi 
Reinach, Revue des etudes ethn. et social., 1908, p. 108; Segre, 
Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna, 1928, 
p. 197; Eisler, Janus, I, 1921, p. 19 (tenta di ritrovare, in base 
ai segni incisi nei pani di Serra Ilixi, un’equiparazione cro/ 
nologica).

400) P. ofM., II, 2, p. 625.
401) Sesta Dinastia? cfr. Evans, P. of M.,TI, 1, p. 177 fig. 90· 
402) Bossert, Altkreta, p. 289, fig. 547-
403) Nissardi, B. A. S., II, a. I, suppl. p. 6; GiufFrida, 

Riv. Antr., XXII, 1918, p. 10.
404) Loc. cit., cosl pure il Taramelli, Mon. Ant. Line., 

XXV, 1919, p. 894.
405) British Museum: Casson, Ancient Cyprus, Londra, 

1938, tav. VIII.
406) Dussaud, Civil. Prehell., p. 249.
407) Per Ie statuette bronzee di H. Triada cfr. Rend. Line., 

X, (1901) p. 260 seg.; Mueller, Frahe Plastik, p. 46 segg.; Ma, 
raghiannis, Antiq. Cret., tav. XXVI, 1-3; Bossert, Altkreta, 
pp. 148-50, 51.
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ALTRE LOCALITA

CNOSSOS

A 4 chilometri da Candia, alla confluenza 
di due piccole valli. Pochi resti neolitici e 
M. P. II grande palazzo minoico, scoperto nel 
1900 da Arturo Evans, rivela due fasi edilizie: 
primo palazzo (M. M. I-II); palazzo poster 
riore (M. M. III), restaurato nella fase T. M. 
I-II, distrutto verso il 1400 a. C. Tracce di 
culto (santuarietto) in eta T. M. III. A nord- 
ovest e il « Piccolo Palazzo », ambiente con 
pilastri (santuario), costruito nel T. M. I e 
distrutto nel T. M. III. A sud il « Caravanser' 
raglio » con pitture parietali, bagno, e an' 
nesso piccolo santuario. La citta, non ancora 
scoperta, si estendeva forse attorno al palazzo. 
Necropoli in localita Zafer Papoura e Isopata.1’

I (inv. n. 67900). Quattro frammenti di 
vasi d’impasto marrone, lisciati a stralucido, 
uno con piccola ansa ad anello. Dimensioni: 
m. 0,08x0,06; 0,06x0,04; 0,06x0,045; 0,06 
per 0,055. Eta neolitica. Dono Halbherr, 1902.

2 (inv. n. 72459). Ascia di pietra verde levi' 
gata, di forma piuttosto grossolana e col taglio 
smussato. Lunghezza m. 0,09. Eta neolitica.

3 (Senza numero). Frammento (parte infe' 
riore) di coppa ad alto piede; argilla assai fine, 
depurata, giallo-chiara con ingubbiatura ere' 
ma e fascia arancione presso la base. Altezza 
m. 0,10. Dal « Piccolo Palazzo ». Dono di 
Maurizio Borda, 1938.

E il tipo della coppa detta « da champa' 
gne », caratteristica della fase T. M. III. La 
coppa a piede micenea e di origine elladica;3) 
a Creta e relativamente rara.3)

HAGHI DEKA (GORTINA)

Nella pianura dello leropotamos, a 44 chi' 
lometri da Candia. La Missione Archeolo' 
gica Italiana vi esegui scavi dal 1884 in poi; 
pochi ritrovamenti di eta neolitica e minoica.4’

(Inv. n. 81949). Piccola ascia di pietra 
verde levigata a contorno triangolare. Lun' 
ghezza m. 0,045. Eta neolitica.

SITIA

Nell’estremita nord-est di Creta, sulla baia 
omonima. Stazione minoica a Palaicastro.5)

Figuretta femminile. Dono del prof. Lucio 
Mariani.6’ Acefala, salvo parte del collo alla 
nuca, e priva dell’avambraccio sinistro; il 
braccio destro, attraversante obliquamente 
1’addome, riposa sull’anca sinistra; la parte 
superiore del corpo e nuda; 1’inferiore, dalla 
cintola in giu, chiusa in un’ampia gonna 
campanata che nasconde le gambe ed i piedi, 
stretta attorno ai fianchi da una grossa cin' 
tura avvolta in duplice giro, annodata e 
ricadente alle estremita sul davanti. Terra' 
cotta non depurata e pesante, color giallo-ocra 
naturale, incavata nella parte inferiore, pro' 
babilmente per alleggerirne il peso. Altezza 
m. 0,205; diametro maggiore della base ellit' 
tica m. 0,10, minore m. 0,06. Eta M. M. I. 
(Tav. XLII).

La figuretta e concepita secondo un crite' 
rio rigidamente volumetrico: la pesante gonna 
campanata predomina nettamente nella massa 
ed e il centro non solo statico, ma anche tet' 
tonico e visivo della figura. Il gesto raccolto 
delle braccia avvolte attorno al corpo (il brac' 
cio sinistro doveva giungere fino al pettorale 
destro, dove restano tracce dell’attaccatura) 
ha, probabilmente, carattere rituale, ma for' 
malmente esso non contribuisce a liberate la 
figura da quel rigido stile di blocco nel quale 
essa e immobilizzata.

Il piu stretto confronto e suggerito da una 
statuetta fittile proveniente dal deposito votivo 
della nota casa ovale cretese di Chamaizi:7) 
questa sembra infatti obbedire allo stesso prin' 
cipio tettonico secondo cui fu modellata 
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la nostra statuetta: corpo e vestito format 
no un unico complesso; la cintura rilevata 
determina alla vita una divisione tra la parte 
superiore del corpo e 1’inferiore. Maggiore 
liberta e tuttavia nel movimento delle brac^ 
cia che invadono lo spazio in un tentativo 
di tridimensionalita.

Il capo, che ci e utile ad integrare l’acefalia 
della nostra statuetta, e adorno di un curioso 
berretto, cercine ο diadema. Nudo e com' 
pletamente il busto; la parte inferiore del 
corpo, chiusa in un’ampia gonna campani' 
forme, e ornata sui fianchi di una duplice 
pieghettatura, come nella statuetta di Sitia.

Sembrano riprodurre lo stesso tipo, con 
varianti piu ο meno lievi, una statuetta di 
Zakro 8) e la parte inferiore di un’altra sta' 
tuetta di Piscocefalo.9)

La statuetta di Chamaizi e riprodotta dal 
Maraghiannis Io) con altre due figurette ma' 
schili trovate insieme con essa: queste ultime, 
assai simili nelle forme e nel modellato, non' 
che nello schema generale delle figure a quelle 
di Petsofa,111 ripetono lo stesso gesto di ado' 
razione che compie la nostra statuetta.

Questa proviene, si e detto, da Sitia, centro 
non lontano da Chamaizi e da Petsofa. Dob' 
biamo dunque ascriverla a quel medesimo 
ambito culturale e cronologico nel quale 
rientrano queste due localita.

Ora i reperti archeologici fatti nella casa 
ovale di Chamaizi sono databili in eta non 
anteriore alla prima fase della seconda eta 
minoica;12) alla stessa epoca sembrano data' 
bili quelli di Petsofa e sembra anche legit' 
timo, in base alle considerazioni su esposte, 
datare la nostra statuetta.I3)

Per quanto si riferisce alla storia del co' 
stume femminile cretese, s’impongono qui 
ora alcune osservazioni.

La forma della gonna che appare nelle due 
statuette esaminate e assolutamente diversa 
da quella in uso nel periodo dewacme della 
civilta e dell’arte minoica (M. M. III-T. M. I). 
Mentre per la sua sagoma campaniforme si 
awicina ancora alle statuette di Petsofa e di 
Gurnes14) dove pero e a sezione circolare, 
(mentre nel tipo Chamaizi-Sitia e appiattita 

sul lato anteriore e in sezione e a ellissi ο a 
semicerchio con la corda sul davanti) nelle 
celebri statue votive del « Santuario » di Cnos' 
sos 15) e gia quella cronologicamente susse' 
guente: ancora campanulata, ma ornata di 
volani orizzontalmente sovrapposti e di un 
grembiule curvilineo con motivi intessuti. 
Il costume femminile e completato da un 
giustacuore annodato sul dinanzi che lascia 
il seno scoperto. Ancor posteriore sembra il 
costume della « baiadera » di Berlinol6) che e 
gia quello usuale minoico, raffigurato su una 
quantita di monumenti, dagli affreschi parie' 
tali alle gemme.I7)

La gonna si arricchisce di un elegante 
decorazione a volani: una cucitura trasver' 
sale, nel mezzo di essa, viene a formare delle 
specie di ampie brache: restano il giubbetto 
allacciato sul davanti e una cintura, proba' 
bilmente metallica, alla vita. Questo costume 
rimane in voga per tutta la durata dell’ultima 
eta minoica.

La cintura della nostra statuetta appare 
gia nella statuetta di Petsofa, dov’e ugual' 
mente a sezione circolare passata in duplice 
giro sui fianchi e legata in un grosso nodo 
con le due estremita che pendono sul davanti; 
riappare nella statuetta della « baiadera» di 
Berlino.l8) II Wace pensa che il nodo e le due 
estremita ricadenti della cintura servissero a 
nascondere lo spacco praticato nell’orlo supe' 
riore della sottana per poterla infilare.Ι9) La 
stessa cintura a mo’ di cercine, a doppio giro, 
appare in due abiti votivi del «ripostiglio 
sacro » del Palazzo di Cnossos20) in due 
pezzi staccati in mezza porcellana (fayence) 
definiti dallo Evans «cinture di sospensio' 
ne »,2I) della stessa provenienza; ma in que' 
sti esempi non appaiono piu il nodo e le 
estremita ricadenti.

Per la ricostruzione del capo occorre, si e 
detto, tener presente la statuetta di Chamaizi 
che reca in capo un curioso berretto piatto 
(diadema?). Ammessa la unita di costume 
delle due statuette, restano da stabilire il loro 
significato e la loro destinazione.

In due forme fusorie da Palaicastro di 
Sitia22’ (sempre nello stesso ambito culturale 
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della nostra statuetta) e ripetuta due volte 
la raffigurazione di una figura femminile 
con la parte superiore del corpo nuda, l’in> 
feriore chiusa in una ainpia gonna campanata 
che scende diritta fino ai piedi: sul capo e 
una specie di diadema, nella forma di un 
berretto piatto.

Nella prima raffigurazione, accanto alla 
figuretta femminile e 1’immagine di una 
ruota, e quella di uno scudo (disco solare?);23) 
nella seconda la figuretta tiene nelle due mani 
la doppia ascia, ma il costume e lo stesso della 
prima.

Si e riconosciuto in queste due donne, che 
compiono gesti indubbiamente rituali, due 
divinita o, con maggiore verosimiglianza, due 
sacerdotesse; il berretto piatto, la foggia del 
vestire col busto nudo e la gonna che non 
reca ancora, come nell’ultima fase, la cucitura 
trasversale sono convincenti termini di con^ 
fronto con la statuetta Chamaizi-Sitia.

Le circostanze dei ritrovamenti non per-- 
mettono una sicura datazione delle due forme 
fusorie; lo Xanthoudides24) le data alla fine 
dell’eta micenea, ma potrebbero essere d’eta 
anche anteriore. Tornando al significato delle 
due figurette, contro la prima, fantastica ipo' 
tesi dello Xanthoudides che si trattasse, per 
esse, di raffigurazioni di Astarte, valgono 
quelle del Milania5) e del Karo:26) questo 
ultimo, riprendendo 1’idea del primo, pensa 
a divinita femminili ctonie, ma ammette 1’uso 
dello stesso costume anche per le sacerdotesse.

Su parecchi sigilli di arte cretese sono rico' 
noscibili raffigurazioni di queste ultime: non 
e sempre facile perb distinguerle dalle rappre^ 
sentazioni di divinita.

Ma indiscutibile e pero la loro presenza in 
taluni casi: cosi nella nota scena di «teofania » 
di un castone anulare di Cnossos,27) dove 
l’apparizione della divinita alla figura fem' 
minile esclude aprioristicamente per questa 
ultima 1’identificazione con una dea; in un 
altro castone di anello di Isopata,28) dove 
figure femminili si abbandonano ad una 
danza sacra per invocare la comparsa della 
divinita. Probabile e anche la presenza di 
sacerdotesse in due anelli aurei di Micene 291 

ed anche in gemme d’eta piu antica, come un 
cristallo dell’Antro Ideo30) ed una steatite 
di Cnossos.3I)

In tutte queste raffigurazioni, per quanto e 
lecito distinguere dalla minuzia «miniatu-- 
ristica» delle incisioni, le figure femminili 
hanno il busto completamente nudo. Lo 
stesso costume appare piu chiaramente nella 
statuetta crisoelefantina di Boston32) che 
raffigura molto probabilmente una sacer^ 
dotessa: preziosa documentazione, se pur si 
tratta, il che e molto discutibile, di un esenv 
plare autentico.

Comunque, sulla base di quanto si e 
notato, sembra legittimo poter identificare 
la statuetta di Sitia con quella di una sacer-· 
dotessa: la nudita rituale del busto coincide 
con la ritualita del gesto, che e testimoniato 
anche dalle statuette maschili di Chamaizi. 
Non si pub infatti concepire il costume col 
busto completamente nudo per una qualsiasi 
figura femminile, dato che in eta coeva e gia 
testimoniato 1’uso del giustacuore che lascia 
solo parte del petto scoperto. Ne pub trattarsi 
di una figura di divinita, giacche il gesto che 
compie la statuetta e ripetuto dalle figurine 
maschili di Chamaizi: gesto di raccogli^ 
mento e forse di preghiera che si indirizza 
alla divinita e non pub essere dalla divinita 
stessa compiuto.

£ indubbia la constatazione che esistono 
anche figure di sacerdotesse che recano il 
caratteristico giustacuore: basta ricordare 1’ac* 
colita della «dea dei serpenti » (forse una 
sacerdotessa la stessa « dea »),33) la gia piu 
volte nominata «baiadera» di Berlino, le 
figurette fittili del gruppo di Palaicastro34) 
quelle dipinte sul sarcofago di Haghia Tria' 
da.35) Ma, a parte il fatto che diverse divinita 
potevano esigere rito e culto diversi, sembra 
lecita 1’ipotesi che il costume a busto nudo 
sia quello recato dalle sacerdotesse in una 
fase piu arcaica della civilta cretese: docu-- 
menti di avanzata eta minoica, come le raffia 
gurazioni dei sigilli e le forme fusorie di Palais 
castro (lasciando a parte la documentazione 
data dalla dubbia statuetta crisoelefantina di 
Boston), sarebbero 1’eco di questo primitivo 
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abbigliamento delle sacerdotesse, forse com 
servatosi per determinate esigenze rituali.36) 
E ben noto del resto il tradizionalismo nella 
foggia dell’« abito », ancora ai giorni nostri, 
presso molti ordini religiosi.

Si ricordi, infine, la nudita completa del 
busto nelle figure femminili che partecipano 
alle giostre, certamente rituali, sui tori (ta^ 
rokathapsiai).

Circa la destinazione della statuetta, la man^ 
canza dei dati di ritrovamento non permette 
di fare che delle ipotesi. Analogamente a 
quella di Chamaizi proveniente, come sap^ 
piamo, da un deposito votivo, possiamo 
supporla un ex-voto alla divinita (non si pub 
dire a quale), come anche il suo gesto di rac^ 
coglimento e probabilmente di adorazione 
lascia agevolmente supporre.

PALAICASTRO DI SITIA

Importante centro abitato minoico sulla 
costa nord-orientale di Creta, scavato dalla 
Scuola Archeologica Britannica.37) Alla 
fase M. P. appartengono i resti di un palazzo 
con solidi muri, quasi completamente di' 
strutto; alla fase M. M. sono attribuibili case 
private piu ο meno ampie, disposte in isolati 
irregolari separati da vicoli, con ricca sup^ 
pellettile, specie ceramica. Attigua era la 
necropoli. A nord della citta su un’altura na^ 
turalmente fortificata, abitato del periodo 
geometrico. Sul luogo sorse il santuario di 
Zeus Ditteo nel periodo orientalizzante.

(Inv. n. 70385). Testina virile di terras 
cotta; ovale pieno, grosso naso, sopracciglia 
e occhi espressi a rilievo, questi ultimi con 
dischetti fittili applicati, bocca a taglio rettb 
lineo; in capo, berretto o diadema. Cava inters 
namente. Altezza m. 0,038. Eta T. M. III 
0 subminoica. Dono di Roberto Paribeni 
1903. (Tav. XLIII, n. 1 [frontej; tav. XLIV, 
n. II [profilo].

Il piu immediato raffronto si pub trovare con 
un’altra testina del deposito votivo di H. Tria^ 
da, nella nostra collezione (cfr. Coroplastica,

n. 19). Questo tipo e frequente non solo a 
Creta, dove appare anche in altre localita 
(es. Kalb Chorio),38) ma anche sul com 
tinente ellenico, dove la piu somigliante e 
quella, analogamente cava nella parte poster 
riore, trovata recentemente ad Asine.39)

La presenza di tali tipi contemporanea' 
mente a Creta e nell’ambito della civilta 
«elladica» e dovuta alla koine artistica 
della fase T. M. III: non possiamo percib 
stabilire se la loro origine si debba cercare a 
Creta 0 sul continente. Certo uguali dovevano 
esserne il significato e la destinazione (forse 
ex-voto'). Occorre notare che tali testine non 
sono frammentarie e staccate dal busto, ma 
modellate a se, come immagini 0 « maschere » 
Votive. La convenzione plastica di esprimere 
i bulbi oculari con dischetti fittili applicati 
e seguita sia nella coroplastica cretese (cfr. 
i numerosi esemplari della nostra collezione), 
sia in quella « elladica »: concorda anche la 
cronologia (la testina di Asine e datata alla 
fase tar do-elladica III). Escludendo tentativi 
ritrattistici, inconcepibili per 1’epoca in cui 
furono eseguiti, possiamo forse raVvisare in 
queste testine dai tratti quasi caricaturali, dei 
«tipi» di anaktes o anche di semplici 
mortali, che offrivano «se stessi» alla divi^ 
nita per invocarne l’azione protettiva, non 
diversamente che i Greci dell’eta classica.

PRINIA

Il villaggio di questo nome, a 26 chilome^ 
tri da Candia, nel centro dell’isola di Creta, 
corrisponde probabilmente al luogo dell’arn 
tica Rhezenia.40) Gli scavi della Missione 
Archeologica Italiana, qui compiuti dal 1901 
in poi, dimostrarono che il luogo era gia abi^ 
tato in eta neolitica, ma che una piu intensa 
colonizzazione avvenne nella fase subminoica. 
Il materiale archeologico scoperto sull’acro-' 
poli (idoli fittili, ceramica)4I) testimonia una 
fase di transizione alla geometrica. Ad un’epo' 
ca piu recente (meta VII secolo a. C.) appare 
tengono due templi di tipo ancora elladico- 
continentale con decorazione plastica di stile



«dedalico ». La ceramica, rappresentata da 
frammenti di pithoi e da vasi dipinti, attesta 
una lenta, ininterrotta evoluzione dallo stile 
tardo-minoico all’orientalizzante. Data que^ 
sta continuita stilistica, non e sembrato inop/ 
portuno includere il materiale di tale proves 
nienza conservato nel Museo Pigorini nel 
presente catalogo, sebbene esso gia appartenga 
cronologicamente all’eta protoellenica.

La maggior parte degli oggetti scavati e al 
Museo di Candia; dei saggi sono al Museo 
Archeologico di Firenze.

Mat er ial e l it ic o .

l(inv. n. 77151). Ascia di pietra verde 
levigata, adoperata poi come percussore e 
percio logora e scheggiata al taglio. Altezza 
m. 0,065. Eta neolitica.

2 (inv. n. 76399). Ascia levigata, larga e 
corta, di roccia verdastra non molto dura, 
screpolata e corrosa, forse dall’azione del 
fuoco. Lunghezza m. 0,045. Eta neolitica.

Cer amic a .

A) Frammenti di Pithoi.

1 (inv. n. 77484). Frammento di pithos, 
con decorazione impressa ed incisa, a tre zone 
sovrapposte: la superiore ha una doppia spi/ 
rale a volute terminali in senso contrario, 
costituita da un nastro rilevato ed ornato da 
motivi geometrici incisi (cerchielli, diagonali 
iscritte in parallelogrammi, triangoli); la zona 
inferiore e analogamente a nastro rilevato: 
non ne resta che minima parte; la zona media 
contiene un elegante fregio con motivo di 
sfingi afFrontate araldicamente davanti a fiori 
di loto, alternate a figure di insetti stilizzati. 
Dimensioni del frammento: m. 0,159x0,150 
circa. (Tav. XLI, n. 3)·

II motivo delle sfingi afFrontate davanti 
a fiori di loto e proprio della ceramica di stile 
« orientalizzante » ed anche ionica (es. vaso 
Franpois), ^ generalmente impiegato in parti 

secondarie della decorazione, qui invece nella 
principale. E il tipo di sfinge preferito nel 
repertorio figurato dei pithoi, dove compare 
generalmente nelle zone che ornano il collo; 43) 
accosciata ed affrontata, a massa del corpo 
appena sbozzata, ali falcate chiuse; la capi/ 
gliatura e espressa come una parrucca a piani, 
mentre una ciocca isolata si distacca al ver/ 
tice, arricciandosi in fondo: forma ornament 
tale derivata dalla capigliatura orientale.
Evidente e l’analogia del tipo con quello 
espresso in bronzi laminati (es. corazza di 
Olimpia),45) nei rilievi del tempio arcaico 
di Prinia,46) lo stile dei quali, come nota il 
Pernier, 47) sembra derivato dalla metallo/ 
tecnica; infine in rilievi etruschi (es.: Tar/ 
quinia),4S) che hanno probabilmente la stessa 
origine. Il tipo e gia quello protoellenico seb/ 
bene molto probabilmente derivato dall’arte 
minoica;49) come ad essa e certamente do^ 
vuto lo schema «araldico» della contrap/ 
posizione (sfingi afFrontate, di profilo, davanti 
ad un elemento floreale appaiono nel castone 
di un anello da Micene).50) Motivi decorativi 
tardo-minoici sono passati, nota il Levi,50 
probabilmente direttamente senza intervallo, 
dall’eta tardo-minoica alla geometrica. Due 
frammenti di pithoi, con identica decorazione 
(forse pertinenti allo stesso vaso) sono al 
Museo Archeologico di Firenze.52)

Lo stile metallico e evidente nell’ornamen/ 
tazione del fregio, eseguito in modo molto 
accurato e rifinito; ricca e varia I’ornamen/ 
tazione.

Pel motivo dell’insetto alato, cfr. il numero 
seguente, dov’esso e piu chiaramente visibile.

2 (inv. n. 77496). Frammento di pithos 
con la stessa decorazione del precedente: 
restano, in parte, due figure di sfingi, che 
si volgono il dorso, fra le quali una figura 
molto schematizzata di insetto. Dimensioni: 
m. 0,12 x 0,114 ca. Stessa provenienza. 53) 
(Tav. XLI, n. 1).

Per le figure di sfingi, cfr. il numero prece/ 
dente. L’insetto alato e, data la sua stilizza/ 
zione, difficile da identificare: pub essere 
tanto un’ape, quanto una mosca 0 una cicala.
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Questi insetti non sono ignoti all’arte mi' 
noica:54) la mosca appare impressa su di una 
cretula di H.Triada 55)e su un castone di anello 
aureo di Argo56); una mosca ο piu probabil' 
mente cicala di marmo proviene da Pseira.57’

L’arte decorativa post-minoica si compiace 
dell’equivoco fra la figura della mosca e 
dell’ape e quella del fiore di loto, stilizzando 
percio, come nei nostri frammenti, la forma 
dell’animale con una testa triangolare, due 
cerchietti per gli occhi, ed un corpo che imita 
il bocciolo di tale fiore: cosi appare dipinto 
su vasi ed urne di Arkades,58) su di un bric' 
chetto globulare da Cipro (prima eta del Ferro: 
Museo di New-York),39) su di una piccola 
lekythoi di stile greco-fenicio (Museo Ar> 
cheologico di Firenze);60) inciso a bulino 
su di una mitra bronzea da Axos.6l) Ripro' 
dotto con maggiore ο minore naturalismo, 
lo stesso insetto appare nella ceramica delle 
stazioni cretesi della fase geometrico-orienta' 
lizzante: isolato, su un pithos da Cnossos62) 
e su grosse anfore da Praisos; 631 in serie, su di 
una brocchetta della necropoli di Arkades.64’

3 (inv. n. 77498). Frammento di pithos 
con fregio su fascia rilevata, raffigurante il 
motivo di un leone che insegue un capro. 
Dimensioni: m. 0,135x0,255. Stessa proves 
nienza. ®5> (Tav. XLI, n. 2).

Il motivo, ottenuto con lo stampo, era 
ripetuto diverse volte: resta infatti, all’estre' 
mita destra, parte di un’altra figura di leone. 
Raffigurazioni di leoni che inseguono cervi 
0 capri sono note sul reportorio deco' 
rativo dell’arte minoica (es.: su una coppa 
dall’Argolide (?) al Museo di Bruxelles;66) 
su una lastrina aurea a sbalzo da Micene). ®7’ 
Il leone in corsa ricorda quelli raffigurati su 
pugnali di Micene.68)

L’ornamentazione del fregio eseguita in 
modo rifinito e specialmente le bozze rotonde 
che ornano il fondo della fascia rivelano la 
derivazione dalla metallotecnica.

4 (inv. n. 77489). Frammento di pithos: al 
di sotto di un elemento ornamentale second 
dario, costituito da resti di un nastro a spirale 

con circoletti impressi, e un fregio figurato 
con motivo a stampo di un auriga che guida 
un cocchio; sotto i cavalli e un cane che 
insegue una lepre. Dim.: m. 0,126 x 0,105 
circa. ®9’ Stessa provenienza. (Tav. XLI, n. 5).

Nel motivo completo, come appare da un 
altro frammento con identica decorazione 
probabilmente dello stesso pithos, pubblicato 
dal Levi,70) si aggiunge un giovane cava' 
liere che spinge il cavallo a galoppo verso 
un tripode; 1’ornato superiore si svolge in 
quattro volute desinenti in palmette; inferiors 
mente e una Zona occupata da un’altra 
spirale destrorsa a nastro ornato da doppi 
cerchietti impressi; poi una fascia orizzon' 
tali con motivi di palmette (?) e spirali; una 
zona a zig-Zag, un nastro ondulato e infine 
tre listelli tondeggianti.

Sono qui raffigurati tre different! tipi di 
giochi, frequentemente rappresentati dall’arte 
decorativa arcaica. Il motivo dell’auriga sul 
cocchio, del cane e della lepre, e del cavaliere 
riappaiono, un po’ variati, ma nello stesso 
ordine, in due frammenti di pithoi, da una 
casa della Patela 7l) ed in una lastra fittile 
del fregio del tempio di Zeus Ditteo a Palais 
castro.72) Cocchi in corsa appaiono in un 
rilievo da Brussa 73) e da Cizico,74) ambedue 
opere d’arte ionico-asiatiche. Sono motivi 
prediletti anche dalla ceramica, specialmente 
corinzia, dove e forse un’eco della raffigura' 
zione dei giochi funebri in onore di Pelia 
che adornava, secondo Pausania (V, 12, 4) 
la celebre «area di Cipselo ». La corsa di 
carri, tema del resto gia ampiamente trattato 
nella ceramica del Dipylon, 73) appare nel 
cratere corinzio di Anfiarao (Museo di 
Berlino) 7®’ in una coppa corinzia con le 
nozze di Paride ed Elena (ibid?), 77) nel vaso 
Francois.78) La gara di corsa coi cavalli 
appare su un alabastron protocorinzio da 
Vulci (Museo di Filadelfia), 79) dove, fra 
i due competitori e espresso il tripode; 
nella ceramica a rilievo la raffigurazione ha, 
come nel nostro frammento, carattere gene' 
rico ed indeterminato (cfr. un frammento da 
Tirinto 8o) un altro da Citno 8l) ed un terzo 
da Atene).8a)



La caccia alia lepre e gia raffigurata in un 
vaso di Micene;83) il motivo sembra proprio 
della metallotecnica (scudo di Eracle in 
Esiodo, v. 302); esso appare pin completo 
in alcuni pitboi sicelioti; 84) qui sembra impiez 
gato, pin che altro, per Yhorror vacui.

5 (inv. n. 77483). Frammenti di orlo e 
parte di parete di grosso pitbos di argilla 
ordinaria ben cotta con decorazione impressa: 
sotto I’orlo e una zona a baccellatura, ottenuta 
a colpi di stecca; sulla parete e ripetuto, in due 
Zone sovrapposte, il motivo di una rosetta ad 
otto petali, fra ciascuno dei quali e segnato 
un punto, inserita in un circolo. Dimensioni: 
m. 0,129x0,165 circa.85’ Tav. XXXIX, n. 2. 

Il motivo ornamentale della rosetta insez 
rita in un circolo o in un poligono, con petali 
oblunghi, a punta aguzza, e espresso frez 
quentemente nelle brattee auree dalle tombe 
dell’acropoli di Micene,86’ ed anche nella 
ceramica tardo-minoica (es. vaso ed urna da 
Palaicastro). ®7’ -

La rosetta e elemento decorativo comune 
nella ceramica tardo-minoica88) e la ritroz 
viamo anche largamente impiegata nel celebre 
sarcofago di H. Triada.89) Essa passa poi, 
come altri elementi, nel repertorio ornamen^- 
tale protoellenico.

6 (inv. n. 77489). Frammento di orlo di 
pitbos, con decorazione impressa a stampo: 
motivo isolato di quattro cerchi concentrici e 
di rosetta inserita in un circolo, ad otto petali. 
Dimensioni: m. 0,129x0,189 circa. 90) (Taz 
vola XXXIX, n. 1).

Il tipo della rosetta, rappresentato convenz 
zionalmente coi petali espressi da bolle a 
rilievo attorno ad una centrale (diverso da 
quello del numero precedente) sembra deriz 
vato dalla decorazione a sbalzo su sottili 
lastre metalliche; trova la piu evidente analog 
gia con la decorazione di due braccialetti 
aurei da una tomba di Micene.9I)

7 (inv. n. 77484). Frammento di ansa di 
pitbos, ornato con una rosetta ad otto petali 
inserita in un circolo e cinque cerchielli, 

disposti in croce; tutti impressi a stampo. 92) 
(Tav. XXXIX, n. 3).

Ornamentazione derivata dalla metalloz 
tecnica; cfr. i numeri precedenti.

8 (inv. n. 77485). Frammento di pitbos, 
ornato superiormente con un nastro a rilievo, 
riempito con intaccature parallele ottenute a 
stecca, nel mezzo, con una larga fascia su cui e 
inciso un motivo a spina di pesce; inferiormente, 
con un nastro ondulato simile al primo. Diment 
sioni: m. 0,12x 0,18 circa.93’ (Tav. XLI, n. 9).

Un frammento molto simile si rinvenne 
presso il recinto del tempio X di Prinia.94) 
Il nastro ondulato 0 serpentino e uno dei 
motivi piu antichi e ripetuti e lo troviamo non 
solo nei pithoi di Cnossos,951 ma anche in 
frammenti di Hissarlik II; nella ceramica 
tardo-minoica, in Beozia e poi in Etruria. 061

A proposito di questi pitboi a fasce onduz 
late trovati in frammenti a Prinia, nota il 
Pernier 97) che si resta in dubbio se non siano 
frammenti del periodo precedente, fortuitaz 
mente mescolati ai residui geometrici. Ma 
piuttosto essi esprimono una continuita stiliz 
stica ed una lenta evoluzione dalla eta tardo- 
minoica alia protoellenica.98)

9 (inv. n. 77486). Frammento di pitbos 
dello stesso tipo del precedente, ornato 
superiormente con larga fascia a rilievo con 
motivo inciso di spina di pesce e nella parte 
centrale con nastro ondulato a rilievo, decoz 
rato con intaccature a stecca. Dimensioni: 
m. 0,12x0,18 ca. (Tav. XLI, n. 7).

Il frammento appartiene probabilmente 
allo stesso vaso al quale e riferibile il numero 
precedente.99)

10 (inv. n. 77494). Frammento di pitbos 
con fascia centrale rilevata sulla quale quatz 
tro zone sovrapposte di denti di lupo ottez 
nute a stecca. Dimensioni: m. 0,12 x 0,15 
ca. (Tav. XLI, n. 8.).

11 (inv. n. 77495). Frammento di pitbos 
con fascia mediana rilevata, sulla quale e 
una serie di denti di lupo, ciascuno dei 
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quali limitato da piu linee. Dimensioni: 
m. 0,15 x 0,21 circa. Dai pressi del tempio A 9I) 
(Tav. XL, n. 6).

Questo frammento, nota il Pernier,I00) 
si rinvenne con molti altri pezzi di pithoi in' 
franti, ornati con fasce a rilievo recanti rosette 
impresse, ornamenti graffiti a reticolato, a 
spina di pesce, a zig-zag, a combinazioni di 
rombi, a linee ondulate (c&. i numeri prece' 
denti); essi appartenevano a pithoi dei quali 
si pote stabilire la forma, diversa da quella 
dei pithoi tardo-minoici e comuni a varie 
localita protoelleniche (Kastelli Pediada, 
H. Elias, Palaicastro, Praisos): con piede cilin' 
drico 0 tronco-conico, corpo ovale, alto 
collo cilindrico con orlo sporgente e varia' 
mente sagomato e con due sole anse a larga 
fascia che unisce il labbro alla spalla.

12 (inv. n. 77487). Frammento di pithos 
con fascia centrale rilevata sulla quale sono 
impressi i motivi di una duplice dentatura, 
di una treccia a doppia spirale e di una linea a 
zig-zag; inferiormente resta parte di un nastro 
ondulato con doppi circoletti incisi. Dimen/ 
sioni: m. 0,12 x 0,165 ca. (Tav. XLI, n. 4).

La decorazione, assai accurata, traduce 
evidentemente un lavoro a sbalzo; il motivo 
decorativo a dentatura di piccoli quadrilateri 
cavi ci richiama alla ornamentazione di una 
lastra aurea da Eleusi.Ι0Ι)

13 (inv.s. n.). Frammento di parete di pithos, 
ornato superiormente con fascia a rilievo, 
sulla quale venne ripetutamente impresso 
di seguito, talvolta parzialmente sovrapponen' 
dolo, tanto da dare 1’idea di una treccia, il 
motivo di doppi circoletti concentrici. Nel 
centro, entro un incavo circolare, e una rosetta, 
a umbone centrale, circondato da solcature 
a raggiera; al di sotto e un listello, plastica' 
mente espresso. Dim.: m. 0,189 x 0,21 ca. 
(Tav. XXXIX, n. 6).

14 (inv.s.n.). Frammento di pithos, ornato
di una triplice zona di cerchietti concentrici im'
pressi, costituiti da elementi di spirale. Dimen'
sioni: m. 0,156x0,195. (Tav. XXXIX, n. 7).

15 (inv. n. 77491)· Frammento di pithos 
con fascia ornata a stampo: fra due bordi di 
piccoli quadrilateri cavi, e ripetuto il motivo 
di un disco radiato, da cui si staccano 
quattro linee ripiegate a riccio. Dimensioni: 
m. 0,075x0,12. (Tav. XXXIX, n. 5).

Lo stesso motivo appare su di un pithos 
trovato in frammenti dinanzi al pronao del 
tempio A (cfr. il n. 4).I03)

16 (inv. n. 77492). Frammento di pithos 
ornato a stampo, con fascia centrale, bordi 
riempiti di linee incise e motivo principale di 
spirali ricorrenti a molteplici volute. Dimen' 
sioni: m. 0,09 x 0,152 ca. (Tav. XL, n. 2).

17 (inv. n. 77493). Frammento di pithos 
con parte dell’orlo a fascia ornata da motivi 
impressi di spirali ricorrenti, in doppio ordine. 
Dimensioni: m. 0,12 (altezza massima) x 0,165 
(larghezza massima). (Tav. XLI, n. 6).

Il motivo decorativo delle spirali ricorrenti 
e uno dei piu comuni nel repertorio artistico 
tardo-minoico-protoellenico; lo troviamo, 
oltre che a Prinia, ad Arkades, inciso, im' 
presso, modellato nell’argilla, stampigliato.103’

18 (inv. s. n.). Frammento di pithos con 
nastro ondulato, plasticamente espresso e 
ornato di cerchielli impressi, comprendente, 
nella sua curva, una decorazione ad umbone 
centrale, circondato da un orlo circolare rile' 
vato ornato di solcature a stecca. Dimensioni: 
m. 0,09x0,105. (Tav. XL, n. 5).

19 (inv. s. n.). Frammento di pithos, con 
nastro ondulato a rilievo ornato con la stecca 
a segmenti curvilinei, ottenuti sull’argilla 
ancor molle. Dimensioni: m. 0,15x0,18 circa. 
(Tav. XL, n. 7).

20 (inv. n. 77490). Orlo di grossolana baci' 
nella, recante esternamente a stampo un mo' 
tivo di spirale ricorrente a piu giri; nel punto 
di innesto fra un elemento e 1’altro di spirale 
dei segmenti curvilinei esprimono forse delle 
palmette. Dimensioni: m. 0,105x0,12 circa. 
(Tav. XL, n. 4).
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21 (Inv. s. n.). Frammento di pithos, or' 
nato da triplice linea di solcature a stecca; in 
alto, a sinistra resta parte di linea curva, pure 
a stecca. Dimensioni: nr. 0,26x0,24 circa. 
(Tav. XL, n. 3).

22 (inv. s. n.). Frammento di pithos (?) con 
fascia rilevata ornata da linee oblique paral' 
lele incise. Dimensioni: m. 0,075x0,15. 
(Tav. XL, n. 1).

B) Frammenti di vasi dipinti.

1 (inv. n. 77499). Frammento di grande 
vaso, ornato con motivi geometrici in colore 
nero: un listello verticale, incorniciato fra 
doppio bordo di linee parallele e includente 
una serie di losanghe nere unite per i vertici, 
determina, al suo incontro con una fascia 
verticale superiore, una zona metopale, entro 
la quale resta un fascio di linee curve (cerchi 
concentrici’). Dimensioni: m. 0,075x0,09· 
(Tav. XXXVIII, n. 2).

S’ ignora se questi frammenti provengano 
dallo strato sopra i pavimenti dei templi ar' 
caici di Prinia o da quello inferiore.I04) Lo 
stile della decorazione trova confronto con 
quello di altre stazioni geometriche cretesi: 
riquadri metopali, comprendenti cerchi con' 
centrici, e fascette verticali di rombi appaiono 
in un cratere di Vroeastro I05) ed in un era' 
tere ed uno skyphos da Kavousi; in questi 
due il campo metopale e occupato da una 
bugnetta plastica circondata da linee a rag' 
giera.I06)

2 (inv. n. 77501). Frammento di grande 
vaso: su di un fondo scuro, limitato da una 
duplice incorniciatura bianca, resta parte di 
un tondo a fondo chiaro includente, entro 
doppio orlo circolare riempito di trattini 
paralleli, dipinta in nero, una croce patente; 
il motivo era ripetuto e resta parte del meda' 

glione contiguo. Dimensioni: m. 0,09x0,058 
circa. (Tav. XXXVIII, n. 5).

La croce appare, ma di forma un ρο’ 
diversa, su di un’oinochoe globulare da Ka' 
vousi. Io7)

3 (inv. n. 77500). Frammento come sopra: 
entro un riquadro rettangolare, di cui restano 
tre lati, circondato da una fascia di trattini 
obliqui, e un motivo geometrico di triangoli 
neri, disposti simmetricamente su piani obliqui 
e uniti per i vertici. Dimensioni: m. 0,04x 
0,06 ca.Io8)

4 (inv. n. 77502). Frammento, come sopra: 
due fasce parallele brune comprendenti 
una zona di trattini verticali. Dimensioni: 
m. 0,062 χ 0,09 circa. (Tav. XXXVIII, n.12).

5 (inv. n. 77504). Frammento come sopra: 
entro un riquadro determinato da quadru' 
plice incorniciatura bruna e compreso un 
cerchio multiplo, di cui resta soltanto una 
meta. Dimensioni: m. 0,15x0,195 circa. 
(Tav. XXXVIII, n. 4).

Il motivo centrale e ottenuto col compasso 
ed e frequente nella ceramica geometrica.I09) 
Il frammento apparteneva probabilmente ad 
un cratere (cfr. un cratere di Prinia). ”0)

LYTTOS

Nella parte centro-orientale di Creta, sulla 
strada da Candia ai Monti Lassithi. Presso 
la localita di questo nome, resti dell’antica 
citta di Lyttos. TI1)

(S. n.) Frammento di pithos, ornato superior' 
mente con fascia ornata di rosette; nella parte 
centrale e espresso plasticamente un elemento 
di spirale. Inferiormente un listello con intac' 
cature.I12) Dimensioni: m. 0,141 x 0,189 ca. 
(Tav. XXXIX, n. 4).
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LOCALITA INDETERMINATE

Si tratta generalmente di materiale proves 
niente da Festos e da Haghia Triada, pel 
quale mancano precisi riferimenti. Della 
maggior parte dei pezzi viene qui data la 
descrizione, rimandando, pei frammenti cera' 
mici di minore importanza, al fascicolo rela^ 
tivo del Corpus Vasorum Antiquorum, in prepara 
zione da parte dell’autore della presente opera.

Ce r amic a

1 (inv. s. n.). Cinque frammenti di vasi 
a superficie giallo-rossastra, con decorazione 
a linee oblique convergenti e a reticolato. Eta 
protominoica. Dimensioni medie: m. 0,06 x 
0,06. (Tav. V, nn. 5, 7, 10).

2 (inv. nn. 72144-314). Centosettantuno 
frammenti di vasi decorati nello stile di Ca^ 
mares con ornamenti in bianco, arancio, rosso, 
taluni ad imitazione della metallotecnica, altri 
«a la barbotine », tutti a fondo nero e rosso. 
Da Festos e da Haghia Triada. Eta M. M. II.

3 (inv. s. n.). Parte superiore di piccolo 
orcio ad orlo ricurvo,con breve ansa a nastro; 
decorazione dipinta in bianco su fondo scuro 
nello stile di Camares: anelli paralleli attorno 
all’ansa, linee ondulate e parallele sul corpo. 
Dimensioni: m. 0,08 x 0,09 ca. Eta M. M. II 
(Tav. XI, n. 1).

4 (inv. s. n.). Frammento di coppa glo' 
bulare con orlo tondeggiante; decorazione in 
bianco nello stile di Camares: linea sinuosa' 
trasversale che lascia a destra un fiore stilizzato 
(margherita?). Dimensioni: m. 0,09 x 0,099. 
Eta M. M. II. (Tav. XI, n. 4).

Il motivo decorativo della margherita e noto 
nella ceramica di Camares a Cnossos e Festos.1’

5 (inv. s. n.). Frammento c. s., parte infe^ 
riore di tazza con margherita. Dimensioni: 
m. 0,04 x 0,055. Eta M. M. II. (Tav. XI, n. 5).

6 (inv. s. n.). Frammento di coppa con 
breve orlo diritto, dipinto nello stile di Cama^ 
res: girali in bianco su fondo a vernice nera. 
Dimensioni: m. 0,075 x 0,135. Eta M. M. II. 
(Tav. XI, n. 6).

7 (inv. s. n.). Frammento c. s. dipinto 
nello stile di Camares: su fondo scuro, serie 
di dischetti concentrici rilevati dipinti in 
bianco. Dimensioni: m. 0,052 x 0,054. Eta 
M. M. II. (Tav. XI, n. 8).

8 (inv. s. n.). Frammento c. s.: su fondo 
a vernice nera, cirro o voluta vegetale in 
colore rosso (stile di Camares). Dimensioni: 
m. 0,06 x 0,08. (Tav. XI, n. 12).

E il motivo detto del loop and disk (Evans), 
frequente nella ceramica dello stile di Ca^ 
mares.3’

9 (inv. s. n.). Frammento di tazza con 
decorazione plastica ad argilla diluita (rock- 
work). Dimensioni: m. 0,06 x 0,07. Eta M. 
M. II. (Tav. XI, n. 11).

10 (inv. s. n.). Frammento di vaso con 
decorazione plastica «a la barbotine» su fondo 
a vernice nera; resta parte dell’ansa. Dimen^ 
sioni: m. 0,105 x 0,12 ca.

11 (inv. s. n.). Frammento (parte anteriore) 
di boccalino a corpo lenticolare e becco allun^ 
gato a cannula, dipinto in marrone cupo con 
fasce bianche (stile di Camares). Altezza 
m. 0,05. E un tipo ceramico gia noto nella 
fase minoico-primitiva (cfr. Tav. VI, n. 8-9) 
e che appare nel repertorio della ceramica 
di Camares.

12 (inv. s. n.). Protome di quadrupede 
(bovide?), gia applicata ad un vaso configu' 
rato e dipinta in bianco (fasce attorno al muso) 
su fondo scuro. Stile di Camares. Altezza 
m. 0,06 ca.
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13 (inv. s. n.). Frammento di piatto di 
argilla grossolana, eseguito al tornio e verni- 
ciato in rosso lucente. Diametro m. 0,255 ca. 
Eta M. M. II.

14 (inv. s. n.). Frammento di pithos cui 
aderisce un’ansa, ai lati della quale sono di- 
sposte simmetricamente due bugnette plastic 
che per parte. Dimensioni: m. 0,15 x 0,12 
ca. Eta M. M. III b.

15 (inv. s. n.). Frammento di pithos or- 
nato di cordoni plastici paralleli con solca- 
ture a stecca. Eta M. M. III b.

16 (inv. s. n.) Frammento della parte 
superiore di un pithos con grosso orlo diritto 
e sporgente recante incise dopq la cottura 
sei lettere dell’alfabeto minoico. L’iscrizione 
e deteriorata da una frattura orizzontale e da 
un’altra obliqua che s’incontra con la prima. 
Dimensioni: m. 0,195 x 0,246. Eta T. M. 1, 
(Tav. XLVII, n. 1).

Le lettere, incise con una punta dura poco 
profoi damente, appartengono alla scrittura 
lineare progressiva di tipo A, secondo la 
classificazione dell’Evans. La trascrizione 
sembra la seguente:

Il primo segno, chiaramente visibile, e quello 
della «croce» + (n· *9 dell’elenco dello 
Evans)3) che appare anche su blocchi iscritti 
a Festos; il secondo, ben identificabile mal- 
grado la frattura, corrisponde al segno £ (n. 6 
dell’elenco dello Evans); segue il segno p 
(n. 33 dell’elenco citato); poi il segno [η (cor- 
rispondente al n. 25 dello stesso elenco) che 
appare anche inciso sull’orlo di un pithos da 
Festos; il penultimo segno, assai poco chiaro, 
sembra corrispondere al segno (n. 42 dello 
stesso elenco) ed a quello ly, forse variante 
dello stesso, che si riscontra inciso su paste vi- 
tree dal palazzo di Festos; il sesto segno, in- 
line, e il ψ (n. 22 dell’elenco ricordato).

La scrittura lineare A, come si e detto sopra, 
era generalmente in uso a Creta durante la 
fase tardo-minoica I, come attestano le tavo- 

lette scoperte ad Haghia Triada. A Cnossos 
dalla concomitanza dei reperti (alabastron 
col cartiglio del re degli Hyksos Khyan) 
sembra di poter dedurre che essa fosse gia 
nota alla fine della fase medio-minoica III.4)

L’iscrizione che corre sotto l’orlo del pithos 
e che si puo confrontare con un’altra simile 
incisa sotto l’orlo di un pithos dal palazzo 
di Festos 51 puo aver forse avuto carattere 
rituale, come lo hanno molto probabilmente 
quelle tracciate con una specie di inchiostro 
su coppe scoperte su un pavimento sopra la 
« cripta dei pilastri monolitici» nel Palazzo 
di Cnossos, ed altre scoperte recentemente ad 
Asine; oppure carattere pratico, distintivo. 6)

17 (inv. n. 65507). Grande pithos a su- 
perficie liscia con ansa a nastro attorno alla 
imboccatura e nella parte inferiore, bordo ri- 
levato con solcature a stecca sotto l’orlo; 
quattro fasce parallele con incisioni a spina di 
pesce attorno al corpo, fascia inferiore con 
solcature a stecca e listello piatto attorno alla 
base. Molte profonde screpolature, argilla 
grossolana rossiccia. Altezza m. 1,15; bocca, 
diam. 0,42. Eta T. M. I. (Tav. XXX).

Il tipo e caratteristico della fase tardo-mi
noica I; parecchi esemplari se ne rinvennero 
nel palazzo di Cnossos; uno assai simile a 
questo si trovo nei magazzini del palazzetto 
di Haghia Triada.7)

18 (inv. s. n.). Due frammenti di vasi di 
argilla chiara, dipinti in marrone a linee on- 
dulate oblique; il primo reca inoltre fasce oriz- 
zontali parallele che ne comprendono un’altra 
con una serie di punti nello stesso colore; il 
secondo reca analoga decorazione. Dimen
sioni: m. 0,06 xo,i2 ca., m. 0,04 xo,11 ca.

I frammenti appartengono alla classe di ce- 
ramica detta dallo Evans « ondulata a guscio 
di tartaruga»,8) classe il cui inizio e stato 
fissato nella fase M. M. III e di cui si e 
notata la continuazione nella fase T. M. I a. 
Tale decorazione appare in un’anforetta 
dipinta dalla VI tomba dell’acropoli di 
Micene ed in un coccio dalla tomba-tempio 
di Cnossos.9)
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19 (inv. s. n.). Quattro frammenti cera/ 
mici in argilla grigia con decorazione a « fon/ 
do marino »: nel primo, motive di pennatule, 
parte di un nautilus; nel secondo, alghe eparte 
della spira di un octopus; nel terzo, Stella 
di mare; nel quarto, filamenti di alghe. 
Dimensioni: i) m. 0,06 x 0,076 ca.; 2) me/ 
tri 0,04 x 0,044; 3) m. 0,54 x °,°7 ca.; 4) 
m. 0,05 x 0,08 ca.

20 (inv. s. n.). Tre frammenti di vasi di/ 
pinti nello «stile naturalistico» in colore 
bruno su fondo grigio-chiaro: nel primo, 
decorazione con serie di grosse virgole; nel 
secondo, elemento floreale quadrilobato con 
orli punteggiati (cactus?); nel terzo, cespugli 
con foglie di edera; nel quarto, ramoscello 
espresso da linee con punteggiature. Dimen/ 
sioni: 1) m. 0,08 xo,n; 2) 0,054 χθ»θ9; 
3) m. 0,074 x °,°8. Eta T. M. I.

21 (inv. s. n.). Quattro frammenti di vasi 
d’argilla chiara dipinti in color bruno con 
motivi di linee ondulate e a rete. Dimensioni: 
(del maggiore) m. 0,06 x 0,10. Eta T. M. I b.

22 (inv. s. n.). Due frammenti ceramici 
assai simili, forse pertinenti allo stesso vaso, 
in argilla grigio-chiara. Fra due fasce parallele 
in color bruno e ripetuto di seguito il motivo 
detto dallo Evans «dei tre C. ».I0) Dimensioni: 
m. 0,04 χ 0,10; 0,064 x 0,086. Eta T. M. Ιέ.

23 (inv. s. n.). Frammento, minore della 
meta, di un disco di argilla grossolana. Nella 
parte centrale, entro un triplice cerchio con/ 
centrico, inciso, e raffigurata, pure ad inci/ 
sione, una doppia ascia. Dimensioni: corda 
del settore, m. 0,255; raggio, m. 0,15 ca. Eta 
T. M. III?

Un grosso disco fittile assai simile, forse 
coperchio di un pithos, proviene dal palazzo 
posteriore di Festos e reca incisa analogamente 
una doppia ascia.111

24 (inv. s. n.). Frammento di tripode fittile; 
resta un solo piede e parte del piano dell’og/ 
getto. Altezza m. 0,18 ca.

25 (inv. nn. 72315-72458). Centoquaran/ 
tatre frammenti di vasi tardo-minoici e sub/ 
minoici, di argilla grigio-chiara, ornati con 
svariati motivi decorativi in colore rosso 0 
nero, lucente od opaco, alcuni con parti di 
figure di palmipedie di altri animali, altri con 
elementi vegetali, parecchi con spirali. Da 
Festos e da Haghia Triada. (Tavv. XXXV- 
XXXVIII).

Diamo qui la descrizione dei piu signifi/ 
cativi:

a) Frammenti di orli di coppe 0 tazze bian/ 
sate (bell shaped) ornate col motivo, compreso 
fra due fasce parallele, della « corolla di pa/ 
piro » 0 della « bivalve », isolato 0 allacciato 
col precedente ed il successivo a collana. Di/ 
mensioni: dei frammenti riprodotti a Ta/ 
vola XXXV, n. 10 = m. 0,068 x 0,08 ca.; 
n. II = m. 0,08 x 0,086; n. 12 = m. 0,07 x 
0,063. Eta T. M. III.

Per il motivo della « collana di conchiglie » 
riprodotto anche nell’oreficeria tardo-minoica, 
cfr. esempi da Cnossos e Festos. 12)

b) Nella tavola XXXV (nn. 1-9) (sono 
riprodotti alcuni frammenti di vasi, general/ 
mente appartenenti a tazze emisferiche biansate 
(bell shaped, cfr. Tav. XXXIII, 1-3) nei quali 
sono visibili vari tipi di elementi decorativi 
a spirali, dalla forma piu semplice a motivi 
isolati (n. 1 = m. 0,062 χ 0,07) a quella ricor/ 
rente, compresa fra fasce parallele (n. 4 = 
0,07 x 0,094); n. 7 = 0,086 x 0,09; n. 8 = 
m. 0,07 — 0,13 ca.), a nastro ondulato (n. 9 = 
0,06 χ 0,09) ad elementi di spirali multi/ 
ple ricorrenti alternate a motivi di crocette 
(n. 3 = 0,06 x 0,076), a spire racchiudenti 
una losanga plena con riquadratura (n. 2 = 
0,066 x 0,088) 0 sorgenti simmetricamente 
da un cespo con angoli acuti sovrapposti 
(n. 5 = 0,882 x 0,104).

c) Frammento con decorazione in bruno di 
crocette floreali comprese entro un riquadro 
multiplo rettangolare a mo’ di metopa; altro 
simile con crocetta floreale compresa entro 
un riquadro a punteggiatura.

d) Alcuni di tali frammenti ceramici recano 
dipinti, per lo piu compresi fra fasce parallele 
in colore bruno, elementi della flora marina 
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stilizzati (alghe con filamenti avvolti a sue' 
chiello), della fauna marina (seppia, octopus'} e 
geometrici (losanghe dai lati ricurvi e riempite 
di linee); motivi caratteristici del T. M. Illc.I3) 

e) Notevole e un altro frammento con deco' 
razione a fasce comprendenti chevrons che 
s’incontrano ad angolo retto, e nell’estremita 
destra motivo della doppia ascia (Dimensioni: 
m. 0,038 x 0,084).

Alcuni frammenti ceramici, dei quali segue 
la descrizione, presentano particolare interesse 
perche sono ornati da figure di animali.
/) Frammento di ansa di vaso con testa e 

collo di palmipede a tutto tondo, dipinto con' 
venzionalmente a linee e trattini obliqui in 
bruno.14) Lungh. m. 0,14; spessore m. 0,02 ca. 

g) (n. inv. 72458). Frammento di vaso 
d’argilla chiara con decorazione in rosso bruno: 
entro un riquadro metopale e una figura di 
anatra ad ali aperte sorgente a volo da un 
canneto, schematicamente espresso. Dimen' 
sioni: m. 0,09 x 0,136. (Tav. XXXVI, n. 3)· 

h) (inv. s. n.). Frammento come sopra: 
anatra dipinta in rosso cupo fra fasce parallele. 
Dimensioni: m. 0,09 x 0,098 ca. (Tavola 
XXXVI, n. 4).

i) (inv. s. n.). Frammento di orlo di 
coppa 0 cratere: due anatre estremamente 
stilizzate e affrontate in riquadri metopali; 
presso quella di destra e un cespuglio. La 
zona che divide le due figure e riempita da 
un reticolato di linee oblique. Dimensioni: 
m. 0,07 x 0,08 ca. (Tav. XXXVI, n. 5).

/) (inv. s. n.). Frammento come sopra; 
restano il capo ed il collo di un’anatra dipinti 
in nero. Il contorno del capo e 1’occhio sono 
indicati da circoletti concentrici. Dimensioni: 
m. 0,064 x 0,064 ca. (Tav. XXXVI, n. 6). 

m) (inv. s. n.). Frammento comp sopra; 
in uno spazio compreso fra linee parallele 
in colore bruno figura di volatile (anatra?) 
di cui restano le zampe. Dimensioni: me' 
tri 0,044 x 0,052.

n) (inv. n. 72458). Frammento come so' 
pra; restano il capo ed il collo di un’anatra con 
indicazione del piumaggio a linee curve e 
verticali alternate; vernice alquanto evanida. 
Dimensioni: m. 0,088 x 0,10.

Il motivo dell’anatra, frequente nella deco' 
razione tardo-minoica, sembra derivato dal 
repertorio nilotico (cfr. le figurazioni dei pu' 
gnali di Micene).15) Si possono distinguere 
i tipi decorativi della ceramica in due cate' 
gorie: nella prima, che s’impernia intorno alia 
figurazione di un vaso di Argo, le forme 
sono rese ancora con approssimato natura' 
lismo ed il piumaggio e reso con tratti oriz' 
zontali (cfr. Tav. XXXVI, nn. 3-4); nella 
seconda, in cui predomina uno schematico 
convenzionalismo, la riempitura delle ali e 
costituita da tratti paralleli 0 trasversali, 
senza pin alcun carattere naturalistico (cfr. 
Tav. XXXVI, n. 5). La prima variante 
sembra risalire alla fase M. T. III, la seconda 
alla fase T. M. III a.

o') (inv. s. n.). Frammento come sopra; 
fra fasce parallele rappresentazione schema' 
tica di palma, davanti alla quale resta la 
parte anteriore di una figura di animale 
(uccello?) estremamente stilizzata. Dimensioni: 
m. 0,07 x 0,086 ca. (Tav. XXXVI, n. 9)· 

p) (inv. s. n.). Frammento come sopra, 
raffigurazione schematica di palma (?); una 
fascia sottostante funge da esergo. Dimensioni: 
m. 0,08 x 0,11 ca. (Tav. XXXVI, n. 8).

Il motivo della palma sembra anch’esso, 
come quello dell’anatra, di origine nilotica; 
nell’arte tardo-minoica esso appare ripro' 
dotto nella toreutica (tazze di Vaphio), in 
rilievi d’avorio, nella glittica; nella ceramica 
e abbastanza raro e nella forma in cui appare 
negli esempi riprodotti sembra pertinente 
alla fase T. M. III az. l6)

q) (inv. s. n.). Frammento come sopra; 
resta la parte superiore di una figura di 
capro, di profilo a destra. Dimensioni: me/ 
tri 0,09 x 0,012 ca. (Tav. XXXVI, n. 7).

L’« agrimi », specie mediterranea di capra 
selvatica (capra aegagrus), e riprodotta anche 
in figurazioni della grande arte; nella cera' 
mica appare in esemplari della fase finale 
dello «stile del Palazzo »,17) a Milo (Phyla' 
kopi) e specialmente a Micene.I8) A Rodi19) 
assume piu tardi un ruolo decorativo di pri' 
m’ordine nella ceramica locale di stile orien' 
talizzante.
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r) (inv. s. n.). Frammento c. s.; resta la 
parte anteriore di una figura di cavallo.

Mancano figurazioni di questo animale a 
Creta in eta anteriore alia fase T. M. Un 
cavallo trasportato su barca appare riprodotto 
in un sigillo da Cnossos;20) nella ceramica 
non appare anteriormente alla fase T. M. III; 
deriva probabilmente dall’arte continentale 
(pitture parietali).2I)

;) (inv. s. n.). Frammenti di orli e pareti 
di vasi con motivi decorativi dipinti in bruno 
(Tav. XXXVII).

Sono motivi decorativi di un’estrema e 
raffinata stilizzazione, alla base dei quali sono 
elementi naturalistici, floreali e fitomorfi (cirri, 
volute, cespi flabelliformi, steli riempiti di 
linee oblique, crocette floreali in riquadri 
metopali) ο della fauna marina (tentacoli di 
seppie?) ed altri ancora, a riquadri riempiti 
da «occhi» ο reticolati, a lingue (tongue 
pattern). Il n. 5 ricorda una decorazione ana' 
loga su un vaso di Muliana.22) Eta T. M. Ill c.

Sono infine altri frammenti pertinenti alla 
fase protogeometrica.

26 (inv. s. n.). Due frammenti di tazze 
cilindriche con orlo robusto e sporgente; de/ 
corazione in rosso. Nel primo, elementi di 
spirali ricorrenti alternati a triangoli riempiti 
di linee parallele alla base. Attorno all’orlo 
ed alla parte inferiore, due fasce nello stesso 
colore. Esecuzione sciatta (Dimensioni: me/ 
tri 0,09 x 0,12 ca). Nel secondo, elemento di 
meandro con riempitura di lineette oblique 
e fasce orizzontali e verticali. Dimensioni: 
m. 0,09 x 0,10 ca.).

27 (inv. s. n.). Frammento con motivo 
di rombi concentrici uniti pel vertice e 
compresi fra linee oblique parallele. Dimen/ 
sioni: m. 0,08 x 0,098. (Tav. XXXVIII, 
n. 1).

28 (inv. s. n.). Frammento con fasce di linee 
parallele verticali comprendenti semicerchi 
concentrici, zig-zag e trecce. Dimensioni: 
m. 0,09 x 0,106 ca. (Tav. XXXVIII, n. 3).

29 (inv. s. n.). Frammento con motivo di 
grande croce patente in bruno filettata di 
bianco. Dimensioni: m. 0,07 x 0,082 ca. 
(Tav. XXXVIII, n. 6).

30 (inv. s. n.). Frammento con motivo di 
triangoli riempiti di reticolato, con doppia 
incorniciatura e vertice in basso, compresi 
fra una fascia superiore a dentelli e due 
fasce inferiori orizzontali. Dimensioni: me/ 
tri 0,082 x 0,106. (Tav. XXXVIII, n. 7).

31 (inv. s. n.). Frammento con motivo 
decorativo a semicerchio riempito di linee 
curve a sinistra, separato da fasce verticali e 
una serie di uncini spiraliformi da un 
motivo a scacchiera a destra. Dimensioni: 
m. 0,064 x 0,10 ca. (Tav. XXXVIII, n. 9).

32 (inv. s. n.). Frammento con doppio 
riquadro ad angolo retto (meandro?) con 
riempitura di trattini verticali paralleli. Di/ 
mensioni: m.0,052 x 0,086. (Tav. XXXVIII, 
n. 10).

‘33 (inv. s. n.). Frammento con fascia a 
zig-zag compreso fra linee orizzontali pa/ 
rallele ed una zona a reticolo nella parte 
superiore (Tav. XXXVIII, n. 11).

Molti di tali motivi decorativi sono tra/ 
sformazioni rettilinee di ornati curvilinei 
minoici. Elementi caratteristici sono circoli e 
semicerchi concentrici eseguiti al compasso, 
scacchiere, ecc. e che possono essere confron/ 
tati con quelli del repertorio ceramico coevo 
di Cnossos, di Prinia,23) di Kavousi, di 
Vrocastro.24)
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eseguite dal sig. Bartolomeo Guidotti appositamente per quest’opera e sotto la direzione dell’autore.
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