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LA BASILICA DEL PORTO ORIENTALE DI EFESTIA (LEMNO). 

RELAZIONE PRELIMINARE DELLE RICERCHE DEL 2019 1

�aӣlӔ De DӔӌeniҙӔথ DaӣiӔ Anelliথ [Ӕӧӧana ValenӮe

Riassunto. La missione archeologica della SAIA a Lemno ha proseguito le indagini presso la basilica del porto orientale di 

Efestia, riprese nel 2018 a novantadue anni dalla scoperta. Sono state messe in luce per intero le strutture della fase proto-bizantina 

ǎǊ Ǖ ȓȚƵȚȀ ǤǺǊǤΔǤǊȝƵȚȀ ȝǺ ƵǹǃǤǎǺȚǎ ƵǺǺǎȓȓȀ Ƶ N ǊǎǴ ǺƵȐȚǎǄǎु LȀ ȓǄƵΔȀ ȓȚȐƵȚǤǛȐƵϲǄȀ ǊǎǴǴƵ ǺƵΔƵȚƵ ǄǎǺȚȐƵǴǎ ǡƵ ǄȀǺȓǎǺȚǤȚȀ ǊǤ ȐǤǺȚȐƵǄǄǤƵ-

re le strutture di una navata singola, pertinente alla chiesa cruciforme, realizzata in età medio-bizantina sulle spoglie della basilica. 

Nell’area dell’abside, alcuni sondaggi in profondità hanno permesso di individuare due strutture relative alle fasi di occupazione 

dell’area portuale in età arcaico-classica ed ellenistica. Si presentano in questa sede i risultati preliminari della campagna di scavo e 

di studio dei materiali del 2019.

Περίληψη. ݝݒݟ ݘݮݗݔݖ ݨݚݕݔݖݚݟݘ ݠݚݟ ݯݕݔݖݔݞݍ ݒݟݞ ݝݐݘݠݐݜݮ ݝݔݟ ݐݞݔݢݮݘݠݞ ݚݘݗݯۏ ݒݟݞ ۅۖۅۍ ݝݒݟ ݯݖݚݟݞݚݛ ݯݕݔݎݚݖݚݔݢݜ ۋ 
 ݠݚݜݯݖݕݚݖݚ ݙݐ ݝݤݡ ݚݟݞ ݘݓݖ۟ ुݝݒݟ ݯݣݠݖݭݕݘ ݘݒݟ ݫݛ ݔݘݫݜݢ ݚݨݏ ݟݘݯݘݐݘݐ ݫݛ ݭݟݐݗ ࡼࡵࡴࡶ ݚݟ ݔݖݭݛ ݔݕ ݔݐݞݯݘݔݕݐݙ ݘݢݥݐ ݠݚݛ ऺݝݥݟݞݔݡۋ
 ݠݚݟ ݯݡݕݞݘ ݯݕݔݡݜݎݚݟݗݤݜݟݞ ۋ ुݕݒݓݜݭݘ ݠݚݟ ݔݐݜݫݍ ݗݞݔݟݕݞݫݜݛ ݘݮ ݐݕݒݟݞݥݛݚݟݘݐ ݔݕ ݝݒݞݭݡ ݝݯݘݔݟݘݑݠݍݚݟݤݜݛ ݝݒݟ ݝݮݠݐݕݞݟݕ ݔݚ
 ݯݏݔݐݚݜݠݟݞ ݐݗ ݥݞݒݖݕݕݐ ݘݒݟݞ ݭݜݚݡ ݠݚݛ ऺݝݠݚݟݥݖݕ ݠݚݘݮݗݤݘݚݗݐݗ ݝݫݘݐ ݝݮݠݐݕݞݟݕ ݝݔݟ ݐݗݠݚݞݥݛݚݟݘݐ ݘ ݐݣݐݜݟݮݛݐ ݝݗ ݝݠݚݟݥݖݕ ݨݚݕݔݜݟݘݐݕ
 ݝݚݓݭݍ ݐݞ ݝݮݗݚݟ ݝݐݔݚݛݭݕ ऺݏݥݣ ݘݒݟۖ ुݝݯݕݔݖݔݞݍ ݝݒݟ ݔݛݥݐݜݐ ݟݞ ݤݘݭݛݐ ݯݢݚݛݐ ݯݘݔݟݘݑݠݍݚݞݐݗ ݒݟ ݥݐݓݒݗݚݏݚݕݔݚ ݐݢݥݐ ݥݚݛݚ ݒ ऺݒݣݚݟݭݕ
আݚݕݦݢݜ ݘݒݟ ݭݟݕ ݨݚݔݘݗݔݖ ݠݚݟ ݝݯݢݚݔݜݐݛ ݝݒݟ ݝݒݣݒݖݭݟݕ ݝݒݟ ݝݔݐݞݭݡ ݝݔݟ ݐݗ ݔݟݘݚݑݥݟݐݢݞ ݠݚݛ ݘݬݠݐݕݞݟݕ ݚݨݏ ݫݗݞݔݛݚݟݘݐ ݘݚݟݞ ݘݞݒݎݯݏݚ
 ݔݕ ݝݯݡݕݞݘ ݝݯݖݚݟݞݚݛ ݝݒݟ ݟݗݞݮݖݐݟݚݛ ݭݕݔݟݕݜݟݕݚݜݛ ݟ ݔݟݘݚݑݭݔݞݠݚݜݛ ݚݜݓݜݭ ݚݟۖ ुݯݢݚݛݐ ݯݕݔݟݞݔݘݒݖݖݐ ݘݒݟ ݔݕ ݯݕݔݞݖݕ
ुࡽࡵࡴࡶ ݚݟ ݐݕݒݓݯݔݚݛݚݟݗݎݜݛ ݠݚݛ ݨݚݕݔݖݠ ݠݚݟ ݝݒݟݮݖݐݗ

Abstract. The IASA archaeological expedition continued to investigate the basilica complex located on the Eastern harbour 

of Hephaestia, Lemnos. Investigations resumed in 2018, ninety-two years after the discovery of the site. During the 2019 excava-

tion season, the structures of the Early Byzantine basilica were completely brought to light, as well as an associated room located 

north of the narthex. The stratigraphic excavations of the central nave of the Early Byzantine basilica revealed the overlying single 

nave of the Middle Byzantine church, cruciform in plan. Moreover, excavations below the apse revealed two structures that date 

to the Archaic-Classic and Hellenistic phases of occupation of this site. This paper presents the preliminary results of the 2019 

ǎΚǄƵΔƵȚǤȀǺ ȓǎƵȓȀǺ ƵǺǊ Țǡǎ ȐǎǴƵȚǎǊ ȓȚȝǊΛ Ȁǚ Țǡǎ ϲǺǊȓु

InӮӣӔdӲԆiӔne 2

La missione archeologica della SAIA ha proseguito nel 2019 le indagini presso la basilica proto-bizanti-

na del porto orientale, situata a E dell’istmo della penisola di Efestia (Lemno), ca. 200 m a S di capo Heka-

ton Kephales (Fig. 1). La seconda campagna di scavi nell’area si è articolata in due momenti. In una prima 

ǚƵȓǎ Ǖ ȓȚƵȚƵ ȐǤȍȀȐȚƵȚƵ ƵǴǴƵ ǴȝǄǎ ǴƵ ǺƵΔƵȚƵ Nऺ ȍƵȐΠǤƵǴǹǎǺȚǎ ǛǤƺ ȓǄƵΔƵȚƵ ǺǎǴ ऺࡺࡶࡽࡵ ǎǊ Ǖ ȓȚƵȚȀ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚȀ ȝǺ Ƶǹ-

biente quadrangolare, annesso al nartece, a NO
 3

. In un secondo momento le indagini si sono concentrate 

ȓȝǴǴȀ ȓǄƵΔȀ ȓȚȐƵȚǤǛȐƵϲǄȀ ǊǎǴǴƵ ǺƵΔƵȚƵ ǄǎǺȚȐƵǴǎऺ ǊǎǴ ȍȐǎȓǃǤȚǎȐǤȀऺ ǊǎǴǴখƵǃȓǤǊǎ ǎ ǊǤ ȍƵȐȚǎ ǊǎǴ ǺƵȐȚǎǄǎु IǺ ȍƵȐȚǤǄȀǴƵȐǎ 
sono stati indagati i livelli non raggiunti negli scavi degli anni ’20, che sigillavano in diversi punti il piano di 

calpestio, già spogliato in antico, e alcune sepolture realizzate nel pavimento (Fig. 2).

1LখǤǺȚȐȀǊȝΠǤȀǺǎऺ ǤǴ ȍƵȐƵǛȐƵǚȀ ࡵ ǎ Ǵǎ ȀȓȓǎȐΔƵΠǤȀǺǤ ǄȀǺǄǴȝȓǤΔǎ ȓȀǺȀ ǊǤ �ु 
Dǎ DȀǹǎǺǤǄȀु IǴ ȍƵȐƵǛȐƵǚȀ ࡶ Ǖ ǊǤ Dु AǺǎǴǴǤऺ ǤǴ ȍƵȐƵǛȐƵǚȀ ࡷ ǊǤ [ु VƵǴǎǺȚǎु
2DǎȓǤǊǎȐȀ ȐǤǺǛȐƵΠǤƵȐǎ ǤǴ DǤȐǎȚȚȀȐǎ ǊǎǴǴƵ ^AIAऺ ȍȐȀǚु EǹƵǺȝǎǴǎ XƵȍǤऺ 
ȍǎȐ ƵΔǎȐǹǤ ƵϬǊƵȚȀ ǴƵ ǊǤȐǎΠǤȀǺǎ ǊǎǛǴǤ ȓǄƵΔǤ ǊǎǴǴƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵ ǊǎǴ ȍȀȐȚȀ ȀȐǤǎǺ-

ȚƵǴǎ ǊǤ EǚǎȓȚǤƵऺ Ǵখऺݠݚݍݞݮۏ ݘݤݟݯݟݚݔݢݜۅ ݥݐݜݚݡۉ ǤǺ ȍƵȐȚǤǄȀǴƵȐǎ ǴখEǚȀȐȀऺ 
dott. Pavlos Triantaphyllidis, le archeologhe Malama Mari e Dimitra 

Zoi e il custode del sito di Efestia, Photis Bezas, il prof. Riccardo Di 

Cesare (Università di Foggia – SAIA) e il prof. Enrico Zanini (Univer-

sità di Siena). Alla missione archeologica del 2019, che si è svolta tra il 

24.06 e il 9.08, hanno preso parte Sebastiano Maltese, Grazia Palaz-

ΠȀǴȀऺ 'ȐƵǺǄǎȓǄȀ ^ȀȐǃǎǴǴȀ ǎ VƵǴǎǺȚǤǺƵ VƵȐǤ ॵƵǴǴǤǎΔǤ ǊǎǴǴƵ ^AIAऺ ǃǤǎǺǺǤȀ 
2018/19), Luca Passalacqua (Università di Siena), che ha elaborato i 

rilievi fotogrammetrici col drone, Dario Anelli (Università di Pavia) e 

[ȀȓȓƵǺƵ VƵǴǎǺȚǎ ॵUǺǤΔǎȐȓǤȚΛ Ȁǚ EǊǤǺǃȝȐǛǡॶऺ Ǆǡǎ ǡƵǺǺȀ ǄȝȐƵȚȀ ǴȀ ȓȚȝ-

dio dei materiali.

3^ȝǴǴǎ ȍȐǤǹǎ ǤǺǊƵǛǤǺǤ ǊǎǴ ऺࡺࡶࡽࡵ Δु  Della ^eӮa 1925/26, 393-394; 

sulla storia degli studi e sulla ripresa delle ricerche della SAIA nel 2018, 

cfr. De DӔӌeniҙӔ 2018, 566-577 e XaӠi 2018, 653-657.
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Fig. 2. Efestia. Ripresa della basilica del porto orientale dal drone (el. L. Passalacqua).

A conclusione delle prime due campagne di scavo sono state individuate sei distinte fasi, la cronologia 

ǊǎǴǴǎ ȏȝƵǴǤऺ ǤǺ ȍƵȐȚǤǄȀǴƵȐǎ ǊǎǴǴǎ ȍǤȢ ƵǺȚǤǄǡǎऺ ȚȝȚȚƵΔǤƵऺ ǺȀǺ ȍȝȅ ǎȓȓǎȐǎ ƵǺǄȀȐƵ ǊǎϲǺǤȚƵ ǄȀǺ ȍȐǎǄǤȓǤȀǺǎ ॵ'ǤǛु ࡷॶु ^Ǥ 
presentano di seguito i risultati preliminari dello studio delle strutture e dei materiali provenienti dagli scavi.

1ম Le ҭaӧi e le ӧӮӣӲӮӮӲӣe

1.1 I fase: edif icio di età arcaica/prima età classica

Al di sotto delle fondazioni del templon e della curva dell’abside è stato portato alla luce un muro in 

blocchi di pietra locale grossolanamente lavorati, orientato 96° E-O (2.05×0.62 m; 0.79 m s.l.m.). La 
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Fig. 3. PǤƵǺȚƵ ƵȐǄǡǎȀǴȀǛǤǄƵ ǄȀǺ Ǵǎ ǚƵȓǤु ^ǄƵΔǤ ࡽࡵࡴࡶ ॵઢ AȐǄǡǤΔǤȀ ǊǤȓǎǛǺǤ ^AIAे NI( ुࡵࡵࡵࡼ EǴु �ु Dǎ DȀǹǎǺǤǄȀॶु

ȓȚȐȝȚȚȝȐƵऺ ǎǊǤϲǄƵȚƵ ȓȝǴǴƵ ȐȀǄǄǤƵ ΔǎȐǛǤǺǎऺ ȓǤ ǄȀǺȓǎȐΔƵ ǤǺ ǚȀǺǊƵΠǤȀǺǎ ǎ ǺǎǴ ȍȐǤǹȀ ϲǴƵȐǎ ǊǎǴǴȀ ȓȍǤǄǄƵȚȀे ǴƵ ȓȝƵ 
ǚȝǺΠǤȀǺǎ ǺȀǺ Ǖ ȓȚƵȚƵ ƵǺǄȀȐƵ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚƵ ॵ'ǤǛǛु ࡻ ऺࡷॶु LƵ ȚǎǄǺǤǄƵ ǎǊǤǴǤΠǤƵऺ ȓǤǹǤǴǎ Ƶ ȏȝǎǴǴƵ ǤǹȍǤǎǛƵȚƵ ǤǺ ƵǴǄȝǺǎ 
murature del santuario con stipe dell’acropoli arcaica di Efestia

 4
, e alcuni frammenti di ceramica

 5
 prove-

ǺǤǎǺȚǤ ǊƵǛǴǤ ȓȚȐƵȚǤ ȍȀȓȚǎȐǤȀȐǤ ƵǴǴǎ ǚȀǺǊƵΠǤȀǺǤऺ ǄȀǺȓǎǺȚȀǺȀ ǊǤ ǤǺȏȝƵǊȐƵȐǎ ǴƵ ΔǤȚƵ ǊǎǴǴখǎǊǤϲǄǤȀ ǛǎǺǎȐǤǄƵǹǎǺȚǎ 
tra l’età arcaica

 6 ǎ ǛǴǤ ǤǺǤΠǤ ǊǎǴ V ȓǎǄु Ƶु�ु ^Ǥ ȚȐƵȚȚǎȐǎǃǃǎऺ ǤǺ ȀǛǺǤ ǄƵȓȀऺ ǊǎǴǴƵ ȍȐǤǹƵ ƵȚȚǎȓȚƵΠǤȀǺǎ ǊǤ ǄȀȓȚȐȝΠǤȀǺǤ 
nell’area prima dell’istituzione della cleruchia ateniese.

4Di �eӧaӣe 2018, 554-559.

5Vु ȍƵȐु ुࡵुࡷ
6I ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚǤऺ ƵǴǴȀ ȓȚƵȚȀ ƵȚȚȝƵǴǎ ǊǎǴǴǎ ȐǤǄǎȐǄǡǎऺ ǺȀǺ ǄȀǺȓǎǺȚȀ-

ǺȀ ǊǤ ϲȓȓƵȐǎ ǤǴ ȚǎȐǹǤǺǎ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤǄȀ ȓȝȍǎȐǤȀȐǎ ǄȀǺ ȓǤǄȝȐǎΠΠƵु
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1.2 II fase: edif icio di età tardo classica-ellenistica

LƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵ ȍȐȀȚȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ǎȐƵ ǄȀȓȚȐȝǤȚƵ ȓȝǴǴǎ ȓȍȀǛǴǤǎ ǊǤ ȝǺ ǤǹȍȀǺǎǺȚǎ ǎǊǤϲǄǤȀ ȍȐǎǎȓǤȓȚǎǺȚǎऺ ǊǎǴ ȏȝƵǴǎ 
è stato rintracciato un grosso muro perimetrale, orientato 27° NO-SE, al di sotto della curva dell’abside 

(Figg. 3, 7). Si conservano la fondazione (3.2×0.67; 1.24 m s.l.m.) in blocchi di pietra locale e il primo 

ϲǴƵȐǎ ǊǎǴǴȀ ȓȍǤǄǄƵȚȀ ॵࡸुࡵਰࡼࡸुࡵ ेࡵࡹुࡴ ǹ ȓुǴुǹुॶऺ ǤǺ ǛȐƵǺǊǤ ǃǴȀǄǄǡǤ ǊǤ ওǄƵǴǄƵȐǎ ǄȀǺǄǡǤǛǴǤǚǎȐȀঔऺ ǄƵΔƵȚȀ ȍȐǎȓȓȀ 
la punta NE della penisola di Efestia. Alcuni dei materiali da costruzione della basilica e, successivamen-

Țǎऺ ǊǎǴǴƵ ǄǡǤǎȓƵ ǄȐȝǄǤǚȀȐǹǎऺ ȓǎǹǃȐƵǺȀ ȍȐȀΔǎǺǤȐǎ ǊƵǴǴȀ ȓǹƵǺȚǎǴǴƵǹǎǺȚȀ ǊǤ ȏȝǎȓȚȀ ǛȐƵǺǊǎ ǎǊǤϲǄǤȀऺ ǊǎǴ 
quale non è ancora stata riconosciuta la funzione. Numerosi reperti residuali (frammenti di ceramica a 

vernice nera, una civetta in bronzo di III sec. a.C.)
 7ऺ ȍȐȀΔǎǺǤǎǺȚǤ ǊƵǴǴখǤǺȚǎȐƵ ȓȝȍǎȐϲǄǤǎ ǊǤ ȓǄƵΔȀऺ ƵȚȚǎȓȚƵǺȀ 

ǴƵ ǚȐǎȏȝǎǺȚƵΠǤȀǺǎ ǊǎǴǴখƵȐǎƵ ȍȀȐȚȝƵǴǎ ȚȐƵ ǤǴ V ǎ ǤǴ IIআI ȓǎǄु Ƶु�ु TȐƵ ȏȝǎȓȚǤ ȓǤ ƵǺǺȀΔǎȐƵ ȝǺ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ 
ǄǎȐƵǹǤǄƵ ǊǎǄȀȐƵȚȀ Ƶ ΔǎȐǺǤǄǎ ȐȀȓȓƵ Ƶ ǃƵǺǊǎऺ ǊƵȚƵǃǤǴǎ ȚȐƵ V ǎ IV ȓǎǄु Ƶु�ुऺ ǄȀǺ ǺȀǹǎ ȍȐȀȍȐǤȀ ǛȐƵϬȚȀ post 
cocturam ȓȝǴǴƵ ȍƵȐǎȚǎऺ ७ی८8 ݘݤݞݭݜ. Si tratta probabilmente di un ex voto, che potrebbe testimoniare l’esi-

ȓȚǎǺΠƵ ǺǎǴǴখƵȐǎƵ ǊǤ ȝǺ ǎǊǤϲǄǤȀ ǊǤ ǄȝǴȚȀ ॵ'ǤǛु ࡸॶु LƵ ȚǎǄǺǤǄƵ ǄȀȓȚȐȝȚȚǤΔƵऺ ȓǤǹǤǴǎ Ƶ ȏȝǎǴǴƵ ǤǹȍǤǎǛƵȚƵ ǺǎǴǴǎ ǚƵȓǤ 
classiche della casa-bottega scavata a N dell’istmo dalla missione dell’Università di Siena

 9
, inquadrereb-

be la costruzione del muro in questione tra l’età classica ed ellenistica. La posizione prossima al porto, le 

dimensioni considerevoli e in particolare i materiali da costruzione lasciano supporre una destinazione 

ȍȝǃǃǴǤǄƵ ǊǎǴǴখǎǊǤϲǄǤȀु

'ǤǛु ुࡸ 'ȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ ǄǎȐƵǹǤǄƵ Ƶ ǃƵǺǊǎ ǄȀǺ ǛȐƵϬȚȀ ॵǎǴु �ु Dǎ DȀǹǎǺǤǄȀॶु

A questa fase sono riconducibili, per dimensioni e tecnica di lavorazione, gli elementi architettonici in 

ȍǤǎȚȐƵ ΔȝǴǄƵǺǤǄƵ ওǊǤ [ȀǹƵǺȀȝঔ ȐǎǤǹȍǤǎǛƵȚǤ ǺǎǛǴǤ ȓȚǤǴȀǃƵȚǤ ǊǎǴǴƵ ǺƵΔƵȚƵ ǄǎǺȚȐƵǴǎऺ ȐǤȍȀȐȚƵȚǤ ƵǴǴƵ ǴȝǄǎ ǊȝȐƵǺȚǎ 
la campagna del 2018

 10
. I blocchi poligonali con alloggiamenti per grappe a coda di rondine (Fig. 5), ri-

messi in opera nella basilica senza rispetto della connessione originaria, potrebbero essere stati asportati da 

ȝǺ ǎǊǤϲǄǤȀ ǊǤ ǛȐƵǺǊǤ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤु �ȀǺȓǤǊǎȐƵȚȀ Ǆǡǎ ȓȀǴȀ ȝǺƵ ǚƵǄǄǤƵΔǤȓȚƵ ǎȐƵ ȐǤϲǺǤȚƵऺ ǎȓȓǤ ȍȐǎȓȝȍȍȀǺǛȀǺȀ ȝǺ 
ϲǴƵȐǎ ȐǎȚȐȀȓȚƵǺȚǎऺ ȀȍȍȝȐǎ ǤǴ ȍƵȐƵǹǎǺȚȀ ǊǤ ȐǤΔǎȓȚǤǹǎǺȚȀ ǊǎǴǴƵ ȐȀǄǄǤƵ Ȁ ǊǤ ȝǺ ȚǎȐȐƵȍǤǎǺȀ 11

.

Nello stilobate N della basilica, presso il muro E del nartece, era stata messa in opera una metopa liscia 

ǄȀǺ ȚȐǤǛǴǤǚȀ ॵࡶࡹुࡴਰࡽࡸुࡴ ǹऺ ࡴࡸुࡵ ǹ ȓुǴुǹुॶऺ Ǵǎ ǄȝǤ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤ ǄȀǺȓǎǺȚȀǺȀ ǊǤ ȐǤǄȀȓȚȐȝǤȐǎ ȝǺ ȍǤǄǄȀǴȀ ǎǊǤϲǄǤȀ 

7Vु ȍƵȐु ुࡶुࡷ
8LখƵǺȚȐȀȍȀǺǤǹȀ ݘݤݞݭݜی ǄȀǺȀȓǄǎ ǺȝǹǎȐȀȓǎ ƵȚȚǎȓȚƵΠǤȀǺǤ ǤǺ AȚȚǤǄƵऺ 
dalla piena età classica all’età romana e, in particolare, ricorre ben tredi-

ǄǤ ΔȀǴȚǎ ƵǊ AȚǎǺǎ ǺǎǴǴƵ ȍȐǤǹƵ ǹǎȚƺ ǊǎǴ IV ȓǎǄु Ƶु�ुऺ ǄǚȐु PAA 9, 518245-

518585. Inoltre, occorre sottolineare che nel Nord Egeo, ad esempio 

Ƶ TǡƵȓȀȓऺ Ǖ ǊȀǄȝǹǎǺȚƵȚƵ ȚȐƵ V ǎ IV ȓǎǄु Ƶु�ु ǴƵ ΔƵȐǤƵǺȚǎ ऺݝݒݏݥݘݤݞݜی 
cfr. LGPN I, 228. Ringrazio la prof.ssa Enrica Culasso Gastaldi (Uni- 

ΔǎȐȓǤȚƺ ǊǤ TȀȐǤǺȀॶ ȍǎȐ Ǵǎ ǤǺǊǤǄƵΠǤȀǺǤ ǎȍǤǛȐƵϲǄǡǎ ǎ ȍȐȀȓȀȍȀǛȐƵϲǄǡǎु 
9�aӌӠӔӣeale et alii 2008, 197-205; �aӌӠӔӣealeপ�aӣӲӧӔপTӔপ
ӧӮi 2010, 120-123.

10De DӔӌeniҙӔ 2018, 570-573.

11^ȀǺȀ ǛȐƵȚȀ ƵǴ ȍȐȀǚु (ǤȀȐǛǤȀ [ȀǄǄȀ ǎ ƵǴǴƵ ȍȐȀǚुȓȓƵ MȀǺǤǄƵ LǤΔƵǊǤȀȚȚǤ 
ॵXȀǴǤȚǎǄǺǤǄȀ ǊǤ �ƵȐǤॶ ȍǎȐ ǤǴ ǴȀȐȀ ǄȀǺȚȐǤǃȝȚȀ ǺǎǴǴখǤǊǎǺȚǤϲǄƵΠǤȀǺǎ ǎ ǺǎǴǴখǤǺ-

quadramento cronologico degli elementi architettonici qui menzionati.
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Fig. 5. Blocchi in pietra vulcanica di Romanou con alloggiamenti per 

grappe di età ellenistica reimpiegati negli stilobati della basilica proto-

bizantina (el. C. De Domenico).

Fig. 6. Metopa con triglifo in pietra vulcanica di Romanou di età 

ellenistica reimpiegata nello stilobate N della basilica proto-bizantina  

(el. C. De Domenico).
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Fig. 7. Pianta ricostruttiva con le fasi. I): muro arcaico-classico; II): muro tardoclassico-ellenistico; III) basilica proto-bizantina; 

IVॶ ǄǡǤǎȓƵ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵे Vॶ ǎǊǤϲǄǤ ƵǺǺǎȓȓǤ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺǤे VIॶ ȓȚȐȝȚȚȝȐǎ ȚƵȐǊȀআǃǤΠƵǺȚǤǺǎ ॵઢ AȐǄǡǤΔǤȀ ǊǤȓǎǛǺǤ ^AIAे NI( 
8112. El. C. De Domenico).

di ordine dorico di III sec. a.C., con ogni probabilità una stoa, con interasse di ca. 1.80 m
 12

 e ritmo di tre 

ǹǎȚȀȍǎ ǎ ȚȐǎ ȚȐǤǛǴǤϲ ॵ'ǤǛु ࡺॶु IǴ ǄȀǴȀȐǎ ǃǴȝƵȓȚȐȀ ǊǎǴ ǴǤȚȀȚǤȍȀ ȓȝǛǛǎȐǤȓǄǎ ȝǺƵ ȍȀǴǤǄȐȀǹǤƵ ǊǎȚǎȐǹǤǺƵȚƵ ǊƵ ȝǺƵ 
ȍȀȓȓǤǃǤǴǎ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎ ȍǤȚȚȀȐǤǄƵ ǊǎǴǴƵ ǹǎȚȀȍƵ ǎ ǊƵǴǴƵ ǴǤȓǄǤƵȚȝȐƵ ǊǎǴǴƵ ȓȝȍǎȐϲǄǤǎ ǊǎǴ ȚȐǤǛǴǤǚȀु

AǴǴȀ ȓȚƵȚȀ ƵȚȚȝƵǴǎ ǊǎǴǴǎ ȐǤǄǎȐǄǡǎ ǺȀǺ ȓǎǹǃȐƵ ȍȀȓȓǤǃǤǴǎ ȍȀȚǎȐ ȓȚƵǃǤǴǤȐǎ ȝǺƵ ǄȀǺǺǎȓȓǤȀǺǎ ȓǤǄȝȐƵ ȚȐƵ ǴখǎǊǤϲǄǤȀ 
di età classica-ellenistica individuato al di sotto dell’abside e gli elementi architettonici di reimpiego.

12XǎȐ ǴখȀȐǊǤǺǎ ǊȀȐǤǄȀ ǤǺ ǎȚƺ ǎǴǴǎǺǤȓȚǤǄƵऺ ǄǚȐु [ӔҙҙӔ 1993, 93-108.
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1.3 III fase: basilica proto-bizantina a pianta longitudinale a tre navate

Le recenti indagini archeologiche hanno consentito di mettere in luce per intero il perimetro della basi-

lica (32.83×18.5 m – 27.4 considerato l’annesso a NO –; Figg. 2, 3, 7, 9). Le strutture murarie, realizzate in 

blocchi squadrati di medie e grandi dimensioni, allettati in un solido conglomerato, si conservano a livello 

di fondazione, ad eccezione dei muri perimetrali di metà (N) dell’abside e della navata settentrionale, che 

ȐƵǛǛǤȝǺǛȀǺȀ ࡻुࡵ ǹ ǊǤ ƵǴȚǎΠΠƵु LƵ ǄǡǤǎȓƵ ǎȐƵ ȓȚƵȚƵ ǎǊǤϲǄƵȚƵ ȚȐƵ ǴƵ ϲǺǎ ǊǎǴ V ǎ ǛǴǤ ǤǺǤΠǤ ǊǎǴ VI ȓǎǄु Ǌु�ु ǴȝǺǛȀ 
le pendici meridionali del Klas, il rilievo più elevato di Efestia, a pochi metri dalla linea di costa, sbancando 

ǴƵ ȐȀǄǄǤƵ ΔǎȐǛǤǺǎ ƵϬȀȐƵǺȚǎ ǎ ǴǤΔǎǴǴƵǺǊȀ ǤǺ ȍƵȐȚǎ ǴখƵȐǎƵु IǴ ǹȝȐȀ ȍǎȐǤǹǎȚȐƵǴǎ N ॵࡺࡽुࡻࡶਰࡻࡺुࡴআࡴࡻुࡴ ǹऺ ࡴࡺुࡶআ
 ǹ ȓुǴुǹुॶ ǎȐƵ ǄȀȓȚȐȝǤȚȀ ǄȀǺȚȐȀ ȝǺƵ ȓȚȐȝȚȚȝȐƵ ǹȝȐƵȐǤƵ Ƶ ওLঔऺ ȐǎƵǴǤΠΠƵȚƵ ȍǎȐ ǚȀǊǎȐƵȐǎ ǴƵ ȐȀǄǄǤƵ ΔǎȐǛǤǺǎ ǎ ࡹࡶुࡷ
contenere le spinte del pendio meridionale (20.80×0.51-0.59 m, 3.07-3.48 m s.l.m.).

La navata N presentava una banchina (lungh. 21.35 m, largh. 0.35-0.38 m, 1.90-2.44 m s.l.m.) lungo 

il lato N. Gli scavi parziali hanno consentito di rimettere in luce la soglia marmorea di accesso, asportata e 

ƵǃǃƵǺǊȀǺƵȚƵ ȍȀǄǡǤ ǹǎȚȐǤ Ƶ E ǊǎǴǴখǤǺǛȐǎȓȓȀऺ ǎ ȝǺƵ ǄȀǴȀǺǺǤǺƵ ǃǤǺƵȚƵ ǊƵ ϲǺǎȓȚȐƵु
^ȝǴ ǴƵȚȀ N ǊǎǴ ǺƵȐȚǎǄǎऺ ƵǊǊȀȓȓƵȚȀ Ƶ E ƵǴ ǹȝȐȀ ǊǤ ǄȀǺȚǎǺǤǹǎǺȚȀ Ƶ ওLঔऺ Ǖ ȓȚƵȚȀ ȐǤǺΔǎǺȝȚȀ ȝǺ ƵǹǃǤǎǺȚǎ 

annesso quadrangolare (9.95×6.80 m). A questo, che si presentava forse bipartito e con un vano scala sul 

lato N, si accedeva attraverso un ingresso da O. Lungo il muro E è stata riconosciuta una seduta rivestita 

di marmo, nella quale era alloggiata, nell’angolo SE, una tubatura in bronzo ancora in situ, pertinente a un 

impianto di approvvigionamento idrico. Il pavimento era decorato da lastre marmoree di grandi dimen-

sioni. Le strutture sono state lasciate in stato di crollo, in attesa della prossima campagna di scavi, che potrà 

chiarire la funzione dell’ambiente.

LƵ ǺƵΔƵȚƵ ǄǎǺȚȐƵǴǎ ॵࡼࡷुࡵࡶਰࡻुࡻ ǹॶ ȍȐǎȓǎǺȚƵΔƵ ȝǺ ǤǺǛȐǎȓȓȀ ȚȐǤȍƵȐȚǤȚȀ Ƶ Oऺ ǎȐƵ ǊǎǴǤǹǤȚƵȚƵ ǊƵ Ǌȝǎ ϲǴǎ ǊǤ 
9 colonne (l’intercolumnio misura ca. 1.80-2.00 m), sostenute da basi attiche impostate su stilobati in 

blocchi di reimpiego, e corrispondeva, per dimensioni, al doppio delle singole navate laterali. Il pavimen-

to, interamente asportato in antico, era costituito da uno strato di preparazione in pietrame grossolano e 

malta e si conservano, in prossimità del tribelon, le tracce in negativo delle lastre rettangolari di marmo e i 

ricorsi di malta ai lati. Lungo gli stilobati la decorazione pavimentale era delimitata da lastrine rettangolari 

e quadrangolari di piccole dimensioni, mentre nella porzione centrale e orientale della navata l’intensa 

ƵȚȚǤΔǤȚƺ ǊǤ ȓȍȀǴǤƵΠǤȀǺǎ ǎ ǴƵ ǄȀȓȚȐȝΠǤȀǺǎ ǊǎǴǴƵ ǄǡǤǎȓƵ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ǡƵǺǺȀ ȐǎȓȀ ǊǤϬǄǤǴǎ ǴখǤǊǎǺȚǤϲǄƵΠǤȀǺǎ ǊǤ 
possibili schemi decorativi pavimentali

 13
.

Il presbiterio (5.98×7.67 m) era avanzato nella navata centrale e la occupava per circa un terzo. Presenta 

una pianta a pi greco, propria della tradizione costantinopolitana
 14

, e vi si accedeva attraverso uno stretto 

corridoio, presumibilmente una breve solea, delimitato a O da una fossa quadrangolare, orientata N-S.

La recinzione doveva essere costituita da transenne traforate, delle quali si conservano numerosi fram-

menti. Rimane in prossimità dell’angolo NO un blocco in situऺ ȀȐǤǎǺȚƵȚȀ Nআ^ऺ ǄȀǺ ȝǺ ǤǺǄƵΔȀ ȓȝǴǴƵ ȓȝȍǎȐϲ-

cie superiore, sul quale doveva essere imperniata la recinzione. Il pavimento si trova a una quota superiore 

(1.45 m s.l.m.) rispetto a quello che rivestiva il resto della navata (1.21 m s.l.m.), ed era impreziosito da 

lastre di verde antico, incorniciate da lastrine di alabastro. Gli stilobati costituivano il limite dell’area pre-

sbiteriale, e gli intercolumni erano chiusi dalla recinzione, come documenta uno spesso strato di malta 

ȓȝǴǴƵ ȓȝȍǎȐϲǄǤǎ ǊǎǤ ǃǴȀǄǄǡǤ ȍȀǴǤǛȀǺƵǴǤु
Le intense attività di spoliazione hanno determinato l’asportazione totale delle strutture dell’altare e 

ǊǎǴǴƵ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎ ȍƵΔǤǹǎǺȚƵǴǎ ǎ ǴƵ ǹǎȓȓƵ ǤǺ ǴȝǄǎ ǊǎǴ ǃƵǺǄȀ ΔǎȐǛǤǺǎऺ ǺǎǴ ȏȝƵǴǎ ȓǤ Ǖ ǄȀǺȓǎȐΔƵȚȀ ȝǺ ݘݚݔݘݥݕݎޕ 
cruciforme nello spazio immediatamente antistante all’abside (Fig. 9). Era realizzato in laterizi e malta e 

doveva custodire le spoglie di un santo o di un martire. La struttura era alloggiata all’interno di una con-

cavità della roccia vergine, presentava un rivestimento in lastre marmoree, con ai lati cerniere in ferro per 

ȝǺƵ ǴƵȓȚȐƵैǛȐƵȚƵ ǊǤ ǄȀȍǎȐȚȝȐƵु LƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǎǴǴখݘݚݔݘݥݕݎޕ ǤǺǊǤǄƵ ǴƵ ȍȀȓǤΠǤȀǺǎ ǊǎǴǴখƵǴȚƵȐǎऺ ǊǎǴ ȏȝƵǴǎ ȚȝȚȚƵΔǤƵ 
non si è conservata alcuna traccia

 15ु IǺ ȍȐȀȓȓǤǹǤȚƺ ǊǎǴ ȐǎǴǤȏȝǤƵȐǤȀ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǎ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚǎ ƵǴǄȝǺǎ ǚȀȓȓǎऺ ȐǤǚǎ-

ribili con tutta probabilità a sepolture privilegiate: la fossa rettangolare N-S all’ingresso del presbiterio, già 

13^ȝǤ ǹƵȐǹǤऺ ǤǺ ǹƵǺǤǎȐƵ ȍǤȢ ǎȓȚǎȓƵऺ Δु  ȍƵȐु ुࡷ
14MaӮӮҳeӿӧ 1990, 155-59.

15IǺ ƵȐǎƵ ǎǛǎƵऺ ǴƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǎǴǴখݘݚݔݘݥݕݎޕ ǄȐȝǄǤǚȀȐǹǎऺ ȐǎƵǴǤΠΠƵȚȀ ǤǺ 
laterizi e malta, è attestata nelle basiliche proto-bizantine di San 

Demetrio a Salonicco (ۖࠫࠦ࠙ࠣࠛࠡࠧ 1952থ ऺࡵࡺ ϲǛु ࡶࡵ ऺࡽࡹআऺࡸࡵ ȚƵΔु ࡼࡵ 
 ࠤࠓࠣࠓ࠘ࠓ۔ॶऺ ǊǤ EȍƵǺȀǹǪऺ ǴȀǄु �ǤƵǊȀȝǊǤऺ ǺǎǴǴখƵȐǎƵ ǊǤ ^ƵǴȀǺǤǄǄȀ ॵݍআ

2009থ 189প191), nelle basiliche A, B e C di Nea Anchialos a Tebe 

di Tessaglia (ۖࠫࠦ࠙ࠣࠛࠡࠧ 1929থ 26থ ϲǛु 17থ 125থ ϲǛǛु ࡶࡻࡵ ऺࡹࡹࡵॶऺ 
nell’Ottagono di Filippi (1960 ࠤ࠙ࠖࠛࠟࠓࠜࠗࠝࠗ۔থ 82থ ϲǛु ݍࡼࡺॶऺ ǺǎǴǴǎ 
basiliche di Brauron (ۖࠦࠛࠜऺࡽࡹ ऺࡵࡹࡽࡵ ࠤࠓ ϲǛु ࡼ ǎ ࡷࡵॶऺ ^ȚȀǃǤ ॵ^ҙҳelপ
leӿaldপTҳeiӧ 1995থ 1027প1028থ ϲǛম ࡻॶ ǎ LȀȝǴȀȝǊǤǎȓ ǊǤ XǤǎȐǪƵ 
.(1993থ 227থ ϲǛম 4 ࠙ࠜࠣࠓې)
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'ǤǛु ुࡼ XǤƵǺȚǎ ƵȐǄǡǎȀǴȀǛǤǄƵ ǎ ȐǤǄȀȓȚȐȝȚȚǤΔƵ ǊǎǴǴƵ ǚƵȓǎ ȍȐȀȚȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ॵઢ AȐǄǡǤΔǤȀ ǊǤȓǎǛǺǤ ^AIAे NI( ुࡷࡵࡵࡼ EǴु �ु Dǎ DȀǹǎǺǤǄȀॶु

'ǤǛु ݘݚݔݘݥݕݎ܁ ुࡽ ƵǴ ǄǎǺȚȐȀ ǊǎǴ ȍȐǎȓǃǤȚǎȐǤȀ ॵǎǴु �ु Dǎ DȀǹǎǺǤǄȀॶु

menzionata, e un’altra, orientata E-O, rivestita da grandi lastre di calcare scistoso, una delle quali allettata 

a mo’ di cuscino, scavata sul pavimento pochi cm a SO del presbiterio. A E di questa si conservano 4 lastre 

allineate E-O, che costituiscono anch’esse, forse, la copertura di un’altra fossa
 16

.

16^ȀǺȀ ǛȐƵȚȀ ƵǴ ǊȀȚȚु |ु MƵȐƵǺȀ ȍǎȐ Ǵǎ ȓȝǎ ȍȝǺȚȝƵǴǤ ȀȓȓǎȐΔƵΠǤȀǺǤ ȓȝǴǴǎ 
sepolture menzionate.
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Fig. 10. Piante ricostruttive delle chiese medio-bizantine di: a) Efestia (Lemno); b) Kjirghjana (Creta); c) Kastorià (Macedonia) 

ॵઢ AȐǄǡǤΔǤȀ ǊǤȓǎǛǺǤ ^AIAे NI( ुࡸࡵࡵࡼ EǴु �ु Dǎ DȀǹǎǺǤǄȀॶु

IV ǚƵȓǎह ǄǡǤǎȓƵ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ Ƶ ȍǤƵǺȚƵ ǄȐȝǄǤǚȀȐǹǎ Ƶ ǺƵΔƵȚƵ ȝǺǤǄƵ ࡸुࡵ

Sulle spoglie della basilica fu costruita una chiesa a pianta cruciforme, orientata SO-NE (20×6.9 m; Figg. 

2, 3, 7, 10). Una lunga navata, cui si accedeva da un piccolo ingresso a O, in prossimità del tribelon, ricalcava 

il perimetro della precedente navata centrale (12.6×6.1 m). I muri perimetrali (1.40-1.47 m s.l.m.) erano in 

parte impiantati entro fosse di fondazione, in parte sul piano di calpestio della fase preesistente. Il pavimento 

era rivestito da lastre marmoree di reimpiego (1.25-1.33 m s.l.m.), che erano allettate su una preparazione in 

laterizio. Lungo i muri si conservano delle strutture in blocchetti a secco, riferibili forse alle banchine per i 

fedeli (1.56 m s.l.m.). Il naos quadrangolare, cui si accedeva da un breve ingresso, ricalcava l’area del presbite-

ȐǤȀ ǎǊ ǎȐƵ ȓȚƵȚȀ ǎǊǤϲǄƵȚȀ ȐǤȓȍǎȚȚƵǺǊȀ ǴƵ ȍȀȓǤΠǤȀǺǎ ǄǎǺȚȐƵǴǎ ǊǎǴǴখݘݚݔݘݥݕݎޕ ǄȐȝǄǤǚȀȐǹǎु DǎǴ naos si conservano 

l’absidiola orientata a E e le due absidi sui lati N e S, poligonali all’esterno e di dimensioni maggiori di quella 

orientale. Il piano di calpestio era probabilmente lo stesso pavimento in alabastro e verde antico in opera nella 

prima basilica, del quale è ancora visibile un lacerto entro l’abside N, su cui peraltro questa era stata fondata. I 

materiali da costruzione erano di reimpiego e le strutture, di cui si conservano per alcuni centimetri gli elevati 

(2.02-2.16 m s.l.m.), erano costituite da pietre non lavorate e allettate a secco.

Sono state messe in luce, inoltre, cinque fosse oblunghe, orientate E-O, pertinenti a delle sepolture 

prive di corredo. Erano scavate sulla preparazione del pavimento della basilica, rivestite e ricoperte da lastre 

di scisto. Ne sono state individuate due all’esterno della navata, sul lato N, in prossimità del muro peri-

metrale, due al centro della navata, mentre l’ultima sarebbe stata realizzata in seguito all’abbandono della 

chiesa, sul riempimento della fossa di spoliazione della fondazione, sul lato S.

LƵ ǄǡǤǎȓƵ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ǊǎǴ ȍȀȐȚȀ ȀȐǤǎǺȚƵǴǎ ȍȐǎȓǎǺȚƵ ƵϬǺǤȚƺ ȚǤȍȀǴȀǛǤǄǡǎ ǄȀǺ ǴƵ ǄǡǤǎȓƵ ǄȐȝǄǤǚȀȐǹǎ 
ǊǎǴǴƵ XƵǺƵǛǡǪƵ ?ȀȝǹȍǎǴǤǊǤǲǤȓ Ƶ ?ƵȓȚȀȐǤƺ 17ऺ ǤǺ MƵǄǎǊȀǺǤƵऺ ǴƵ ȏȝƵǴǎऺ ȚȝȚȚƵΔǤƵऺ ǊǤϩǎȐǤȓǄǎ ȍǎȐ Ǵǎ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤ 

17125-131 ,1938 ࠤࠡࠖࠟࠓࠝࠣۓ; EӠӧӮein 1980, 190-195.
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inferiori della navata unica e per le absidi N e S con in lati esterni curvilinei (Fig. 10c). Somiglianze si 

ȍȀȓȓȀǺȀ ȐǤȓǄȀǺȚȐƵȐǎ ǤǺ ȍƵȐȚǤǄȀǴƵȐǎ ǺǎǴǴƵ ǄǡǤǎȓƵ ǊǎǴǴƵ XƵǺƵǛǡǪƵ ǊǤ ?ǯǤȐǛǡǯƵǺƵऺ ǺǎǴ ȚǎȐȐǤȚȀȐǤȀ ǊǤ [ǎȚǡΛǹǺȀऺ Ƶ 
Creta

 18
, con la quale la chiesa di Efestia condivide pianta e dimensioni (Fig. 10b). I termini di confronto 

sembrano suggerire la presenza di possibili ingressi secondari sui lati lunghi della navata, e in assenza di dati 

ȓȚȐƵȚǤǛȐƵϲǄǤ ȓǤǄȝȐǤ ȍȀȓȓȀǺȀ ǤǺǊǤǄƵȐǎ ȝǺƵ ǚƵȓǎ ǊǤ ΔǤȚƵ ǊǎǴǴƵ ǄǡǤǎȓƵ ǊǤ EǚǎȓȚǤƵ ȚȐƵ ϲǺǎ I{ै{ ǎ ǤǴ {III ȓǎǄु Ǌु�ु

V ǚƵȓǎह ǎǊǤǚ ࡹुࡵ ǤǄǤȀ ƵǺǺǎȓȓȀ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺȀऺ Ƶ ^ ǊǎǴǴƵ ǄǡǤǎȓƵ ǄȐȝǄǤǚȀȐǹǎ

A S della chiesa cruciforme, a una fase costruttiva posteriore, si può ascrivere la costruzione di un am-

biente annesso quadrangolare, messo in luce nel corso degli scavi del 2018 (Figg. 2, 3, 7). Era ruotato di 

alcuni gradi a O rispetto alla chiesa, alla quale era connesso attraverso il muro esterno dell’abside S, e vi si 

poteva accedere dai lati N e S. I materiali ceramici e un follis ǊǤ MǤǄǡǎǴǎ VII ॵࡵࡻࡴࡵ ǎ ǤǴ ࡼࡻࡴࡵ Ǌु�ुॶ ǤǺǊǤǄƵǺȀ 
Ǆǡǎ ǴƵ ȓȚȐȝȚȚȝȐƵ ǎȐƵ ǤǺ ǚȝǺΠǤȀǺǎ ǺǎǴǴখ{I ȓǎǄु Ǌु�ु 19 Lǎ ǚȝȚȝȐǎ ȐǤǄǎȐǄǡǎ ȍȀȚȐƵǺǺȀ ǄȀǺȓǎǺȚǤȐǎ ǊǤ ǊǎϲǺǤȐǎ Ǥ ǴǤǹǤ-
ti cronologici della struttura e di comprenderne la destinazione.

VI ǚƵȓǎह ǎǊǤǚ ࡺुࡵ ǤǄǤ ȚƵȐǊȀআǃǤΠƵǺȚǤǺǤ ǴȝǺǛȀ ǴƵ ǺƵΔƵȚƵ N

Al centro della navata N della basilica, a una quota più elevata rispetto al piano di calpestio (2.22 m 

s.l.m.), sono stati individuati resti pavimentali in grandi blocchi, delimitati da setti murari orientati N-S 

(Figg. 2, 3, 7). Si tratta probabilmente di strutture di epoca tardo-bizantina la cui funzione non è di facile 

comprensione. Non è da escludere che siano da mettere in relazione con alcuni apprestamenti per la con-

ȓȝǹƵΠǤȀǺǎ ǊǤ ǄǤǃȀऺ ǊƵȚƵǃǤǴǤ ƵǴ {III ȓǎǄु Ǌु�ुऺ ǤǺǊǤΔǤǊȝƵȚǤ ȓȝǛǴǤ ȓȚȐƵȚǤ ǊǤ ƵǃǃƵǺǊȀǺȀ ǊǎǴǴǎ Ǌȝǎ ǄǡǤǎȓǎ ǊȝȐƵǺȚǎ 
la campagna del 2018

 20
.

2ম I Maӣӌi 21

Dagli scavi della basilica provengono circa un migliaio di frammenti di marmo riferibili a elementi 

ƵȐǄǡǤȚǎȚȚȀǺǤǄǤऺ ƵǴǴখƵȐȐǎǊȀ ǎ ƵǴǴখƵȍȍƵȐƵȚȀ ǊǎǄȀȐƵȚǤΔȀ ǊǎǴǴখǎǊǤϲǄǤȀ 22
. La ricchezza dei rivestimenti, già osservata 

da A. Della Seta
 23

, è testimoniata da una grande varietà di specie marmoree policrome, impiegate nella 

realizzazione delle lastre di rivestimento pavimentali e parietali e delle tarsie per pannelli di opus sectile. La 

spoliazione della basilica a tre navate, la costruzione della seconda chiesa e le successive vicende che interes-

sarono l’area, non ultimo lo scavo del 1926
 24

, hanno compromesso lo stato di conservazione dei materiali 

qui presentati e causato la perdita di buona parte dei rivestimenti pavimentali della basilica.

2.1 Le lastre di rivestimento

La navata centrale è l’unico ambiente ad oggi interamente scavato e nel quale è stato possibile raggiun-

gere il livello di preparazione pavimentale. Il pavimento era interamente rivestito con lastre di marmo 

probabilmente di Taso di dimensioni variabili, spesse tra i 0.05 e i 0.10 m
 25

. Le tracce lasciate sulla malta 

di allettamento e alcuni frammenti ancora in opera consentono di ricostruirne alcune parti (Figg. 3, 7). Le 

lastre di maggiori dimensioni erano utilizzate per la fascia centrale, mentre lungo gli stilobati dei colonnati 

erano messe in opera lastre più piccole. In corrispondenza dell’apertura centrale del tribelon si trovavano, 

18(eӣӔla ऺࡼࡴࡽࡵ ϲǛु 1935 ࠤࠡࠖࠟࠓࠝࠣۓ ेࡼࡽࡵথ ϲǛु ुࡴࡵ
19XǎȐ ȝǴȚǎȐǤȀȐǤ ǤǺǚȀȐǹƵΠǤȀǺǤ ǄǚȐु De DӔӌeniҙӔ 2018, 574.

20Ibid.
21IǺ ȏȝǎȓȚƵ ȓǎΠǤȀǺǎ ȓǤ ȍȐǎȓǎǺȚƵǺȀऺ ǤǺ ΔǤƵ ȍȐǎǴǤǹǤǺƵȐǎऺ Ǥ ǊƵȚǤ ϲǺȀȐƵ ȐƵǄǄȀǴ-
ti, senza pretesa di completezza. Desidero ringraziare il Direttore della 

^ǄȝȀǴƵऺ ȍȐȀǚु Eु XƵȍǤऺ ȍǎȐ ƵΔǎȐǹǤ ƵϬǊƵȚȀ ǴȀ ȓȚȝǊǤȀ ǊǤ ȏȝǎȓȚǤ ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǎ 
tutti coloro che hanno contribuito con preziosi consigli e osservazioni.

22XǎȐ ȝǺƵ ȍȐǤǹƵ ȍƵǺȀȐƵǹǤǄƵ ȓȝǤ ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǹƵȐǹȀȐǎǤऺ Anelli 2019থ 

95প113.

23ऻ ȝǺ ǎǊǤϲǄǤȀ ȐǤǄǄȀ ǊǤ ǹƵȐǹǤ ǎ ȍƵΔǤǹǎǺȚǤ ǤǺ opus sectile», faldone 

Scavi 1926, 2-3, Archivio SAIA.

24Della ^eӮa 1925/26.

25AǴǄȝǺǤ ǚȐƵǹǹǎǺȚǤ ǊǤ ǴƵȓȚȐǎ ǤǺ ȍȐȀǄȀǺǺǎȓǤȀ ǺȀǺ ȓȀǺȀ ȐǤǚǎȐǤǃǤǴǤ ǄȀǺ 
certezza a questo pavimento. Sul marmo bianco di Taso: ̂ ӔdiniপLaӌপ
ҖӣaӃiপ?ӔԈelӁ 1980 �ӔӣҮҳini 1989থ 253 �ӣӲnӔপ�ӔnӮiপLaԆԆaপ
ӣini et alii 2002ম
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ȍȀȓȚǎ ǴȀǺǛǤȚȝǊǤǺƵǴǹǎǺȚǎ ǴȝǺǛȀ ǴƵ ǹǎǊǤƵǺƵ ǊǎǴǴƵ ǺƵΔƵȚƵऺ Ǵǎ ǴƵȓȚȐǎ ǊǤ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤ ǹƵǛǛǤȀȐǤऺ ǴȝǺǛǡǎ ϲǺȀ Ƶ 
2.40 m e larghe 0.44 m. Le lastre in marmo bianco furono poi riutilizzate nella pavimentazione della 

seconda chiesa, come dimostrano i diversi lacerti conservati al di sopra della malta di preparazione del 

pavimento precedente (Tav. 1, N. 1).

LখƵȐǎƵ ȍȐǎȓǃǤȚǎȐǤƵǴǎ ȍȐǎȓǎǺȚƵ ȝǺƵ ȍƵΔǤǹǎǺȚƵΠǤȀǺǎ ǊǤϩǎȐǎǺȚǎह ƵǴ ǹƵȐǹȀ ǃǤƵǺǄȀ ȓǤ ȓȀȓȚǤȚȝǤȓǄǎ ȝǺ ƵǴƵǃƵȓȚȐȀ 
cotognino, di probabile origine egiziana

 26 ॵTƵΔु ॶऺ ƵϬƵǺǄƵȚȀ ǊƵ ǴƵȓȚȐǎ ǤǺ ΔǎȐǊǎ ƵǺȚǤǄȀ ॵTƵΔुࡶ Nु ऺࡵ   ǃॶुࡷ Nु ऺࡵ 
IǺ ǹƵȐǹȀ ǄǡǤƵȐȀ Ȁ ȍȐȀǃƵǃǤǴǹǎǺȚǎ ǤǺ ƵǴƵǃƵȓȚȐȀ ǎȐƵ ȐǤΔǎȓȚǤȚȀ ǴখǤǺȚǎȐǺȀ ǊǎǴǴখݘݚݔݘݥݕݎޕ ǄȐȝǄǤǚȀȐǹǎऺ Ǆǡǎ ǎȐƵ 
realizzato in laterizi e malta allettati sul banco roccioso, in corrispondenza dell’altare.

Sono state rinvenute inoltre numerose lastre frammentarie in marmi colorati che presentano diversi 

spessori, 0.010-0.08 m
 27

, delle quali però non è possibile determinare le dimensioni originali. Sono pre-

ȓǎǺȚǤ ǹƵȐǹǤ ΔǎȐǊǤ ॵΔǎȐǊǎ ƵǺȚǤǄȀऺ ȓǎȐȍǎǺȚǤǺȀऺ ǄǤȍȀǴǴǤǺȀॶऺ ȐȀȓȓǤ ॵȍȀȐϲǊȀऺ ǹƵȐǹȀ ǊǤ IƵȓȀȓ 28ऺ ϲȀȐ ǊǤ ȍǎȓǄȀ 29
), 

ǛǤƵǴǴǤ ǎ ȐȀȓƵȚǤ ॵǛǤƵǴǴȀ ƵǺȚǤǄȀऺ ǃȐǎǄǄǤƵ ǊǤ ^ǄǤȐȀॶऺ ǃǤƵǺǄǡǤ ॵȚƵȓǤȀऺ ȍȐȀǄȀǺǺǎȓǤȀऺ ǛȐǎǄȀ ȓǄȐǤȚȚȀॶऺ ǺǎȐǤ ॵȍȀȐϲǊȀ ǺǎȐȀऺ 
nero di Chio) e altre specie policrome (breccia corallina, pavonazzetto). I marmi appartengono a specie 

ǹȀǴȚȀ ƵȍȍȐǎΠΠƵȚǎ ǎ ǊǤϩȝȓǎ ǺǎǴǴখƵȐǄǡǤȚǎȚȚȝȐƵ ǊǎǴǴখǎȍȀǄƵऺ ȓȀȍȐƵȚȚȝȚȚȀ ǺǎǴǴƵ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎ ǊǤ ǎǊǤϲǄǤ ǎǄǄǴǎȓǤƵȓȚǤǄǤ 
ǊȀΔǎ ȍȀȚǎΔƵǺȀ ƵȓȓȝǹǎȐǎ ȓǤǛǺǤϲǄƵȚǤ ȓǤǹǃȀǴǤǄǤ Ƶ ȓǎǄȀǺǊƵ ǊǎǴ ǄȀǴȀȐǎ ǎ ǊǎǴǴখƵȓȍǎȚȚȀ ǊǎǴǴǎ ΔǎǺƵȚȝȐǎु [ǤΔǎȓȚǤǹǎǺ-

ti modanati sono testimoniati da un grande frammento di lastra, e da alcuni frammenti di cornici (Tav. 1 

N. 8). Numerosi altri frammenti di lastre in marmo bianco, spesse ca. 0.015-0.03 m, presentano, inoltre, il 

ȍȐȀϲǴȀ ǊǤ ȝǺȀ ǊǎǤ ǃȀȐǊǤ ƵȐȐȀȚȀǺǊƵȚȀु

2.2 L’opus sectile

Se per le lastre di rivestimento è possibile pensare a marmi cavati appositamente, soprattutto per la 

necessità di impiegare lastre di grandi dimensioni e il più possibile uniformi, per la produzione delle tarsie 

furono sfruttati soprattutto marmi di riutilizzo, sia per le ridotte dimensioni dei pezzi che per la necessità 

di sfruttare determinate sfumature della pietra. Molti esemplari provenienti dallo scavo presentano infatti 

sul retro tracce di modanature, che ne testimoniano il taglio a partire da elementi marmorei già lavorati
 30

. 

LখǤǺǊǤΔǤǊȝƵΠǤȀǺǎ ǊǎǴǴǎ ওǄƵΔǎ ȓǎǄȀǺǊƵȐǤǎঔ 31 sull’isola è molto ardua: ad oggi non sono noti a Efestia e, più 

ǤǺ ǛǎǺǎȐƵǴǎऺ Ƶ LǎǹǺȀऺ ǎǊǤϲǄǤ ƵǺȚǤǄǡǤ Ǆǡǎ ǊǤȓȍȀǺǛȀǺȀ ǊǤ ȝǺƵ ȚƵǴǎ ȐǤǄǄǡǎΠΠƵ ǎ ΔƵȐǤǎȚƺ ǊǤ ȓȍǎǄǤǎ ǹƵȐǹȀȐǎǎु $ 
probabile che i pezzi possano essere giunti, già tagliati, da altri centri dell’Egeo, forse al seguito di maestran-

ze impiegate nella realizzazione o nella messa in opera dei pannelli
 32

.

^Ǥ ȚȐƵȚȚƵ ǊǤ ǚȀȐǹǎ ǛǎȀǹǎȚȐǤǄǡǎ ǹȀǴȚȀ ȓǎǹȍǴǤǄǤ ǎ ǄȀǹȝǺǤऺ ǊǎȓȚǤǺƵȚǎ Ƶ ǄȐǎƵȐǎ ǹȀȚǤΔǤ ǊǤϬǄǤǴǹǎǺȚǎ ȐǤǄȀȓȚȐȝ-

ibili (Tav. 1, N. 6). Numerosi tasselli sono pertinenti a bordure, quali elementi curvi destinati a inquadrare 

motivi circolari di varie dimensioni
 33ु LƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǤ ǹȀȚǤΔǤ ϲȚȀǹȀȐϲ Ǖ ȚǎȓȚǤǹȀǺǤƵȚƵ ǊƵ ǎǴǎǹǎǺȚǤ Ƶ ǚȀȐǹƵ 

di melagrane e da altri destinati a comporre racemi (Tav. 1, NN. 4-5).

Molte tarsie sono uguali sia per forma che per dimensione ad altre in madreperla, destinate probabil-

ǹǎǺȚǎ ƵǊ ƵϬƵǺǄƵȐǴǎ ǤǺ ȍƵǺǺǎǴǴǤ ȍƵȐǤǎȚƵǴǤु NȀǺ ȓǤ ǡƵǺǺȀ ǊƵȚǤ ȍǎȐ ƵϩǎȐǹƵȐǎ ȓǎ Ǵখopus sectile decorasse anche 

Ǥ ȍƵΔǤǹǎǺȚǤऺ ǺȀǺ ǎȓȓǎǺǊȀ ȓȚƵȚǤ ȐǤȚȐȀΔƵȚǤ ǎǴǎǹǎǺȚǤ ƵǺǄȀȐƵ ǤǺ ȀȍǎȐƵ Ȁ ȚȐƵǄǄǎ ȓȝǴǴƵ ǹƵǴȚƵ ǊǎǴǴǎ ȓȝȍǎȐϲǄǤ ǊǤ 
allettamento conservate. Lo spessore delle tarsie varia da alcune decine di millimetri ad alcuni centimetri, 

ǊǤϩǎȐǎǺΠƵ ȀȓȓǎȐΔƵǃǤǴǎ ƵǺǄǡǎ ȚȐƵ ǎȓǎǹȍǴƵȐǤ ȝǛȝƵǴǤ ȍǎȐ ǚȀȐǹƵऺ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤ ǎ ȓȍǎǄǤǎ ǹƵȐǹȀȐǎƵु

26�ӔӣҮҳini 1989থ 253ম Cave di alabastro sono state individuate nei 

ȍȐǎȓȓǤ ǊǎǴǴখƵǺȚǤǄƵ /ǤǎȐƵȍȀǴǤȓऺ ǤǺ TȝȐǄǡǤƵऺ ȐǤǚǎȐǤǃǤǴǎ ȍǎȐȅ ƵǴ ȚǤȍȀ ϲȀȐǤȚȀ Ȁ 
listato, �ӣӲnӔ 2002ম
27IǴ ǊǤΔǎȐȓȀ ȓȍǎȓȓȀȐǎ ǊǎǴǴǎ ǴƵȓȚȐǎ ȍȝȅ ǊǤȍǎǺǊǎȐǎ ǊƵ ǊǤΔǎȐȓǤ ǚƵȚȚȀȐǤह in 
primis dalla specie di marmo, che a seconda della sua natura può essere 

tagliata in lastre di spessore variabile a seconda della tessitura e della 

morfologia; inoltre dalla preziosità e dalla rarità della pietra impiegata. 

NȀǺ Ǖ ǤǺ ȏȝǎȓȚȀ ǄȀǺȚǎȓȚȀ ΔǎȐǤϲǄƵǃǤǴǎ ǴƵ ȍȀȓȓǤǃǤǴǤȚƺ Ǆǡǎ ǤǴ ǊǤΔǎȐȓȀ ȓȍǎȓ-

sore delle lastre marmoree dipendesse anche dalla loro collocazione, e 

che quindi quelle pavimentali fossero più spesse di quelle destinate a 

rivestire le pareti.

28DǎǤ ȚȐǎ ȚǤȍǤ ǊǤ ǹƵȐǹȀ IƵȓȓǎǺȓǎ Ǖ ȓȚƵȚȀ ȐǤǄȀǺȀȓǄǤȝȚȀ ȏȝǎǴǴȀ rosso uni-
forme (secondo la nomenclatura proposta in AndӣeӔliপ�eӣӮiপLaԆপ
Ԇaӣini et alii 2002, 13).

29LaԆԆaӣiniপAnӮӔnelliপ�anҙellieӣe 2002 LaԆԆaӣini 2007থ 
205প221ম

30LখȝȓȀ ǊǤ ǹƵȐǹǤ ǊǤ ȐǎǤǹȍǤǎǛȀ ƵǴǴখǤǺȚǎȐǺȀ ǊǤ sectilia pavimenta è ben 

attestato. La pavimentazione dell’Ottagono del Palazzo di Galerio a 

Salonicco, per esempio, presenta numerose lastre in marmo che reca-

no evidenti tracce di lavorazione (modanature) spesso lasciate in vista: 

LaԆԆaӣiniপAӮҳanaӧiӔӲপMalaӌa et alii 2002, 115.

31VǎǺǛȀǺȀ ǊǎϲǺǤȚǤ ǤǺ ȏȝǎȓȚȀ ǹȀǊȀ ǊƵ LƵΠΠƵȐǤǺǤ ॵࡻࡴࡴࡶॶ Ǥ ȓǤȚǤ ǊǤ ȍȐȀΔǎ-

nienza dei marmi di recupero.

32UǺ ƵǴȚȐȀ ǎǊǤϲǄǤȀ ǎǄǄǴǎȓǤƵȓȚǤǄȀ Ǆǡǎ ǡƵ ȐǎȓȚǤȚȝǤȚȀ ȓǤǹǤǴǤ ȚƵȐȓǤǎ ǹƵȐǹȀ-

ree è stato indagato a Myrina in occasione di scavi di emergenza, per cui 

2010ম ࠧࠡࠦࠫࠛࠟࠓࠝࠛۙ
33NȀǺ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǤ ȐǤȚȐȀΔƵȚǤ ǚȐƵǹǹǎǺȚǤ ȐǤǚǎȐǤǃǤǴǤ Ƶ rotae ricavate da un’u-

ǺǤǄƵ ǴƵȓȚȐƵ ǊǤ ǹƵȐǹȀु $ ȍȀȓȓǤǃǤǴǎ ǤǹǹƵǛǤǺƵȐǎ ǄȀǹȝǺȏȝǎ ǴƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǤ 
motivi circolari composti da tarsie geometriche di diverse dimensioni, 

quali per esempio i triangoli, ritrovati in grande quantità, combinate 

tra loro. 
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Nonostante lo scavo abbia evidenziato particolari concentrazioni di reperti marmorei in determinate 

ƵȐǎǎ ǊǎǴǴƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵऺ ǺȀǺ Ǖ ƵǴ ǹȀǹǎǺȚȀ ȍȀȓȓǤǃǤǴǎ ƵϩǎȐǹƵȐǎ ǄȀǺ ǄǎȐȚǎΠΠƵ ȏȝƵǴǤ ȓȍƵΠǤ ǚȀȓȓǎȐȀ ǤǺȚǎȐǎȓȓƵȚǤ ǊƵǴǴƵ 
decorazione in opus sectile. Il nartece per esempio ha restituito grandi quantità di tarsie, con forme e dimen-

sioni particolari: tra queste si possono menzionare diversi elementi in marmo bianco a mezzaluna (Tav. 1, 

N. 7), altri a forma di melagrane, frammenti di racemi di varie dimensioni e altre forme geometriche
 34

.

2.3 Gli elementi architettonici

Gli elementi architettonici provenienti dallo scavo sono probabilmente in marmo di Taso e permetto-

no di ricostruire, almeno in parte, l’apparato scultoreo della basilica. Delle quattro basi attiche di colon-

na rinvenute, solo una era ancora in opera sullo stilobate settentrionale
 35

 (Tav. 1, N. 3c), un’altra è stata 

ritrovata reimpiegata nelle murature della chiesa di seconda fase, mentre altre due sono state recuperate 

fuori contesto (Tav. 1, N. 11). I fusti di colonna riferibili ai colonnati della navata centrale presentano 

fusto liscio e alti colletti sia all’imoscapo che al sommoscapo (Tav. 1, N. 3a): sostenevano capitelli ionici di 

ȍȐȀǊȝΠǤȀǺǎ ȚƵȓǤƵऺ ǊǤ ȝǺƵ ȚǤȍȀǴȀǛǤƵ ǃǎǺ ǺȀȚƵ ǎ ǊǤϩȝȓƵ ǤǺ ȚȝȚȚȀ ǤǴ ǃƵǄǤǺȀ ǊǎǴ MǎǊǤȚǎȐȐƵǺǎȀ 36
 (Tav. 1, N. 10), a 

ǴȀȐȀ ΔȀǴȚƵ ȓȀȐǹȀǺȚƵȚǤ ǊƵ ȝǺ ȍȝǴΔǤǺȀ ȍȐǤΔȀ ǊǤ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎु LখȀȐǊǤǺǎ ǊǎǤ ǄȀǴȀǺǺƵȚǤ ǤǺȚǎȐǺǤऺ ǄȀȓǪ ȐǤǄȀǹȍȀȓȚȀऺ 
presenta un’altezza complessiva di ca. 3 m.

Lǎ ǄȀǴȀǺǺǎ ǃǤǺƵȚǎ ȐǤǚǎȐǤǃǤǴǤ ƵǴǴǎ ϲǺǎȓȚȐǎ ǊǎǴǴখǎǊǤϲǄǤȀऺ ǊǤ ǄȝǤ ȓǤ ǄȀǺȓǎȐΔƵǺȀ ȚȐǎ ǎȓǎǹȍǴƵȐǤ ǊǤ ȝǛȝƵǴǎ ǴƵΔȀ-

razione e dimensioni, presentano fusti lisci (Tav. 1, N. 9). Due altri elementi marmorei simili presentano 

una sola colonna, in un caso con fusto composito, in basso scanalato e in alto tortile, nell’altro con fusto 

liscio e capitello corinzio (Tav. 1, N. 12). Entrambi sono estremamente compromessi dalla rilavorazione 

riferibile ad un successivo riuso.

Due frammenti di trabeazione dal nartece, con decorazione a rilievo, dei quali uno presenta una 

croce, sono forse riferibili alla parete in cui si apre il tribelon d’accesso alla navata centrale. La presenza 

di transenne traforate è accertata da numerosi frammenti in marmo bianco, mentre una colonnina con 

decorazione scolpita sulla fronte presenta due profondi incassi laterali forse funzionali al loro alloggia-

mento.

3ম La ҙeӣaӌiҙa 37

In questa sezione si delinea un quadro d’insieme dei corpora ǊǎǤ ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǎ Ǥ ȐǎǴƵȚǤΔǤ ȚǤȍǤ ȍǤȢ ȓǤǛǺǤϲǄƵȚǤΔǤ 
ȍǎȐ ȝǺƵ ǊǎϲǺǤΠǤȀǺǎ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤǄƵ ǊǎǴǴǎ ǚƵȓǤ ǊǤ ȀǄǄȝȍƵΠǤȀǺǎ ǊǎǴ ȓǤȚȀ 38

. La ceramica rinvenuta nel corso della 

campagna del 2019 si compone di 524 frammenti, pari al peso di kg. 21.82.

3.1 Fase arcaica-prima età classica

Allo stato attuale della ricerca, il materiale ceramico associabile alle strutture relative a una fase di oc-

cupazione di età arcaica e di prima età classica è molto esiguo ed è stato trovato esclusivamente come resi-

duale. Fra i materiali di età arcaica, sono degni di nota un frammento di coppa con decorazione dipinta, 

ȍȀȓȓǤǃǤǴǹǎǺȚǎ ƵϩǎȐǎǺȚǎ ƵǴǴƵ ǄǴƵȓȓǎ ( ࡶআࡷ ॵTƵΔु  ॶ ǎ Ǌȝǎ ǚȐƵǹǹǎǺȚǤ ǊǤ ȍƵȐǎȚǎ ǊǤ ǚȀȐǹƵ ƵȍǎȐȚƵ ƵȓǄȐǤΔǤǃǤǴǤࡵ Nु ऺࡶ 
alla cosiddetta grey ware 39.

34^Ǥ ǄȀǺȓǤǊǎȐǤ ǄȀǹȝǺȏȝǎ Ǆǡǎ ǤǴ ȍƵΔǤǹǎǺȚȀ ǊǎǴ ǺƵȐȚǎǄǎ ǺȀǺ Ǖ ƵǺ-

ǄȀȐƵ ȓȚƵȚȀ ȐƵǛǛǤȝǺȚȀऺ ǎ Ǆǡǎ ǴখȝǺǤǄȀ ȓȍƵΠǤȀ ǤǺǊƵǛƵȚȀ ϲǺȀ ƵǴ ǴǤΔǎǴǴȀ ǊǤ 
ǄƵǴȍǎȓȚǤȀ Ǖ ǴƵ ǺƵΔƵȚƵ ǄǎǺȚȐƵǴǎऺ ǤǴ ǄȝǤ ȍƵΔǤǹǎǺȚȀऺ ƵǴǹǎǺȀ ϲǺȀ ƵǴǴখƵȐǎƵ 
presbiteriale era interamente rivestito di lastre marmoree e, pare, non 

di tarsie. 

35Lǎ ǚȀȚȀǛȐƵϲǎ ǊখǎȍȀǄƵ ƵȚȚǎȓȚƵǺȀ ǴƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǤ ƵǴȚȐǎ Ǌȝǎ ǃƵȓǤ ƵȚȚǤǄǡǎऺ 
uguali per forma ma forse di dimensioni minori, ancora in opera all’in-

terno del tribelon, oggi perdute.

36/eӣӣӌannপ^Ӕdini 1977ম Per esemplari da Ostia, XenӧaҖene 
2007থ 413প416 MaiӔӣanӔপXaӣiӔli 2013থ 382ম

37[ǤǺǛȐƵΠǤȀ ǤǴ DǤȐǎȚȚȀȐǎ ǊǎǴǴƵ ^ǄȝȀǴƵऺ ȍȐȀǚु EǹƵǺȝǎǴǎ XƵȍǤऺ ȍǎȐ ƵΔǎȐǹǤ 
ƵϬǊƵȚȀ ǴȀ ȓȚȝǊǤȀ ǊǤ ȚƵǴǤ ǹƵȚǎȐǤƵǴǤऺ �ु Dǎ DȀǹǎǺǤǄȀ ॵUǺǤΔǎȐȓǤȚƺ ǊǤ XǤȓƵॶ 
e D. Anelli (Università di Pavia) per il supporto e la collaborazione. 

38TƵǴǤ ȀȓȓǎȐΔƵΠǤȀǺǤ ȓƵȐƵǺǺȀ ȓȝȓǄǎȚȚǤǃǤǴǤ ǊǤ ȍȐǎǄǤȓƵΠǤȀǺǤ ǺǎǴǴখǎǊǤΠǤȀǺǎ 
ǊǎϲǺǤȚǤΔƵ ǊǎǤ ǄȀǺȚǎȓȚǤऺ ȓǎǊǎ ǤǺ ǄȝǤ ΔǎȐȐƵǺǺȀ ǎǴƵǃȀȐƵȚǎ ȓȍǎǄǤϲǄǡǎ ƵǺƵǴǤȓǤ 
ȏȝƵǺȚǤϲǄƵȚǤΔǎ ǊǎǤ ȚǤȍǤऺ ǊǎǛǴǤ ǤǹȍƵȓȚǤ ǎ Ǵǎ ȐǎǴƵȚǤΔǎ ǤǺȚǎȐȍȐǎȚƵΠǤȀǺǤ ǊǎǛǴǤ 
aspetti produttivi e socio-economici.

39^Ǥ ȐǤǺǛȐƵΠǤƵǺȀ (ु 'ƵǊǎǴǴǤ ॵUǺǤΔǎȐȓǤȚƺ ǊǤ VǎȐȀǺƵॶऺ (ु ^ƵȐǄȀǺǎ ॵ^ǄȝȀǴƵ 
NȀȐǹƵǴǎ ^ȝȍǎȐǤȀȐǎ ǊǤ XǤȓƵॶ ǎ Aु �ȀȐȐǎƵǴǎ ȍǎȐ ǴখǤǊǎǺȚǤϲǄƵΠǤȀǺǎु 'iҙӲপ
ҙiellӔ ࡼࡼ ऺࡷࡵࡴࡶআࡴࡽ ǄȀǺ ȍȐǤǺǄǤȍƵǴǎ ǃǤǃǴǤȀǛȐƵϲƵ ȓȝ ȏȝǎȓȚǎ ǄǴƵȓȓǤु 



507La Җaӧiliҙa del ӠӔӣӮӔ ӔӣienӮale di EҭeӧӮia (LeӌnӔ)

3.2 Fase tardo classica-ellenistica

Lo scavo nell’area del complesso basilicale ha confermato la presenza di numerosi materiali residui di 

età ellenistica, frammisti a quelli tardo-antichi e bizantini che costituiscono gli elementi di datazione degli 

ȓȚȐƵȚǤ ॵȓǤ ΔǎǊƵ ȍƵȐƵǛȐƵϲ ȓȝǄǄǎȓȓǤΔǤॶु LƵ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ǊƵȚƵǃǤǴǎ Ƶ ȏȝǎȓȚƵ ǚƵȓǎ Ǖ ȍȐǤǺǄǤȍƵǴǹǎǺȚǎ ǄǎȐƵǹǤǄƵ Ƶ ΔǎȐǺǤǄǎ 
nera lucida di forme tipiche quali coppe echinoidi (NMI: 3, NMA: 6), un esemplare di coppa con orlo 

ǎȓȚȐȀϵǎȓȓȀऺ ȝǺ ȍǤƵȚȚȀ ǄȀǺ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǤ Ƶ ȐȀȚǎǴǴƵȚȝȐǎ ǎ ȝǺ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ ǄȀȍȍƵ ǄȀǺ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎ Ƶ ǹƵȚȐǤǄǎ Ƶ 
ওǴƵȐǛǡǤ ȍǎȚƵǴǤঔ Ƶ ȐǤǴǤǎΔȀऺ ƵȓȓȀǄǤƵȚȀ Ƶ ǹȀȚǤΔǤ ϵȀȐǎƵǴǤु IǺϲǺǎऺ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǤ ȐǤǺΔǎǺȝȚǤ ȝǺ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ kantharos e 

due di oinochoai. In parallelo alla ceramica in vernice nera, si documenta la presenza di vasellame da mensa 

a vernice rossa più o meno aderente, che presenta un simile campionario di forme, come un kantharos, due 

coppe echinoidi e una pisside.

IǺϲǺǎऺ ǺǎǴ ǄȀȐȓȀ ǊǎǴǴƵ ǄƵǹȍƵǛǺƵ ǊǤ ȓǄƵΔȀ ऺࡽࡵࡴࡶ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǤ ȐǤȚȐȀΔƵȚǤ Ǌȝǎ ȍǎȓǤ ǊƵ ȚǎǴƵǤȀ ǊǤ ǚȀȐǹƵ ȚȐȀǺǄȀআȍǤ-
ramidale a base rettangolare, rinvenuti come materiale residuale e databili a un ampio arco cronologico 

compreso fra il periodo arcaico e quello ellenistico
 40

.

3.3 Fase romana

Sporadici gli esemplari di età romana, ritrovati anch’essi in forma residuale negli strati di età bizantina e 

moderna. Allo stato attuale della ricerca non sono state individuate strutture e nemmeno monete databili 

Ƶ ȏȝǎȓȚȀ ȍǎȐǤȀǊȀु ZȝǎȓȚȀ ǊƵȚȀऺ ƵȓȓǤǎǹǎ ƵǴǴƵ ȏȝƵǺȚǤȚƺ ǎȓǤǛȝƵ ǊǤ ǹƵȚǎȐǤƵǴǎ ƵϩǎȐǎǺȚǎ Ƶ ȏȝǎȓȚȀ ƵȐǄȀ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤ-
co, permette di ipotizzare che il sito non fu frequentato in maniera intensiva dalla fase post ellenistica alla 

ȓǎǄȀǺǊƵ ǹǎȚƺ ǊǎǴ V ȓǎǄु Ǌु�ु [ǎǴƵȚǤΔǤ ƵǊ ȝǺƵ ǚƵȓǎ ǊǤ ǎȚƺ ǤǹȍǎȐǤƵǴǎ ȓȀǺȀ ȝǺ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ ǄȀȍȍƵ ǊǤ ^ǤǛǤǴǴƵȚƵ 
Orientale C, forma Loeschke 19-Hayes forma 3 (Tav. 2, N. 2), datato fra seconda metà II sec. e inizi III sec. 

Ǌु�ुऺ ǎ ȝǺ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ ȍƵȐǎȚǎ ǊǤ ȓǤǛǤǴǴƵȚƵ ȀȐǤǎǺȚƵǴǎ � ǊƵǴ ȚǤȍȀ ǺȀǺ ǤǺǊǎǺȚǤϲǄƵȚȀ 41ु IǺϲǺǎऺ Ǖ ȓȚƵȚȀ ȐǤǺΔǎ-

nuto un frammento di anfora di origine pontica del tipo Zeest 80, dalla morfologia non ricostruibile e che 

ȍȝȅ ƵǴ ǹȀǹǎǺȚȀ ǊƵȚƵȐȓǤ ǤǺ ȝǺ ƵȐǄȀ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤǄȀ ǄȀǹȍȐǎȓȀ ǚȐƵ ǤǴ III ǎ V ȓǎǄु Ǌु�ु 42.

3.4 Fase proto-bizantina

La fase di occupazione proto-bizantina del sito è ben documentata non solo dalla ceramica trovata 

ǤǺ ȝǺǤȚƺ ȓȚȐƵȚǤǛȐƵϲǄǡǎ ǤǺ ǚƵȓǎ ǄȀǺ Ǵǎ ȓȚȐȝȚȚȝȐǎ ǊǎǴǴƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵऺ ǹƵ ƵǺǄǡǎ ǊƵ ǹƵȚǎȐǤƵǴǎ ȐǎȓǤǊȝƵǴǎ ȐǤǺΔǎǺȝȚȀ ǤǺ 
contesti di età medio, tardo-bizantina e moderna. Questi materiali residuali sono attestazioni delle atti-

ΔǤȚƺ ƵǺȚȐȀȍǤǄǡǎ Ǆǡǎ ǡƵǺǺȀ ǤǺȚƵǄǄƵȚȀ ǴƵ ȓȚȐƵȚǤǛȐƵϲƵ ǊǎǴǴƵ ǚƵȓǎ ȍȐȀȚȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ǊǎǴ ȓǤȚȀऺ ȏȝƵǴǤ ǴƵ ǄȀȓȚȐȝΠǤȀǺǎ 
ed espoliazione delle strutture ecclesiastiche nelle fasi medio e tardo-bizantine, lo scavo delle sepolture, 

ǎ ǤǺϲǺǎ ǛǴǤ ȓǄƵΔǤ ǄȀǺǊȀȚȚǤ ǺǎǴ ुࡺࡶࡽࡵ I ȚǤȍǤ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚǤ ȓǤƵ ǺǎǴǴǎ ǄǴƵȓȓǤ ǊǤ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ϲǺǎ ǊƵ ǹǎǺȓƵ Ǆǡǎ ǚȐƵ Ǵǎ 
ƵǺǚȀȐǎ ǊƵ ȚȐƵȓȍȀȐȚȀ ǊȀǄȝǹǎǺȚƵǺȀऺ Ƶ ȍƵȐȚǤȐǎ ǊƵǴ ȚƵȐǊȀ V ȓǎǄु Ǌु�ुऺ ȝǺƵ ǤǹȍȀȐȚƵǺȚǎ ǚȐǎȏȝǎǺȚƵΠǤȀǺǎ ǊǎǴ ȓǤȚȀ 
ȐǎǴƵȚǤΔȀ ƵǴǴƵ ǚƵȓǎ ǊǤ ǄȀȓȚȐȝΠǤȀǺǎ ǎ ȝȚǤǴǤΠΠȀ ǊǎǴǴƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵु IǺȀǴȚȐǎऺ Ǥ ȚǤȍǤ ƵϩǎȐǎǺȚǤ ƵǴǴƵ ǚƵȓǎ ȍȐȀȚȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ǃǎǺ 
testimoniano come anche questa regione del sito di Efestia fosse inserita in un contesto di scambi a livello 

interregionale nel bacino del Mediterraneo
 43

.

'ȐƵ Ǥ ȚǤȍǤ ΔƵȓǄȀǴƵȐǤ ǺȀȚǎΔȀǴǤ ǊǤ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ϲǺǎ ǊƵ ǹǎǺȓƵ ȐǤǺΔǎǺȝȚǎ ǺǎǴ ǄȀȐȓȀ ǊǎǴǴƵ ǄƵǹȍƵǛǺƵ ऺࡽࡵࡴࡶ ȓǤ ƵǺǺȀΔǎ-

rano un esemplare di scodella di Late Roman Slip Ware C ǚȀȐǹƵ ࡴࡵ ȚǤȍȀ �ऺ ǊƵȚƵȚƵ ȚȐƵ ǴƵ ϲǺǎ ǊǎǴ VI ǎ ǛǴǤ ǤǺǤΠǤ 
ǊǎǴ VII ȓǎǄु Ǌु�ुऺ ǎ ȝǺȀ ǊǤ ǚȀȐǹƵ ࡷ ȚǤȍȀ / ॵTƵΔु -ॶऺ ǊƵȚƵǃǤǴǎ Ƶ ȝǺ ȓǤǹǤǴǎ ƵȐǄȀ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤǄȀु ZȝǎȓȚǤ ǎȓǎǹȍǴƵࡷ Nु ऺࡶ 

ȐǤ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǤ ȐǤΔǎǺȝȚǤ ƵȓȓǤǎǹǎ Ƶ ȚȐǎ ǚȐƵǹǹǎǺȚǤ ǊǤ ȍƵȐǎȚǎ ǊǤ ȍǤƵȚȚǤ ǊǤ ȓǤǛǤǴǴƵȐǎ ǚȀǄǎȓǎऺ ǊƵǴ ȚǤȍȀ ǺȀǺ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚȀ 44
.

I contenitori da trasporto di provenienza egea sono, insieme a quelli levantini, predominanti fra le 

anfore. Rilevanti sono le attestazioni delle anfore Late Roman 2, variante B, caratterizzate da collo con 

ȀȐǴȀ ǤǺǛȐȀȓȓƵȚȀ ǎ ǄȀǺǄƵΔǤȚƺ ǤǺȚǎȐǺƵऺ ǊƵȚƵȚǎ ǚȐƵ ǤǴ VI ǎ VII ȓǎǄु ॵNMIह ऺࡹ NMAह ࡵࡵॶ 45. Ad un contesto di 

40DaӾidӧӔnপTҳӔӌӠӧӔn 1943, 73-76; DaӾidӧӔn 1952, 161-162.

41/aԂeӧ 1972, 321.

42�eeӧӮ 1960, 114-115; OӠaiӱ 2004, 26.

43^ǤǺȚǎȓǤ ȓȝǴǴǎ ǄǎȐƵǹǤǄǡǎ ǊǤ ǎȚƺ ȍȐȀȚȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ǊƵǛǴǤ ȓǄƵΔǤ ǊǤ EǚǎȓȚǤƵ 
sono stati editi da DখAҙӔ-BӔӮaӣelli 2008 e BӔӮaӣelli-Peҙҙi 

2008; �ӔӮaӣelli 2016.

44XǎȐ ǴƵ ǚȀȐǹƵ ࡴࡵह /aԂeӧ ऺࡷࡸࡷ ऺࡶࡻࡽࡵ ϲǛु ऺࡵࡻ Nु ेࡶࡵ ȍǎȐ ǴƵ ǚȀȐǹƵ ࡷह 
ibidমऺ ऺࡹࡷࡷ ϲǛु ऺࡽࡺ Nु ुࡶࡷ 
45(ǴǤ ȀȐǴǤ ȐǤǺΔǎǺȝȚǤ ȓȀǺȀ ȓǤǹǤǴǤ ƵǴ ȚǤȍȀ ࡽআ�ऺ ȐǤǺΔǎǺȝȚȀ Ƶ ^ƵȐƵǇǡƵǺǎ ॵidম 
 ॶु ^ǤǹǤǴǤ ȐǤǺΔǎǺǤǹǎǺȚǤ ƵǺǄǡǎ Ƶ �ȀȐǤǺȚȀࡵࡵ ǎ ࡴࡵ NNु ऺࡶࡶ ϲǛु ऺࡺࡺ ऺࡶࡽࡽࡵ
(Slaneপ^andeӣӧ ऺࡻࡺࡶ ऺࡹࡴࡴࡶ Nु ࡶࡶुࡷॶ ǊƵȚƵȚǤ ǚȐƵ ȓǎǄȀǺǊƵ ǹǎȚƺ VIআVII 
sec. d.C.
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provenienza egea, è riferibile un frammento di anfora morfologicamente riconducibile al contenitore da 

ȚȐƵȓȍȀȐȚȀ ǺȀȚȀ ǤǺ ǴǎȚȚǎȐƵȚȝȐƵ ǄȀǹǎ AǛȀȐƵ Mऺࡷࡻࡶ ǊƵȚƵǃǤǴǎ ǚȐƵ ǤǴ ȚƵȐǊȀ V ǎ ǤǴ VI ȓǎǄु ȓȝ ǃƵȓǎ ȚǤȍȀǴȀǛǤǄƵ ǎ 
ȓȚȐƵȚǤǛȐƵϲǄƵ ॵTƵΔु  ॶ 46. Inoltre, sono stati rinvenuti due esemplari delle cd. Samos cystern amphorasࡸ Nु ऺࡶ 
ǊƵȚƵȚǎ ǚȐƵ ǤǴ VI ǎ VII ȓǎǄु Ǌु�ु 47ु IǺϲǺǎऺ ǤǹǤȚƵΠǤȀǺǎ ǛȐǎǄƵ ƵȍȍƵȐǎ ǎȓȓǎȐǎ ȝǺ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ ȓȍƵǴǴƵ ǊǤ ǴȝǄǎȐǺƵ 
ȚǤȍȀ AȚǴƵǺȚǎ { ƵȓǄȐǤΔǤǃǤǴǎ Ƶ ȝǺ ȓǤǹǤǴǎ ƵȐǄȀ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤǄȀ 48

.

Fra le importazioni levantine, cospicue sono le attestazioni delle anfore Late Roman 1, in particolare 

ǊǤ ȚǤȍǤ ȐǤǄȀǺǊȝǄǤǃǤǴǤ ƵǴǴƵ ΔƵȐǤƵǺȚǎ �ऺ ƵǺǄǡǎ ǺȀȚǎ ǄȀǹǎ EǛǴȀϩ ࡺࡵআऺࡸ ǄȀǺ ȝǺƵ ǊƵȚƵΠǤȀǺǎ ǄȀǹȍȐǎȓƵ ǚȐƵ ǤǴ VI ǎ ǤǴ 
VII ȓǎǄु Ǌु�ु ॵNMIह ऺࡷ NMAह ࡷࡵॶ 49.

Di provenienza africana, invece, allo stato attuale della ricerca si annovera un solo individuo di anfora, 

ȓȍǎǄǤϲǄƵǹǎǺȚǎ ȝǺƵ Keay XXXV Bऺ ǊƵȚƵǃǤǴǎ ǚȐƵ ǤǴ V ȓǎǄु ǎ ǹǎȚƺ VI ȓǎǄु 50.
IǺϲǺǎऺ ǚȐƵ ǴƵ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ǊƵ ǚȝȀǄȀऺ ȓǤ ǊȀǄȝǹǎǺȚƵǺȀ ǄǤǺȏȝǎ ǤǺǊǤΔǤǊȝǤ ǊǤ ǄƵȓȓǎȐȝȀǴǎ ǊƵǴ ȍȐȀϲǴȀ ǛǴȀǃȝǴƵȐǎ 

ǄȀǺ ȍƵȐǎȚǤ ȓȍǎȓȓǎ ǄǤȐǄƵ ࡹ ǹǤǴǴǤǹǎȚȐǤऺ ǄȀǺ ȀȐǴȀ ΔǎȐȚǤǄƵǴǎ ǎ ȍȐȀϲǴȀ ǄȀǺǄƵΔȀ ǊƵȚƵȚƵ ȓȝ ǃƵȓǎ ǊǤ ǄȀǺǚȐȀǺȚǤ ȚǤȍȀǴȀ-

ǛǤǄǤ ƵǴ VII ȓǎǄु ॵTƵΔु TƵΔु ऺࡹ Nु ऺࡶ  .ॶ 51ࡺ Nु ऺࡶ 
AǊ ȝǺ ƵȐǄȀ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤǄȀ Ǆǡǎ ƵǴ ǹȀǹǎǺȚȀ ȓǤ ȍȝȅ ƵȓǄȐǤΔǎȐǎ ǚȐƵ ǴখȝǴȚǤǹȀ ȏȝƵȐȚȀ ǊǎǴ VII ȓǎǄु ǎ ǛǴǤ ǤǺǤΠǤ ǊǎǴ I{ 

sec., sono i materiali rinvenuti nel corso delle indagini che in questa campagna di scavo hanno interessato 

il nartece della struttura basilicale. In particolare, a questa fase cronologica possono essere ascritti alcuni 

ȚǤȍǤ ǊǤ ƵǺǚȀȐǎ ƵϩǎȐǎǺȚǤ ƵǴǴǎ ǄȀȓǤǊǊǎȚȚǎ ওƵǺǚȀȐǎ ǛǴȀǃȝǴƵȐǤঔ ॵNMIह ࡸॶ ƵǹȍǤƵǹǎǺȚǎ ǊȀǄȝǹǎǺȚƵȚǎ ǤǺ ǄȀǺȚǎȓȚǤ 
ǊǤ VIII ȓǎǄु ǺǎǴ MǎǊǤȚǎȐȐƵǺǎȀ ȀȐǤǎǺȚƵǴǎ ǎ ǺǎǴǴƵ ȍǎǺǤȓȀǴƵ ǤȚƵǴǤƵǺƵ ॵTƵΔु  ॶ 52. Inoltre, sono statiࡼ ǎ Nु ࡻ Nु ऺࡶ 

ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚǤ ȚǤȍǤ ǊǤ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ǊƵ ǚȝȀǄȀ ǄǴƵȓȓǤϲǄƵȚǎ ǄȀǹǎ ওbrown micaceous wareঔऺ ȀȓȓǤƵ ǄƵȓȓǎȐȝȀǴǎ ǊƵǴ ȍȐȀϲǴȀ 
ǛǴȀǃȝǴƵȐǎऺ ȀȐǴȀ ǎȓȚȐȀϵǎȓȓȀ ǎ ƵǺȓƵ ΔǎȐȚǤǄƵǴǎ Ƶ ȓǎΠǤȀǺǎ ȀΔƵǴǎ Ȁ Ƶ ǺƵȓȚȐȀ ǎ ǄƵȐƵȚȚǎȐǤΠΠƵȚǎ ǊƵ ǤǹȍƵȓȚȀ ǹǤǄƵǄǎȀ 53

. 

^ȍǎǄǤϲǄƵǹǎǺȚǎऺ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǤ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚǤ ȚȐǎ ǤǺǊǤΔǤǊȝǤ ȓǤǹǤǴǤ ƵǴ ȚǤȍȀ EǹȍȀȐǤȀ Ǻु ࡸࡼࡶ ǎ ȏȝƵȚȚȐȀ ƵǴ ȚǤȍȀ EǹȍȀȐǤȀ 
n. 285 (Tav. 2, N. 9)

 54
. Inoltre, è stato rinvenuto un frammento caratterizzato da orlo a collarino, inspessi-

ȚȀ ǄȀǺ ȍȐȀϲǴȀ ǄȀǺǄƵΔȀऺ ǊƵȚƵǃǤǴǎ Ƶ ȝǺ ȓǤǹǤǴǎ ƵȐǄȀ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤǄȀ 55
. Questi primi dati sembrano, quindi, sug-

gerire una continuità di occupazione del sito e resta oggetto di ricerca per la prossima campagna di scavo 

ǄǡǤƵȐǤȐǎ ǴƵ ǺƵȚȝȐƵ ǊǤ ȚƵǴǎ ǚȐǎȏȝǎǺȚƵΠǤȀǺǎ ǎ ǴখȝȚǤǴǤΠΠȀ ǊǎǴǴƵ ȓȚȐȝȚȚȝȐƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵǴǎ ǺǎǴ ǄȀȐȓȀ ǊǎǴǴȀ VIII ǎ ȍȐǤǹȀ 
ȏȝƵȐȚȀ I{ ȓǎǄु Ǌु�ु

3.5 Fase medio-bizantina

La fase medio-bizantina è principalmente documentata dalle importazioni di ceramica invetriata da 

mensa nota come White Ware di probabile origine constantinopolitana per un totale di tredici frammenti 

ॵTƵΔु  ॶु I ȚǤȍǤ ǤǺǊǤΔǤǊȝƵȚǤ ȓȀǺȀ ǹȀǺȀǄȐȀǹǤ Ƶ ΔǎȚȐǤǺƵ ǛǤƵǴǴƵ Ȁ ΔǎȐǊǎ ƵϩǎȐǎǺȚǤ ƵǴǴƵ ǚƵǹǤǛǴǤƵ ǊǎǴǴǎࡵࡵ ǎ Nु ࡴࡵ Nु ࡶ 
Glazed White Wares 2, attestati nelle forme di piatti (NMI: 1), coppe (NMI: 2), e tazze (NMI: 4), databili 

ǚȐƵ ǤǴ { ǎ ȍȐǤǹȀ {II ȓǎǄु 56.
'ȐƵ ǴƵ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ϲǺǎ ǊƵ ǹǎǺȓƵ ǊǤ ǤǹȍȀȐȚƵΠǤȀǺǎऺ Ǖ ȓȚƵȚȀ ȐǤΔǎǺȝȚȀ ȝǺ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ǊǤ ǄȀȍȍƵ ǄȀǺ ȍǤǎǊǎ ƵǊ 

anello, realizzato con impasto caratteristico delle invetriate white wares e dalla peculiare decorazione Poli-
chromeऺ ǊƵȚƵǃǤǴǎ ƵǴ ȓǎǄु {I 57.

46IǴ ȐǤǚǎȐǤǹǎǺȚȀ ƵǴǴখǎȓǎǹȍǴƵȐǎ Agora M273 è relativo alla letteratura 

enucleata attorno all’individuo pubblicato da Robinson (1959থ 109প
110). L’esemplare qui presentato è caratterizzato da un impasto di 

colore rosso scuro (Munsell: 10 R 3/6) e da inclusi che macroscopica-

mente appaiono dorati (mica?), bianchi opachi e neri. Questo impasto 

ƵȍȍƵȐǎऺ ȏȝǤǺǊǤऺ ǊǤϩǎȐǤȐǎ ǊƵ ȏȝǎǴǴȀ Ǆǡǎ ǄȀǺȚȐƵǊǊǤȓȚǤǺǛȝǎ ǴখƵǺǚȀȐƵ ǄƵȚƵ-

logata da Robinson, ma trova confronti con altri tipi noti da Efestia, 

quale lo scavo dell’area 26 (�ӔӣaӮelliপXeҙҙi 2008, 218) e da Creta 

(XӔӣӮaleপ[ӔӌeӔ 2001থ 349). 

47XǎȐ Ǵǎ ƵǺǚȀȐǎ Samos cystern type: AӣӮҳӲӣ 1990; 1998, 167-168.

48LȝǄǎȐǺƵ ȓǤǹǤǴǎ ƵǺǄǡǎ ƵǴ ȚǤȍȀ Nु ऺࡼࡷࡵ /aԂeӧ 1992, 89. 

49EҮlӔҭҭ 1977, 112, N. 16-4, Tav. 57, N. 4; XiҤӣi 2005, 75-76.

50?eaԂ 1984, 234-235; id. 1998, 144; �ӔniҭaԂ 2004, 134-135.

51IǴ ȚǤȍȀ Nु ࡹ ȚȐȀΔƵ ȓȚȐǤǺǛǎǺȚǤ ǄȀǺǚȐȀǺȚǤ ǄȀǺ Ǵǎ ȍǎǺȚȀǴǎ ȐǤǺΔǎǺȝȚǎ ǚȐƵ Ǥ 
ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǊǎǴ ȐǎǴǤȚȚȀ ǊǤ |ƵȓȓǤ AǊƵऺ ǤǺ ȍƵȐȚǤǄȀǴƵȐǎ ǤǴ ȚǤȍȀ Xࡷࡹ ॵ�aӧӧ 1982, 

 ȓǎǹǃȐǎȐǎǃǃǎ ƵϩǎȐǤȐǎ Ƶ ȝǺƵ ȓǤǹǤǴǎ ࡺ ॶु LƵ ȍǎǺȚȀǴƵ Nुࡷࡹ Nु X ऺࡻࡻࡵআࡺࡻࡵ
tipologia di ceramica da fuoco, v.: /aԂeӧ ऺࡶࡼࡷ ऺࡴࡼࡽࡵ ϲǛǛु ࡹ ǎ ेࡺ idম 
2003, 491, N. 256.

52LখƵǺǚȀȐƵ ǛǴȀǃȝǴƵȐǎ Nु ࡻ ȚȐȀΔƵ ȓȚȐǤǺǛǎǺȚǤ ǄȀǺǚȐȀǺȚǤ ǊƵǤ ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǊǤ Eǹ-

porio, Chios, in particolare con il tipo N. 281 (�allanҙe et alii 1989, 

114, Fig. 43, 115) ed Efeso (VӣӔӔӌ ऺࡽࡽࡶ ऺࡻࡵࡴࡶ ϲǛु ࡽॶु IǴ ȚǤȍȀ Nु ࡼ ȚȐȀΔƵ 

confronti con materiali rinvenuti a Costantinopoli /aԂeӧ 1992, 177 

deposito 35, N. 34); Creta, tipo TRC 10 (XӔӣӮaleপ[ӔӌeӔ 2001, 310-

TƵΔु ऺࡵࡵࡷ  {LVIIऺ ǚॶऺ �ǤȍȐȀ ॵ/aԂeӧ 2003, 505, N. 339).

53IǹȍƵȓȚȀ ǊǤ ǄȀǴȀȐǎ ǹƵȐȐȀǺǎ ǄǡǤƵȐȀ ॵMȝǺȓǎǴǴह ࡸैࡺ ]| ࡹुࡻॶ ǄȀǺ ǤǺǄǴȝȓǤ 
di colore oro da 0.5-1.5 mm in grandezza e inclusi bianchi, associati a 

numerosi vacuoli di forma irregolare.

54ZȝǎȓȚǤ ȚǤȍǤ ƵȍȍƵǤȀǺȀ ȚȐȀΔƵȐǎ ȓȚȐǤǺǛǎǺȚǤ ǄȀǺǚȐȀǺȚǤ ǺȀǺ ȓȀǴȀ ǊƵǴǴȀ ȓǄƵ-

vo britannico a Chios (�allanҙe et alii 1989, 114-115), ma anche in 

ǄȀǺȚǎȓȚǤ ǊƵȚƵȚǤ ǚȐƵ ǴƵ ϲǺǎ ǊǎǴ VII ƵǛǴǤ ǤǺǤΠǤ I{ ȓǎǄु Ƶ ^ƵǺ XȀǴǤǎȝǄȚȀআ�Ȁ-

stantinopoli (/aԂeӧ 1992), Cipro (/aԂeӧ 1980; idম 2003, 504-505, 

NN. 334, 335, 515-516, NN. 405-409), Corinto (ValenӮe 2018), 

Siracusa (�aҙҙiaҮӲeӣӣa 2018, 153) e Roma (^aҮӲҼ et alii 1997, 

46-47, NN. 16-18).

55AǺǄǡǎ ȏȝǎȓȚȀ ȚǤȍȀ Ǖ ǄƵȐƵȚȚǎȐǤΠΠƵȚȀ ǊƵ ȝǺ ǤǹȍƵȓȚȀ ǹǤǄƵǄǎȀ ǎ ȚȐȀΔƵ 
confronti con tipi rinvenuti a Creta (XӔӲlӔӲপXaӠadiӌiӮӣiӔӲপNӔপ
daӣӔӲ 2007, 765, Fig. 5, N. 1); e Constantinopoli (/aԂeӧ 1992, 176, 

deposito 35, N. 15).

56ibidম 18-22; ^andeӣӧ 1995.

57IǴ ǚȐƵǹǹǎǺȚȀ ȍȐǎȓǎǺȚƵ ǹǤǺǤǹǎ ȚȐƵǄǄǎ ǊǤ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎ ǤǺ ǺǎȐȀ ǎ ȓǎǹ-

ǃȐƵ ƵȓǄȐǤΔǤǃǤǴǎ ƵǴ ǛȐȝȍȍȀ ࡵ ǊǎǴǴƵ ǄǴƵȓȓǤϲǄƵΠǤȀǺǎ ǊǤ MȀȐǛƵǺ ॵࡶࡻ ऺࡶࡸࡽࡵআ
75), classe 2 di Hayes (1992, 36-37) e tipo 2 di Sanders (2001, 92-93). 
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'ǤǛु ुࡵࡵ 'ȐƵǹǹǎǺȚǤ ǊǤ ǃȐȀǄǄǡǎ ȚȐǤǴȀǃƵȚǎ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺǎ ॵǎǴु [ु VƵǴǎǺȚǎॶु

Degno di nota fra i ritrovamenti della campagna di scavo 2019 sono delle brocche trilobate, dal fondo 

ȍǤƵǺȀ Ȁ ǄȀǺǄƵΔȀऺ ǄȀǺ ƵǺȓǎ ΔǎȐȚǤǄƵǴǎ Ƶ ǺƵȓȚȐȀ ǎ ȝǺƵ ȓȝȍǎȐϲǄǤǎ ǎȓȚǎȐǺƵ ǛǎǺǎȐƵǴǹǎǺȚǎ Ȁ ǴǤȓǄǤƵȚƵ Ȁ ǄȀǺ ǎΔǤǊǎǺȚǤ 
segni di tornitura (NMI: 3, NMA: 12). Queste brocche preservano, a volte, tracce di vetrina di colore gial-

lo o verde chiaro, presenti come schizzi che il ceramista distribuiva in maniera disomogenea su questi tipi 

di vasellame (Fig. 11). Un’analisi macroscopica degli impasti, al momento non supportata da indagini di 

ǄƵȐƵȚȚǎȐǎ ȍǎȚȐȀǛȐƵϲǄȀऺ ȍǎȐǹǎȚȚǎ ǊǤ ǤȍȀȚǤΠΠƵȐǎ Ǆǡǎ ȏȝǎȓȚǤ ȚǤȍǤ ǊǤ ǃȐȀǄǄǡǎ ȓǤƵǺȀ ȐǎƵǴǤΠΠƵȚǤ ǺǎǴǴȀ ȓȚǎȓȓȀ ǤǹȍƵȓȚȀ 
ȍǎǄȝǴǤƵȐǎ ǊǎǴǴǎ ǄǎȐƵǹǤǄǡǎ ϲǺǤ ǊƵ ǹǎǺȓƵ ǤǺΔǎȚȐǤƵȚǎ white wares e quindi che anche questi tipi non invetriati 

siano di probabile origine costantinopolitana
 58

. Questi contenitori in forma chiusa sono spesso caratteriz-

ΠƵȚǤ ǊƵ ǚȝǹǤǛƵΠǤȀǺǤ ȓȝǴǴƵ ȓȝȍǎȐϲǄǤǎ ǎȓȚǎȐǺƵ ǎ ǊƵ ǤǺǄȐȀȓȚƵΠǤȀǺǤ ǊǤ ǄƵǴǄƵȐǎ ǺǎǴǴƵ ȍƵȐȚǎ ǤǺǚǎȐǤȀȐǎ ǊǎǴǴƵ ȓȝȍǎȐϲǄǎ 
interna del vaso, dallo spessore di circa 2 mm. Questi dati permettono di ipotizzare un loro utilizzo come 

bollitore di acqua. Allo stato attuale della ricerca, stringenti confronti tipologici sono noti da contesti 

ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺǤ ȓǄƵΔƵȚǤ Ƶ �ȀȐǤǺȚȀ ǎ ǊƵǛǴǤ ȓǄƵΔǤ ǊǤ ^ƵȐƵǇǡƵǺǎ 59.
'ȐƵ Ǵǎ ǄǎȐƵǹǤǄǡǎ ϲǺǤ ǤǺΔǎȚȐǤƵȚǎ ǊƵ ǹǎǺȓƵऺ ȓǤ ƵǺǺȀΔǎȐƵ ȝǺ ȓȀǴȀ ǎȓǎǹȍǴƵȐǎ ǊǤ ȍǤƵȚȚȀ ȓैǄȀǊǎǴǴƵ ƵȓǄȐǤΔǤǃǤǴǎ ƵǴǴƵ 

fine sgraϋto wareऺ ǊƵȚƵǃǤǴǎ ƵǴǴƵ ȓǎǄȀǺǊƵ ǹǎȚƺ ǊǎǴ {II ȓǎǄुऺ ǄȀǺ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎ Ƶ ΔǎȚȐǤǺƵ ǛǤƵǴǴƵ ǎ ǄƵȐƵȚȚǎȐǤΠΠƵȚȀ 
ǊƵ ȝǺ ǤǹȍƵȓȚȀ Ǆǡǎ ǊƵ ȝǺƵ ƵǺƵǴǤȓǤ ǹƵǄȐȀȓǄȀȍǤǄƵ ȍƵȐȐǎǃǃǎ ƵϩǎȐǤȐǎ ƵǴǴƵ ǄȀȓȍǤǄȝƵ ȍȐȀǊȝΠǤȀǺǎ ǊǤ ǤǺΔǎȚȐǤƵȚƵ 
medio-bizantina della Calcide (Tav. 2, N. 12)

 60
. Inoltre, presumibilmente realizzato con un impasto che 

58LƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǤ ȓǄǡǤΠΠǤ ǊǤ ΔǎȚȐǤǺƵ ǎ ǴƵ ȓǤǹǤǴƵȐǤȚƺ ǊǤ ǤǹȍƵȓȚǤ ȍȀȚȐǎǃǃǎ 
ǚƵȐ ǤȍȀȚǤΠΠƵȚǎ Ǆǡǎ ȚƵǴǤ ȚǤȍǤ ǺȀǺ ǤǺΔǎȚȐǤƵȚǤ ȓǤƵǺȀ ȍȐȀǊȀȚȚǤ ǺǎǴǴǎ ȓȚǎȓȓǎ ȀϬ-

cine in cui sono realizzati anche i tipi invetriati di ceramica white ware. 

Gli impasti di white ware ȓȀǺȀ ǊǤ ǄȀǴȀȐǎ ǛȐǤǛǤȀআǃǤƵǺǄȀ ॵMȝǺȓǎǴǴह ࡴࡵ|[ 
8/1), con rari inclusi di quarzo, mica e inclusi di colore rosso-bruno 

e neri, come nel caso degli esempi di brocche non invetriate. Per una 

analisi degli impasti delle invetriate white wares (vҳiӮe 2009).

59XǎȐ ǛǴǤ ǎȓǎǹȍǤ ǊƵ �ȀȐǤǺȚȀह ^andeӣӧ 1995, ValenӮe 2018. Per Co-

stantinopoli: /aԂeӧ 1992, 38-39; deposito 50, N. 108, 137; deposito 

N. 51, NN. 50, 51, 141. 

60IǹȍƵȓȚȀ ȐȀȓȓȀ ॵMȝǺȓǎǴǴह ࡺैࡺ ]| ࡹुࡶॶऺ ǄȀǺ ȐƵȐǤ ǤǺǄǴȝȓǤ ǊǤ ȏȝƵȐΠȀ ǎ 
ǊǤ ǄȀǴȀȐ ǛȐǤǛǤȀআȓǄȝȐȀ Ǆǡǎ Ǵǎ ƵǺƵǴǤȓǤ ȍǎȚȐȀǛȐƵϲǄǡǎ ǡƵǺǺȀ ǤǺǊǎǺȚǤϲǄƵȚȀ 
come phyllite (vaӃӧӌan et alii 2014). 
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macroscopicamente appare similare alla produzione calcidica, è un frammento di coppa emisferica deco-

rato con vetrina verde monocroma su ingobbio bianco.

AǴǴƵ ǚƵȓǎ ǹǎǊǤȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵ ƵϩǎȐǤȓǄȀǺȀ Ǵǎ ǤǹȍȀȐȚƵΠǤȀǺǤ ǊǤ ƵǺǚȀȐǎ ǊƵ ȚȐƵȓȍȀȐȚȀ ǄǴƵȓȓǤϲǄƵȚǎ ǄȀǹǎ (ȡǺȓǎǺǤǺ 
ȚǤȍȀ II ॵNMIह ऺࡶ NMAह ࡸॶ ǎ ǄȀǺ ȝǺƵ ǄȐȀǺȀǴȀǛǤƵ Ǆǡǎ ȀȓǄǤǴǴƵ ǚȐƵ ǤǴ { ǎ {I ȓǎǄु 61.

IǺϲǺǎऺ ƵϩǎȐǎǺȚǤ ƵǴǴƵ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ǊƵ ǚȝȀǄȀऺ ȓǤ ƵǺǺȀΔǎȐƵǺȀ Ǌȝǎ ǤǺǊǤΔǤǊȝǤ ǊǤ ȍǎǺȚȀǴǎ ǊǤ ǚȀȐǹƵ ǛǴȀǃȝǴƵȐǎऺ ȀȐǴȀ 
ǎȓȚȐȀϵǎȓȓȀ ǎ ƵȐȐȀȚȀǺǊƵȚȀऺ ƵȓǄȐǤΔǤǃǤǴǤ ƵǴǴƵ coking ware 7ऺ ǊƵȚƵȚƵ ƵǴ ȚƵȐǊȀ {I ǎ {II ȓǎǄु ॵTƵΔु .ॶ 62ࡷࡵ Nु ऺࡶ 

3.6 Fase tardo-bizantina

I ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǊƵȚƵǃǤǴǤ Ƶ ȏȝǎȓȚƵ ǚƵȓǎ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǤ ȐǤǺΔǎǺȝȚǤ ǤǺ ǄȀǺȚǎȓȚǤ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚǤ ǴȝǺǛȀ ǴƵ ǺƵΔƵȚƵ ǄǎǺȚȐƵǴǎु 
Tali contesti sono interpretati come attività di riempimento di fossa, probabilmente da intendersi come 

scarichi e relativi, quindi, a una frequentazione del sito in cui il complesso religioso aveva terminato la sua 

destinazione di utilizzo primario.

I contesti investigati nel corso della campagna di scavo 2019 confermano il quadro cronologico di que-

sta fase di frequentazione, suggerito dall’individuazione di altri due focolari siti nella navata sud, i quali 

sono stati indagati nel corso della campagna di scavo 2018
 63ु 'ȐƵ Ǵǎ ȍȐǤǺǄǤȍƵǴǤ ǄǴƵȓȓǤ ǊǤ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ϲǺǎ ǊƵ 

ǹǎǺȓƵ ǤǺΔǎȚȐǤƵȚƵऺ ΔǎǺǛȀǺȀ ȏȝǤ ƵǺǺȀΔǎȐƵȚǤ ȚǤȍǤ ƵϩǎȐǎǺȚǤ ƵǴǴƵ ǄȀȓǤǊǊǎȚȚƵ Zeuxippus ware, classe II, in partico-

ǴƵȐǎ ȓǄȀǊǎǴǴǎ ǄƵȐƵȚȚǎȐǤΠΠƵȚǎ ǊƵ ǊǎǄȀȐƵΠǤȀǺǎ ǛȐƵϬȚƵ ॵTƵΔु  ॶ ǎ ǊƵȚƵȚǤ ǚȐƵ ǴƵ ȓǎǄȀǺǊƵ ǹǎȚƺ ǊǎǴ {III ȓǎǄुࡸࡵ Nु ऺࡶ 
ǎ ǤǺǤΠǤ {IV ȓǎǄु ॵNMIह ऺࡵ NMAह ࡷॶ 64ु IǺϲǺǎऺ ȓȀǺȀ ȓȚƵȚǤ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚǤ ȝǺ ǎȓǎǹȍǴƵȐǎ ǊǤ ƵǺǚȀȐƵ ȚǤȍȀ (ȡǺȓǎǺǤǺ 
III ǎ ǊǤΔǎȐȓǤ ǚȐƵǹǹǎǺȚǤ ǊǤ ƵǺǚȀȐƵ (ȡǺȓǎǺǤǺ ȚǤȍȀ IV ॵNMIह ऺࡶ NMAह ࡹॶ ǊƵȚƵȚǤ ǚȐƵ ǤǴ {III ǎ {IV ȓǎǄु Ǌु�ु 65

Al momento non sono stati rinvenuti materiali di età post-bizantina ad eccezione di un frammento di 

ǃƵǄǤǺȀ ǄȀǺ ǤǺΔǎȚȐǤƵȚȝȐƵ ƵǄȐȀǹƵ ǎ ǊǎǄȀȐƵȚȀ ǄȀǺ ǤǺǛȀǃǃǤȀ ǃǤƵǺǄȀ Ƶ ǹȀȚǤΔǤ ǴǤǺǎƵȐǤऺ ǊƵȚƵȚƵ ǚȐƵ ǤǴ {I{ ǎ ǤǴ {{ 
sec. (Tav. 2, N. 15)

 66
.
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Ripartendo dagli scavi del 1926, le nuove ricerche della SAIA del biennio 2018/19 hanno consentito sia 

di ritrovare e mettere nuovamente in luce un monumento della città di Efestia non ancora documentato, 

ȓǤƵ ǊǤ ΔǎȐǤϲǄƵȐǎ ǎ ƵǹȍǴǤƵȐǎ Ǵǎ ǄȀǺȀȓǄǎǺΠǎ ȐǎǴƵȚǤΔǎ ƵǴǴখǎǊǤϲǄǤȀ ǊǤ ǄȝǴȚȀ ǎ ƵǴǴƵ ȓȚȀȐǤƵ ǤǺȓǎǊǤƵȚǤΔƵ ǊǎǴǴখƵȐǎƵु IǴ ȏȝƵ-

ǊȐȀ ǎǹǎȐȓȀ ǊǎȓǄȐǤΔǎ ȝǺ ȓǤȚȀ ȍǴȝȐǤȓȚȐƵȚǤϲǄƵȚȀऺ ƵǴǴǎ ȍǎǺǊǤǄǤ ǊǎǴ ?ǴƵȓऺ ǤǺ ȍȐȀȓȓǤǹǤȚƺ ǊǤ ȝǺ ƵȍȍȐȀǊȀ ǺƵȚȝȐƵǴǎऺ Ƶ 
E della penisola di Efestia, protetto dalla punta di Hekaton Kephales. Il sito era favorevole all’occupazione 

e le ricerche recenti consentono di riportarne indietro la storia già molti secoli prima dell’età bizantina.

[ǎȓȚǤ ǊǤ ȓȚȐȝȚȚȝȐǎ ǹȝȐƵȐǤǎ ǺǎǤ ǴǤΔǎǴǴǤ ȍǤȢ ȍȐȀǚȀǺǊǤऺ ǤǹȍȀȓȚƵȚǤ ȓȝǴ ǃƵǺǄȀ ΔǎȐǛǤǺǎऺ ǎ Ǵǎ ȓȚȐƵȚǤǛȐƵϲǎ ƵȓȓȀǄǤƵȚǎ 
ǊȀǄȝǹǎǺȚƵǺȀ ǴƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǤ ǎǊǤϲǄǤ ǊǤ ǎȚƺ ƵȐǄƵǤǄƵআǄǴƵȓȓǤǄƵ ǎ ǊǤ ǎȚƺ ǎǴǴǎǺǤȓȚǤǄƵु Lǎ ȓȚȐȝȚȚȝȐǎ ǎǴǴǎǺǤȓȚǤǄǡǎऺ ƵȚȚǎȓȚƵȚǎ 
ƵǺǄǡǎ ǊƵ ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǊǤ ȓȍȀǛǴǤȀ ȐǎǤǹȍǤǎǛƵȚǤ ǺǎǴǴƵ ȓȝǄǄǎȓȓǤΔƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵऺ ȓǤ ȐǤǚǎȐǤȓǄȀǺȀ Ƶ ȝǺȀ Ȁ ȍǤȢ ǎǊǤϲǄǤ ǹȀǺȝǹǎǺ-

tali, con destinazione civile (stoa di III sec a.C.) e religiosa, costruiti nell’area orientale dell’istmo di Efestia in 

relazione all’area portuale, com’era consuetudine nelle città del Mediterraneo orientale in età ellenistica.

L’età romana è documentata solo da pochi materiali e allo stato attuale delle ricerche non sono state 

individuate strutture.

IǺ ǎȚƺ ȍȐȀȚȀআǃǤΠƵǺȚǤǺƵऺ ǴƵ ǄǤȚȚƺ ǊǤ EǚǎȓȚǤƵ ǊǤΔǤǎǺǎ ȓǎǊǎ ΔǎȓǄȀΔǤǴǎ ǎ ȚȐƵ ǴƵ ϲǺǎ ǊǎǴ V ǎ ǛǴǤ ǤǺǤΠǤ ǊǎǴ VI ȓǎǄु 
Ǌु�ु ΔǎǺǛȀǺȀ ǎǊǤϲǄƵȚǎ ȚȐǎ ǃƵȓǤǴǤǄǡǎह ࡵॶ ȝǺƵ ǊǤ ǛȐƵǺǊǤ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤऺ ǊȀǄȝǹǎǺȚƵȚƵ ǎȓǄǴȝȓǤΔƵǹǎǺȚǎ ǊƵǴǴǎ ǚȀȚȀ 
di archivio degli scavi italiani del 1926, di cui si sono perse le tracce, forse localizzata nell’area a SO del 

Teatro, nei pressi del porto occidentale
 ॶ ȝǺƵ ǄǤǹǤȚǎȐǤƵǴǎऺ ǊǤ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤ ǤǺǚǎȐǤȀȐǤऺ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȚƵ ǺǎǴǴখƵȐǎƵࡶ 67े 

della necropoli di età classica, a O dell’istmo, in Località Bounda; 3) una nell’area del porto orientale
 68

. 

61(ǴǤ ǤǹȍƵȓȚǤ ǊǤ ȏȝǎȓȚǎ ƵǺǚȀȐǎ ȓȀǺȀ ǹƵǄȐȀȓǄȀȍǤǄƵǹǎǺȚǎ ǊǤ ǄȀǴȀȐǎ 
ǛǤƵǴǴȀআȐȀȓȓƵȓȚȐȀ ॵMȝǺȓǎǴǴह ǚȐƵ ࡺैࡹ ]|ࡹ ǎ ࡺैࡺॶ ǄȀǺ ΔƵǄȝȀǴǤ ƵǃǃȀǺǊƵǺȚǤऺ 
dalle dimensioni medio-piccole e inclusi bianchi opachi. Macroscopi-

ǄƵǹǎǺȚǎ ȏȝǎȓȚȀ ǤǹȍƵȓȚȀ ƵȍȍƵȐǎ ȓǤǹǤǴǤ Ƶ ȏȝǎǴǴȀ ǊǎǴǴǎ ƵǺǚȀȐǎ (ȡǺȓǎǺǤǺ 
ȚǤȍȀ II Ǆǡǎ ȓȚȝǊǤ ȍǎȚȐȀǛȐƵϲǄǤ ǤǺǊǤǄƵǺȀ ǎȓȓǎȐǎ ȍȐȀǊȀȚȚǎ ǺǎǴǴƵ �ƵǴǄǤǊǎ 
(vaӃӧӌan et alii 2018). (Ӷnӧenin 1989; Idম 1990ম
62ZȝǎȓȚƵ ǄǴƵȓȓǤϲǄƵΠǤȀǺǎ Ǖ ȓȚƵȚƵ ǎǴƵǃȀȐƵȚƵ ǊƵ Hayes per la ceramica da fuo-

ǄȀ ȍȐȀΔǎǺǤǎǺȚǎ ǊƵǛǴǤ ȓǄƵΔǤ ǊǤ ̂ ƵȐƵǇǡƵǺǎ ॵऺࡽࡹ ऺࡶࡽࡽࡵ Ǆǚु ǊǎȍȀȓǤȚȀ ऺࡴࡹ Nु ࡺࡵࡵॶु 

63Anelli 2019.

64vaӃӧӌan-'ӣanҜӔiӧ 2004 vaӃӧӌan et alii 2014, 415.

65(Ӷnӧenin1989; idম 1990ম
66VӣӔӔӌ 2005থ 190-191. 

67A ȐǤǛȝƵȐǊȀ Δु  Della ^eӮa 1925/26 e De DӔӌeniҙӔ 2018, 567 

e 575.

68^aӾelli 2018, 45-47.
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ZȝǎȓȚখȝǴȚǤǹƵऺ ȐǎƵǴǤΠΠƵȚƵ ȓȝ ȓȚȐȝȚȚȝȐǎ ȍȐǎǎȓǤȓȚǎǺȚǤऺ ǎȐƵ ȓȚƵȚƵ ǎǊǤϲǄƵȚƵ ǤǺ ȝǺখƵȐǎƵ ǄȀǺ ǹȀǺȝǹǎǺȚǤ ǎ ǚȝǺΠǤȀǺǤ 
ƵȐȚǤǄȀǴƵȚǎऺ ǊǤ ȍȐȀǃƵǃǤǴǎ ǺƵȚȝȐƵ ǄȝǴȚȝƵǴǎऺ ǄȀǹǹǎȐǄǤƵǴǎ ǎ ϲȓǄƵǴǎु Lǎ ǊǤǹǎǺȓǤȀǺǤ ǤǹȍȀǺǎǺȚǤऺ ǴƵ ȐǤǄǄǡǎΠΠƵ ǊǎǤ 
ǹƵȚǎȐǤƵǴǤ ǊǎǄȀȐƵȚǤΔǤऺ ǤǴ ǄȝǴȚȀ ǊǎǴǴǎ ȐǎǴǤȏȝǤǎ ǎ ǴƵ ȍȀȓǤΠǤȀǺǎ ǛǎȀǛȐƵϲǄƵ ǺȀǺ ǎȓǄǴȝǊȀǺȀ ȝǺ ȐƵȍȍȀȐȚȀ ǊǤȐǎȚȚȀ ǊǎǴ-
la diocesi di Efestia con la corte costantinopolitana. Future indagini consentiranno di chiarire se la chiesa 

faceva parte di un complesso più ampio, se ospitava la sede vescovile e se ad essa erano collegati magazzini 

funzionali alla riscossione di tributi. I recenti scavi dell’area del porto orientale, tuttavia, non consentono 

ƵǺǄȀȐƵ ǊǤ ϲȓȓƵȐǎ ǄȀǺ ȓǤǄȝȐǎΠΠƵ ǴƵ ǊǤȓǹǤȓȓǤȀǺǎ ǊǎǴǴƵ ǃƵȓǤǴǤǄƵु LƵ ȍȐǎȓǎǺΠƵ ǊǤ ǄǎȐƵǹǤǄƵ ǊƵ ǚȝȀǄȀ ǊǤ ǤǹȍȀȐȚƵΠǤȀ-

Ǻǎ ǎ ǊǤ ƵǺǚȀȐǎ ǛǴȀǃȝǴƵȐǤ ǺǎǴǴখƵǹǃǤǎǺȚǎ ǊǎǴ ǺƵȐȚǎǄǎऺ ǊƵȚƵǃǤǴǤ ȚȐƵ ǤǴ ȚƵȐǊȀ VII ǎ ǛǴǤ ǤǺǤΠǤ ǊǎǴ I{ ȓǎǄु Ǌु�ु ȓǎǹǃȐǎ-

rebbe documentare una continuità di frequentazione del sito nel periodo compreso tra l’abbandono della 

basilica e la costruzione della chiesa medio-bizantina. Questo potrebbe essere confermato, peraltro, dal 

ȐǤǺΔǎǺǤǹǎǺȚȀ ǊǤ Ǌȝǎ ȓȀǴǤǊǤ ƵȝȐǎǤ ǄȀǺ Ǵǎ ǎϬǛǤǎ ǊǤ MǤǄǡǎǴǎ II ǎ ǊǤ TǎȀϲǴȀ ॵࡵࡶࡼআࡽࡶࡼ Ǌु�ुॶऺ ǤǺǊǤΔǤǊȝƵȚǤ ǺǎǴǴȀ 
strato di abbandono, formatosi in seguito alla spoliazione della seconda chiesa, in prossimità del tribelon. 

Lǎ Ǌȝǎ ǹȀǺǎȚǎ ϲȀȐ ǊǤ ǄȀǺǤȀ ȍȀȚȐǎǃǃǎȐȀ ƵǺǄǡǎ ǄȀȓȚǤȚȝǤȐǎ ȝǺ terminus post quem per la realizzazione della 

chiesa medio-bizantina.

IǺϲǺǎऺ ǴƵ ǄƵǹȍƵǛǺƵ ǊǤ ȓǄƵΔȀ ǊǎǴ ࡽࡵࡴࡶ ǡƵ ȍǎȐǹǎȓȓȀ ǊǤ ǤǊǎǺȚǤϲǄƵȐǎ ǄȀǺ ȍȐǎǄǤȓǤȀǺǎ ǴƵ ȍǤƵǺȚƵ ǊǎǴǴƵ ǄǡǤǎȓƵ 
cruciforme a navata unica e di mettere in luce alcune sepolture ad essa connesse. Sulla base della cultura 

materiale e dei confronti tipologici con le planimetrie di chiese analoghe, è possibile ipotizzare che la chie-

ȓƵ ȓǤƵ ȓȚƵȚƵ ȐǎƵǴǤΠΠƵȚƵ ǤǺȚȀȐǺȀ ƵǴǴƵ ȓǎǄȀǺǊƵ ǹǎȚƺ ǊǎǴ I{ ȓǎǄु Ǌु�ु ǎ Ǆǡǎ ȓǤƵ ȓȚƵȚƵ ǤǺ ǚȝǺΠǤȀǺǎ ȍǎȐ ȚȝȚȚƵ ǴখǎȚƺ 
medio-bizantina.

NǎǴ ǄȀȐȓȀ ǊǎǴ {III ȓǎǄु ȓǎǹǃȐƵ ȍȀȓȓǤǃǤǴǎ ϲȓȓƵȐǎ ǴƵ ǊǤȓǹǤȓȓǤȀǺǎ ǎ ǴƵ ȓȍȀǴǤƵΠǤȀǺǎ ǊǎǴǴǎ ȓȚȐȝȚȚȝȐǎ ǊǎǴǴƵ ǄǡǤǎ-

sa. La frequentazione dell’area continua ancora in età tardo-bizantina, come testimonierebbero i resti di 

strutture abitative o di natura produttiva, realizzati lungo la navata settentrionale della basilica, e una serie 

di apprestamenti per la cottura del cibo, individuati in diversi punti delle navate, datati fra la seconda metà 
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λάδος, Τόμος ुݔݘާݓ۬ ऺپ
 Ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή της ऺࡽࡴࡴࡶ ुۑुی ࠤࠓࠣࠓ࠘ࠓ۔
 -εσσαλονίκης. Το νεκροταφείο στο Λιμόρι και η παλαιοڂ πανομήςٿ
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 ݝާݕݔݖݔݞݍ ݝާݕݔݘݔݟݞݔݜݢݚݔݖݛ ޥݡݕݞݘন۬ ऺࡵࡹࡽࡵ ुۉ ࠤࠓࠜࠛࠦۖ
., Prakt, 53-76ݘߨݜݠݜۆ ݘݒݟ ބݜݛ

 ݝݥݖݞݞݐی ݝާݟ ݔݍާی ݕݔݘݔݟݞݔݜݢ ۅম 1929থ নېমপۇ ࠧࠡࠛࠣ࠙ࠦࠫۖ
., ΑrchEph, 1-158ݝݭݡݕݞݘݼ ߩݖݭݔݢݎۅ ुۑ ݘޕ ݝބݟ ݭݟݕ

 ςݘημητρίου τپ γίουڣ މτο ݖασιλικټ ۀ ম 1952থېমপۇ ࠧࠡࠛࠣ࠙ࠦࠫۖ
ݔݘާݓ εσσαλονίκηςऺڂ
-ݜ ݝݐݟݡݞݫݜݛ ݝݔݟ ݫݛ ݘݮݗݚݏݐݏ ݮۑম 2010থ নۓ ࠧࠡࠦࠫࠛࠟࠓࠝࠛۙ

. ASAtene 88, 309-346ݠݚݘݗݯۏ ݝݯݟ ݝݮݡݕݞݘ ݝݮݕݔݎݚݖݚݔݢ
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Tav. 1. Marmi ed elementi architettonici (el. D. Anelli).
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