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ANNO I . Ap rile 1914. N·4· 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
(Supplemento al « Bollettino d'Ade») . 

R. Scuola Archeologica Italiana 
in Atene. 

11 4 m arzo ul timo scorso la R. Scuola 
a rcheologica ita li a na in Atene te nn e la se
co nda adl1 nélnZa d e ll 'nnn ata (I) in cui. fmono 
fatte le segue nt i comuni cazio ni : 

4. Il PRETORIO. - 11 dott. P;lce dà un a re
lazione degli scavi e d e i trovame nti falti da lla 
S cuola ne l Pretor io di Gortin a, nel palazzo cioè 
che fu ad ibito come tr ibunal e e come sede d e i 
govern atori romani de lla provin cia di Creta e 
Cire neo 

D opo a ve r p;1ssato in rassegna le notizie che, 
atto rn o ai resti d i qu esto eclifi c io ne ll e varie 
e poche, ci ha nno fatto perve nire va ri viaggia
tori, specialmente veneziaui, che visita rono 
Go rtin d, il clott. Pace procecle ad un a pa rti
co la reggiata cl escrizione d ell o scavo. Nell a vita 
di qu esto ed ifizio si d ist in g uo no c hia ra me nte 
tre d iverse epoche : la prim a abbraccia i primi 
secoli d ell ' Impero, come ci lascia capire un 'epi
g ra fe in cui è nominato Druso, e tocca il s uo 
m;1 ssim o fi o re ne ll 'età degli A nto nini; la se
co ncia è ca r;ltterizza ta da un a co mpleta ri co
st rnzio ne d e ll 'edifi cio, fatta q ua ndo già Cire ne 
e ra stata d istaccata eia Creta per esse re as
segnata a ll 'impero cI 'O ri e nte (isCi izione ci i G ra
ziano, Va le ntini ano e 'l'eodosio); la terza, in
fin e , è co ntrassegnata da un a fitta r~te cii pic
cole abitaz io ni priva te, sorte su questo seconcl o 
P retorio, d opo alqua nto tempo d i abba nd ono. 

JI d otto Pace accenn a infin e a ll a proba lJ il e 
form a de ll'e difici o, e ne esamina i resti de ll a 
d ecorazio ne archite tto ni ca e le statue ivi r in
ven ute, fra cui un 'Artemid e, un 'Afrodite co n 
l'urna, nn a Isis·-Tyche e il p linto di un impor
t a nte g ruppo, in cui ri conosce Osiris con H a r
pocrates, a ppog'giato a ll a cla va, e Ce rbe ro. 

5. IL SANTUARIO DEGLI D EI EG IZIANI. -

I I dott. O liverio comi ncia col ri cord are la for
tLlIl ata scoperta de ll ' iscrizione d edicatori a de l 
sacello degli Dei egizi in Gortina ; iscrizi o ne 
in cisa s ull 'a rch itrave d e ll a porta, cadnto in
na nzi a ll ' in O"resso. In essa s i d ice che F la vi a 

(1) V edi i l n. 3 d e ll a Cro lla ca delle B e lle Arti. 

Fil yra, in sie me con i fig li uoli, costruì il tem
p ietto da ll e fo ndame nta e lo ded icò ad Iside 
S e rapid e ed agli dei , ve nerat i nell o stesso 
te mpio, come ring raz iame nto e co mpimento 
di voto. L 'Oli veri o acce nn a breve mente a ll e 
di ver. e fas i de ll o scavo ci e l tempietto dove 
so pra un podi o, in tre nicchie, s i e rgevano le 
statu e cii Se rnpid e, l s ide ed ErmiLnubi : egli 
creùe che a ll a base del pod io fosse la statua 
d i matro na romélna, forse di F lavia Fi lyra, tro
vata vicino a quelle degli d e i. Parla q uin d i di 
una specie di crypta co n pozzetto sacro a l 
qu ale s i d isce nd e pe r una piccola sca la a du e 
rampe, ne ll e cui pareti so no t re ni cchi e, co n
tene nti , un a, la statu etta in terracotta di Is ide, 
trovata in siùt, e le a ltre, a q ua nto pare, fi g u
rin e d i bu oi accovacciati, d i cui s i sono tro
vati i pezzi ne l pozzetto. 

J n questo cadeva l'acqua da un ca na le so
prastante a11 a nicchietta centra le . 

L 'Oliverio accenn a q uin d i ad alcune m odeste 
tombe crist ia ne da lu i scavate ne ll a parte po
s ter iore de l te mpio e ad alcuni saggi eseguiti 
pe r esplorare t utta l'area che doveva essere 
sacra ad Iside. Dopo ciò, egli crede di poter 
avanza re le segue nti ipotesi , che: l ° Il t e m
pi etto fu cost ruito verso la fin e d e l I secolo 
d . c., in qu esto g li è va lido aiu to lo studi o 
d ell e sta tu e ; 2) la parte sca vata fin ora ne com
pre nde solo una pa rte, come ri sul ta d a un 
co nfronto co n l' Iseo d i Pompe i; la costru zio ne 
r imase in p ied i fin o a l IV secolo d. C. e forse 
cro ll ò nel terre moto d e l 374 d. C. 

Breveme nte passa a pa rl are d e lle cerim oni e 
d e l cu lto di ls ide, esa minando la narrazione 
che d i esse fa Apul eio nel libro IX d elle 1I1e
tamor.fosi; segue quindi il rapido espa nde rsi 
d e ll a relig io ne egizia na in Creta (ove egli o ltre 
che a Go rtin a ne ha trO\'ate traccia ad Olits) 
i n Asia Min ore, ne lle isole de ll 'Egeo, ne ll a 
G recia, in Ita li a, ecc., e crede d i trova re una 
rag-io ne ' di qu esta rapidità d i d iffusio ne nell a 
teologia stessa e d o mm atica egizia na. Passa 
qu in d i all a parte più in teressa nte de ll a s ua 
co muni cazio ne, l'esa me cioè delle statue di 
S erap ide ed Isid e, quasi illte re, e di Erm a
l1ubi s, m anca nte de lla testa. Eg'li pe nsa che 
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sia no copie di tip i noti, opera fors e di qua lche 
arti sta che seguiva le tend e nze cle li a sc uola cii 
F ilisco ci i Rocl i. 

Me no pregevo li eg li tro va la statua Secl U!;l, 
acefa la, ci i un d io, u ci i un pe nsato re, che fo rse 
e ra co ll oc;lta in Ur.;1 ni cchia fu ori cie l temp io 
e q ue ll a. ~llI c h e acef~i1 a d e.ll a matro na rOIll~lna ; 

must ra infin e a lcun e GT;lzi ose testi ne d i marm o, 
a lcuni ex- voto ci i terracott; l, e co nchiu cle ac
cennando a ll 'uso preva le nte fra g li inizi ati a i 
mi steri is iac i di a ug urare a i lo ru mort i che 
l side conceda lo ro ci i 1.,e r-e l 'acq ua fresc;1 ci i 
Osiride, usa nza che egli parag-o na all';]ltr;] 
cleg'li ini zi;]ti a i mi ste ri o rtic i, per i qua li uni ca 
aspiraziune, cl opo morte, e ra d i poter saclcl i
sfare la lo ro sete ard e nte a ll a fontana pere nn e 
« a destra, dov'è il cip1-eSSO» . 

I servizi archeologici in Libia (I ). 

Anno 191:1. - A ppe na l'Amministraz ione 
clell e Antichità fu assunta cl al mini ste ro cie li !)! 
Co lo nie, S. E . Be rto lini cl iede opera a ll a co
stituzione clegli uffi ci com pete nti. Coll a coope
raz ione cie l prof. H a lt hew, ca po cle li a mi ssio ne 
Ita li a na iii Cire n;!i ca e Tripolita ni a, e cI 'acco rcio 
co ll a D irez ione Ge nera le cle ll e A ntichità e l3e ll e 
Arti, fece sì che l'ope ra così be ne ìnì ziata cla l 
Ministero della l' . J. a va ntaggio cl e ll e anti
chi tiL in L ibia, ;Ives;;e cont inu azio ne e s i CU Ll

soli classero i provved illle nti fin qui ~Id ottati. 

Prima cura fu qu ell a d i cos tituire clue uffici 
cii Sov r;lÌnte ncienza 811 e ;lnti chità in Tripoli
ta ni8 e Cire na ica (De cr. 25 fe bbr.), i q uali cu
.rasse ro la co nservaz io ne dei Mon ulll e nti, la 
es pl orazio ne archeologic<:l, la raccolta e l'o r
d iname nto ne i Mu se i cl egli oggetti rin ve nuti e 
la puiJlJli cazione cl eg li stucl i relativi. 

A ll a Sopra inte ncl enza cl e li a Tripolitania fu 
preposto il dotto r Sa lyatore Aurig'emm a che 
era g ià st ato acl d etto a Il a missione ;lrcheolo
g ica, ed in sie me ,I lui rim ase pure l' ispettore 
dr. Francesco Béguin ot, specialista in lin g ue 
orie nta li . D ell a ass iste nza tecn ica fu in ca ri cato 
il prof. Gaetano Nave, a rchite tto dell a So
pra inte ncl enza cle i Mo nume nti in Ra ven na, con 
un soprast ante . 

F u chi amato a reggere la Sopra in te ndenza 
de ll a Cire naica il cI .r Ettore G hisla nzo ni d el
l'U fficio Scavi di Roma, al q ua le fu dato l'a iuto 
tem poraneo de l dottor Gia n G iacom o Porro 
d ell a Scuola d'Atene, red uce dagli scavi di 
Rod i e d i Creta. Più tard i, nel novem bre 19I3, 
fu addetto com e archi tetto a ll a Sopra inte n
de n.za cii Ll eng<:ls i il pro f. Ga ri ba ldi G uastini . 

(1) Ve di Il , 3 d c ll a Crol/n ea delle Belle Arti. 

A reggere l' uffic io centra le in Roma presso 
il Mi ni stero cle lle Coloni e, fu in car icato il pro
fe;;sore Lu cio M<:l ri :llli cl e llaR. U . cii Pisa, col 
co mpi to ci i d iri gere i lavor i e d i ma ntenere le 
relaz io ni coll a Direzione Ge ne ra le de ll e A n
t ic hità e Be ll e A rti , in 111 0do eia il11prime re un 
indiri zzo uniform e ed un C<:l rattere cont inu a
t ivo a ll 'upera ci e l Mini stero a be ne fi c io d e ll e 
a ntichi tiL coloni ali. 

Prim o compi to assegnato al cI.r A urig·e.'.111118 
fu q uell o d i ri ord in are nel nascente Museo cii 
T ri po li le a nti chi tà raccolte . F uro no eseguite 
;;ui cl isegni cle ll 'a rchi tetto Nave, elega nti ve
tri ne per raccoglie re le suppell ettili dell e tombe 
ciel fort in o NO, e ri attato il loca le assegnato 
provvisori ame nte a l Museo, in attesa che in 
avveni re s i possa costruire un a pposito edifi cio. 

Per Bengasi le s ue co nd izio ni so no diverse. 
Non essenclo suffi cie nti i locali provvisori a
me nte occ upati da ll a Soprain tencle nza , 1'8rchi
tetto G uastini ha compil ato un progetto per 
l'ed ificazione cii un museo con a nn esso lifficio, 
il qua le ve nn e testè approvi rto e se ne in co
min cerà e nt ro i I corro a nn o 19J 4 la costruzione. 

Second o compito che fu adempiuto cla i cl ue 
Sopra in tendenti fu qu ell o cii rec8rsi a visitare 
le regioni loro a ffidate, appena fosse possibil e. 
Così il d .r A urige mm a si recò col Nave nel 
paese cl e i T 8rhun il , ed oltre ad aver notato 
molt i dati importa nt i per lo stuclio topogra
fi co, raccolse 11late rial e, fra cu i fu recupe rata 
la celebre iscr izi one neo- puni c8 ci i L. E li o 
Lam ia che si c ledeva perduta, ecl agg iun tovi un 
fram me nto nu ova me nte scope rto . 

In un a second a esp loraz ione acl occid e nte 
d i T ri poli furono ri co nosciute le locali tà a n
i iche ci i Posin don o Bozida a Bu Kam ez, ove 
es ist e un in teressa nte e be n conservato 111 0-
nu mento sepolcra le. E <:ld o ri e nte d i T ri poli 
81 cii là di Ho ms, a Slite n, presso il lll a re ne ll a 
loca li tà cl etta Dar Bu Ka 111 l1l e r8, fu scoperta 
uli a sontu osa vi lla roma na co n preziosi lllusa ici, 
i più belli che fi nora s i conoscano nell 'A fric a 
con fi g uraz ioni dell e q uattro stagioni, cii a ni
mali te rrest ri e di pesci, sce ne ci i co mbatt i
me nti cii Pig mei, ci i com battime nti g ladi ato ri i 
e venationes ne ll 'a nfiteatro . 

La loca li tà vicina , detta l'vl ecl ina , è pro ba
bilm e nte l'antica città d i S uggolin o Saggere 
degli Ttin erarii . Fu altresì trovato in sitn il 
l ° mili a ri o dell a via roma na che d a L epti s vi 
co nclu ceva. Co nte mporanea me nte il p ro f. Bé
g uin ot, compieva un a fe li ce esploraz ione nel 
Gebel fin o a Nalu t, raccoglie ndo prez iosi docu
me nti d e Ll a civiltà ber bera . In Tripoli tan ia co n
t in uaro no i lavor i attorn oall '8 rco cii M.Aurelio. 
Esso fu provvisori a mentesostelluto da un 'arma
tura di cem ento 8rmato, costruita dal Ge ni o 
Civile per assicurarne la st<:lbi lità clura nte i la-




