
DELL' ATRIO DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE 

 GRECIA* 

di STELIOS  NTANTIS 

Scopo dellavoro presente e 10 studio dell'atrio, di questo cortile 
monumentale circondato da colonnati, come si presenta davanti al-
le basiliche paleocristiane della Grecia. La ricerca e basata principal-
mente sugli elementi che ci danno gli scavi degli archeologi greci negli 
ultimi anni. Scavi sono stati fatti in parte anche da francesi a Filippi e 
A1iki nell' isola di Thasos e da italiani a Dodecaneso. 

Lemerle e stato il primo che ha messo l' accento sul significato 
dell'atrio greco, per  suo ruolo, per le dimensioni e la sua disposizione, 
e come si vede le sue parole sono state ascoltate dagli archeologi1• 

Il tipo ellenistico della basilica,  risultato di necessita cultuale, 
di attivita ecclesiastica e di altri motivi (architettura tradizionale, cli-
ma, materiali ecc.), si forma presto, gia dal  secolo e prende disposi-
zione diversa dalle basiliche di altri paesi. Cosl oltre alle parti comuni 
principali del tipo classico della basilica, cioe la chiesa vera e propria 
e il presbiterio, la basilica greca ha in piu anche il nartece,  elemento 
che si incontra principalmente nell' ambito greco. 

L' atrio in successione topografica prende la prima posizione  

complesso basilicale, che si estende  senso di lunghezza.  mentre 

* Le abbreviazioni principali sono le seguenti: 

     Atene.  
ArchDelt:   Atene.  
ArchEpb:   Atene.  
Atti:   Congl'esso Internazionale di Archeologia Cristiana, Roma  

1940. 
BCH: Bulletin de   Paris. 
EEBS:      
Ergon:       
PG: Patrologia Greca di J.P. Migne, Paris. 
PraktAE :     

1.  L e m e r 1e,  propos des basiliques  de Grece, BCH 
70 (1946),  323. 
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le altre parti della basilica hanno attirato  attenzione deg1i studiosi, 
 atrio al contrario e stato studiato pocchissimo. Infatti pocchi sono gli 

studi sui tipi e sulla disposizione architettonica, mentre  uso funzio-
nale comincia ad occupare gli specialisti  questi ultimi anniz• 

Sicuramente  significato che gli archeologi avevano dato a que-
sta parte era  motivo principale di questo abbandono dell' atrio paleo-
cristiano,  essi per prima cosa muovevano alla scoperta del pre-
sbiterio e dell' aula del complesso basilicale. . 

L' atrio si presenta nelle costruzioni costantiniane di Roma e di 
Palestina, e nel territorio greco 10 troviamo fino agli anni di Giustiniano 
(527-565). La «rivoluzione» nell' ambito dell' architettura ecclesiastica-
anche della liturgia - che comincia  quelli anni,  la modificazione 
del complesso cultuale, e la sostituzione della basilica    tipo, 

  la chiesa  la cupola, ha contribuito alla trasformazione del-
l' atrio  un luogo secondari03 e a  a  alla sua abrogazione 
definitiva  

Di questi «cortili colonnati» nessuno oggi sta in piedi nel territo-
rio greco.  l'esti degli atri scavati si presentano come spaci ampi qua-
drangolari davanti alle chiese.  loro muri sorgono a una piccola altezza 
dal suolo e  danno pocchi elementi per il loro studio. Cosi molti pro-
blemi, come per esempio il modo di coperture dei portici, la disposizione 
del fregio, le piccole costruzioni che stavano dentro (fontane, catedra 
vescovile ecc.), la decorazione dei muri e dei pavimenti, sono di  fa-
cile soluzione. PerQ dallo studio dei elementi conservati si distingue la 
pluralita dei tipi. Tra gli atri finora scavati  Grecia e possibile vedere 
tutti  tipi rapresentativi che si incontrano nei paesi intorno al Mediter-
raneo. Eccetto  tipo caratteristico dell' ambiente greco, cioe i  t r 

 r t  c  si incontra anche il quadriportico abituale che si trova nelle 
costruzioni constantiniane  Italia e nell' Africa nord, l' atrio laterale 
tipico delle basiliche di Siria, come anche  tipo raro dell' atrio semicir-
colare. 

Gli atri esaminati nel nostro lavoro  trovano  tutte le parti della 
Grecia centrale e nelle isole. Nelle citta, dove  incontra  numero suffi-
ciente di basiliche come per esempio a  a Phthiotides Thebe e a 
Filippi, l' atrio presenta caratteristiche particolari. 

L' atrio greco si presenta altre volte circondato da annessi secon-

2. D.  a 11 a s,  EEBS, 20 (1950),  279. 
3. G. S  t i r i  u,     PraktAE 1940,  20-21. 
4.   r  a  d  s,       PraktAE 1964, 
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dari 1ungo   tutti i suoi 1ati, senza pero che sia assente l' atrio iso-
1ato e libero da tutte 1e parti. 

Per questa parte della basi1ica gli scrittori greci dell' epoca pa-
1eocristiana usano  gran numero di termini. Chiamano l' atrio  
(corti1e)6j  qualche caso 10 stesso termine accompagna ad aggettivi 
caratteristici, come   (corti1e a cie10 scoperto) 6   

 (corti1e che si corre intorno) 7. 

Ma il termine che prevale nell' ambito dell' archeo1ogia cristiana 
in Grecia e l'  (atrion), che si incontra in Eusebio sotto i tipi 

  (corti1e a  scoperto)8    (area scoperta 
ne1 centro)9j re1ativo eanche  termine  (area a cie10 scoperto)lO. 
L' atrio   quatro portici sostenuti dai co1onnati ha preso 1a denomi-
nazione  (quadriportico)11. 

Per l' abitua1e tipo dell' atrio nell' ambito greco c' e il termine 
 (triportico)lZ.  Sinesio di Pto1emaide  incontra 1a denomi-

nazione  (vestibo1o de1 tempio)13. Il termine  
si trova  Theophanis Continuatus. Ancora  usa il termine  

 che e ne1 mezzo de1 cortile)14 anche  tipo simile    Il 
Procopio usa  termine   che ecircondato dai co1onnati)18, 
mentre Nico1ao Messarites  da 1a denominazione  (vestibo1o)17. 

5.  u s e b   Vita Const.  39, PG 20; S  c r a t  s, Hist. ecc1.  38, 
PG 67, 332; G  C r  s  s t. Hom. de negatione Petri, PG 59, 618;  a   
S  e  t  a r  Descritio S. Sophia,   e 591, PG 86. 

6.  u s e b   O.c. rv, 59, PG 20. 
7.  S  e  t  a r   o.c.,  591, PG 86. 
8.  u s e b  o.c., 1.c. 
9.  d e m, Hist. eccl.,  4, PG 20, 865. 

10.  a r c  D  a c   Vita Porphyri, 84, 11, (ed. Gregoire-Kug'ener,  

66). 
11. S  f r    archiv. di Constantinopoli, Anacreontia, PG 87, 3812; is-

criz. di Laodicia Catacaumeni (C.   a u f m a   Handbuch der a1t. Epigra-
phik, Freiburg 1917,  250,  14-15; iscriz. del vescovo di Zenonopolis (F.  a 1-
k   Inscriptions grecques relatives a l' Hagiographie,  Ana1ecta Bollandiana 
LXXI,  88. 

12. Iscrizione musiva nella basilica di Alkison a Nicopolis  F  a d e 
f e u s,   ArchEph 1917,  66. 

13. Epist. 121, PG 66, 1501. 
14. C a 11   c  Vita di Ipatio, ed. Teubner,  67. 
15.  h e  h a  s, Cronografia, 203, PG 108, 324. 
16. De aedif.  4, 26. 
17.  e  s e m b e r g  Die Palastrevolution des Johannes Comnenos, 

Wurrburg 1907,  22. 
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 Constantino Porfirogeneto  incontra il termine  (vasca da 
bagno)18. 

Dal gran numero dei termini che  dati a questa parte del 
tempio paleocristiano possiamo dire,   certezza, che questo 
ambiente aveva una  importante nella vita della comunita 
paleocristiana. Questa ipotesi si rinforza anche dall' osservazione che 

 area degli atri conosciuti e quasi sempre piu grande della meta 
dell' aula della basilica, cosa che  permette di accettare, che  atrio  
era un semplice cortile, un luogo di aspettazione  una specie di cor-
ridoio decorato per il passaggio dei fedeli. 

Secondo D. Pallas  atrio si celebra, prima della messa, 
  cerimonia composta da salmi,  preghiere e letture.  se-

guito  clero e il  formando una processione, che si chiamava 
 entrataJ>, entravano ne]]a chiesa per 1a celebrazione de]]a messa18. 

Nel1a stessa parte restavano durante la messa i  cioe 
 grandi peccatori, chiedendo il perdono e le preghiere dei fede1i che 
entravano ne]]a chiesa20• 

L' esistenza di fontane e vasche era un elemento necessario de1-
l' atrio, come dimostrano gli scavi; ma anche dalle fonti scritte sappiamo 
bene che  fedeli si 1avano le mani e  piedi21. Pa]]as crede che le vasche 
ritrovate  atrio rettangolare de]]a basilica di Lecheon si usavano 
per 1avare i piedi22• 

Da]]' altra parte il gran numero dei Iocali annessi che stanno di 
solito intorno a]]' atrio, e una prova dell' attivita cultua1e e ecc1esiastica 
(battesimo, filantropia, ospita1ita ecc.) che si osservava  questo 1uogo. 

Presto l' atrio  compreso  1uoghi sacri, secondo l' editto 
dell' imperatore Teodosio  (anno 431), il qua1e estende il diritto d' asi-
10 della chiesa anche  spazio delI' atri023 • 

Simeone, archivescovo di Salonicco, facendo la spiegazione sim-
bo1ica del comp1esso cu1tuale, interpreta l' aula delIa basi1ica come i1 
cie10 e il paradiso, mentre i1 nartece e l' atrio come la   

Di so1ito  atrio era decorato con scu1ture, pitture e pavimenti 
musivi. 

18. De cerimoniis, 1, 17, e  18, PG 112, 324 e 333. 
19.  a  a s, O.c.,  281-289. 
20. S. G r e g  r   a u m a t u r g  Epistola Canonica, PG 10, 1048. 
21.  u s e b i  Hist.   4, PG 20. 
22.    PraktAE 1959,  130. 
23. C  d e  e  d  s  a n u s, Lib.  tit. 15, lex 9;. 
24. De Sacra Liturgia, 98, 115, 292. 
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Una belIa descrizione delI' atrio delIa basilica paIeocristiana di 
Serres,  conservata, troviamo  Pediasim025• Come enoto, descrizioni 
di basilische e specia1mente di atri troviamo  Eusebi026, Chorici027 e 

 PaoJo Silentiario28• 

 L a  s i   e 

L' atrio  Grecia occupa Ia prima posizione per quanto riguarda 
Ia disposizione topografica delIe parti principa1i delIa basilica paIeo-
cristiana. Prendendo  considerazione  orientazione fissa delIe chiese 
greche, 10 spazio rettangoIare delI' atrio si estende davanti aI Iato stret-
to occidentaIe, cioe davanti aI nartece. Su questo Iato si aprono stabil-
mente 1e porte principa1i de]]a bacilica,  qua1i portano attraverso il 
nartece  ambiente delIa chiesa vera a propria.  questa maniera 

 atrio, stendendosi davanti a queste porte, da  impressione di  ve-
stib010 monumenta1e; circondato da11' a1tra parte per tre  quattro 1ati 
da portici,  presenta come  cortile maestoso. 

Questa  che e1a rego1a per 1e basiJiche de]]a Grecia,  
incontra di so1ito   parti de1 bacino mediterraneo. Cosl anche  
territorio itaHano,  Africa settentrionaJe,  Pa1estina e  Ba1cani 
l'latrio si incontra verso il 1ato stretto e davanti ag1i ingressi principa1i 
de1 comp1esso basilica1e.  eccessione di questa rego1a, come e noto, si. 
incontra  Siria, dove ragioni di architettura tradiziona1e hanno impo-
sto la  dell' atrio verso il 1ato 1ungo sud de]]a basi1ica29 •  

atrio di tipo siriaco e stato scoperto recentemente  Grecia. L' atrio 
de]]a basi1ica C di Amphipo1is, dove 10 scavo  e ancora terminato, 
si presenta posto 1ungo tutto il 1ato SUd30. Pa]]as ha scoperto ne]]a ba-
silica di Granion a Corinto  cortile posto 1ungo il 1ato SUd31. 

Tnoltre c' e  caso dove l' atrio eposto su1 lato nord; questo caso 

25.   r! a n d  s,         
 EEBS 19 (1949),  259-271. 

26. Basiliche: di Anastasis a Gerusaleme (Vita Const.,  39,  20), e di 
Tiro (Hist. eccl.  4,  20). 

27. Laudatio Marciani, 20-21 (ed. FiJrster-Richsteig,  7-11). 
28. Descriptio S. Sophiae,  612s,  86. 
29. J. L a s s u s, Remarques sur  adoption  Syrie de !a forme basilica! 

pour Ies eglises chretiennes,  Atti,  339. 
30.  S t  k a s,     PraktAE 1971, 
 

31. D.  a  a s,        PraktAE 
1970,  101, fig. 1. 
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si presenta nel complesso delle basiliche geme11e di Aliki ne11' isola di 
Thasos, dove  unico atrio quadriportico di forma irregolare e comune 
per le due chiese. Questo occupa 10 spazio occidentale della basilica si-
tuata a nord,  la quale comunica per mezzo di  corridoio, e 10 spa-
zio rimanente a nord della grande basilica situata a sud,  la quale 
ugualmente comunica per mezzo di due porte,  una che porta nel na-
rtece,  altra ne11' aula32• 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 1. L' atrio deJ1a  di S. Demetrio  
a Phthiotides Thebe (Nea Anchia10S) 

Di solito  atrio, come si e visto, si estende davanti al nartecej 
perQ ne11a basilica C, detta di vescovo Pietro a Phth. Thebe (Nea An-
chialos), si trova  davanti al suo doppio nartece. Come 
si sa doppio nartece aveva anche la chiesa di S. Sophia a Constantinopoli. 

 e solita  esistenza del doppio atrio, posto secondo  asse 
de11a basilica.  Grecia  abbiamo finora due esempi.  questo caso 

32. J.  S  d i n   Aliki, Travaux de l' Ecole   1969, Thasos, 
BCH 94 (1970),  857-859, fig. 77. 
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g1i atri si succedono l'  l' a1tro, dando cos1 una grande 1unghezza a1 
comp1esso basi1ica1e.  ambedue i casi per entrare nelle basi1iche si do-
vevano attraversare tutti e due g1i atri. Cosi nel1a basi1ica  di Fi1ippi 
(fig. 3) l' approssimamento ag1i atri si otteneva per mezzo di  monu-
menta1e propi1eo che si trovava verso i1 1ato sud de1 secondo atrio; in 
seguito l' ingresso a1 primo si faceva per mezzo di due porte 1atera1i, 
situate secondo l' asse dei portici 1atera1i di ambedue g1i atri33. 

De1 tutto origina1e e 1a disposizione de1 doppio atrio del1a basi-
1ica di Lecheon a Corinto (fig. 4); qui i1 primo atrio, situato davanti a1 
nartece, ha 1a forma semicirc01are, l' a1tro che segue ha la forma di  
rettang010 a11ungato. L' ingresso nel tempio si otteneva per mezzo di due 
porte del1' atrio semicirc01are; da1 di fuori si entrava in questo atrio at-
traverso tre porte, una principa1e, posta al1a sommita de1 semicerchio, 
ornata con prostoon e due latera1i, attraverso l' atrio rettang01are3d • 

Qua1che v01ta davanti a11' atrio si estendeva  semp1ice corti1e, 
cioe  spazio chiuso con muri e senza  ne1 qua1e di s01ito si in-
contrano vasche, fontane  pozzi. Dal1' atrio del1a basi1ica di Ask1epieion 
(fig. 6) che sta sulle pendici di Acrop01is, procede  corti1e, dove si tro-
vano due vasche; per mezzo di porte che si aprivano 8ui 1ati sud e ovest 
del cortile si otteneva l' ingresso dal fuori verso l' atrio e l' aula del1a ba-
si1ica, Simi1e disposizione c' era anche nel1a basi1ica di Serres (Macedo-
nia),  conservata, dove i1 corti1e con i1 suo  procedeva l' atri03fi. 

La disposizione della basilica con doppio atrio e corti1e e m01to 
rara; e assente comp1etamente nel1' Ita1ia e nel1' Africa;  Siria si 
conservano esempi di questo tip036. 

 a1cuni casi  semplice corti1e sostituisce l' atrio e occupa pre-
cisamente i1 suo posto, si estende cioe davanti a1 nartece. Esempi di 
questi corti1i abbiamo a Dafnusia di Locride3 7, a Ermionis ne1 Pe1opon-
nes03B ed a Margarona presso Nicop01is39 ; neg1i u1timi due casi i1 centro 
de1 cortile e occupato da una vasca. 

33.   L e m e r  e. PhiJippes  Ia  orientale, Pal'is 1945,  
297-299, tav. XXXV-XXXVI,  

34. D.  a  a s,    PraktAE 1959,  129. 
35.   r  a n d  s,   ... ,  265, fig. 4. 
36. G.  c h a  e n k   antiques de Ia Syrie du Nord. Paris 1953, 

fig·.   tav. CIII, CXI, CXII. 
37.   r  a n d  s, Une basiliqne paleochretienne  Locl'ide, Byzantion 

5 (1929-1930),  207-228, fig. 1. 
38.  S t  k a 5,     PraktAE 1955, 

 236-240, fig. 1. 
39. G. D a u  Region de Nicopolis, Chronique des foniIIes  1958, BCH 

83 (1959),  664-665. 
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L' atrio paleocristiano in Grecia si racchiude di so1ito  area 
compresa  pro1ungamento verso ovest dei muri 1aterali de1 corpo 
delIa basi1ica. Questa e 1a solita disposizione 1a qua1e da l' unione or-
ganica a tutto il comp1esso. Esempi  abbiamo mo1tissimi   
basi1iche di S. Demetrio  a Phthiotides Thebe,  e D ad Amphipo-
1is, di Dumetio  a Nicopo1is e di Panormos in Creta. 

Questa disposizione e 1a rego1a per 1e basiliche d' Ita1ia  per 
esempio S. Pietro in Vaticano40 , S. Clemente41 e S. Agnese a Roma42 , 

S. ApolIinare  Classe a Ravenna43 e nelIa chiesa Maggiore di Mi1ano44 • 

Lo stesso si incontra anche  Africa settentriona1e come per esempio a 
TebessaH , a Timgad nelIa basilica di Donatisti48 ed a Damous-e1-Ka-
rita a Cartago4 7. 

 a1cuni casi perQ l' atrio si presenta piu 1argo, cioe avente 1ar-
ghezza piu grande della chiesa, come per esempio  basiliche  di 
Filippi e di S. Stefano di Coo.  a1tri casi invece l' atrio si presenta piu 
stretto come nelle basiliche di Epidauro e di A1kison  a Nicopo1is. 

L' asse dell' atrio di solito adotta e segue l' asse dell' au1a basi-
lica1e; a1tre vo1te perQ si spezza e cosi si presentano tipi di atrio che  
hanno una continuita organica insieme a1 corpo basi1ica1e, abbandonando 
1a solita forma dell' area rettango1are, come nella basilica  di  (fig. 
7), di Ask1epieion e di Epidauro.  Ita1ia l'atrio si racchiude sempre 

 area che si forma da1 pro1ungamento dei muri 1aterali della basili-
ca, e il suo asse e il pro1ungamento dell' asse de1 tempio; questa disposi-
zione dell' atrio si incontra di solito anche nell' Africa settentriona1e, 

40. Libel' Pontificalis. ed. Duchesne, Paris 1886,  192,  192;  C e r r a-
t  Tiberii Alpharani, de basiIicae vaticanae antiquissima et nuova structura, 
Studi e Testi 26, Roma 1914, tav.  

41. R.  r a u t h e  m e r, Corpus basilicarum cristianarum, Roma,   
tav.  

42. F r. D e  c h m a  n·  r   s c h  r a, Das Mausoleum der Kaiserin 
Helena,  Jahrbuch des Deutschen ArcMologischen Instituts 1957,  72, fig. 27. 

43.   a    t t  La basilica di S. Apollinare  Classe, Vaticano 1954, 
tav.  

44.   D e C a  t a  D'  r  a g  La ccChiesa Maggiore» di MiIano, 
S. Tecla, MiIano 1952, tav.  

45. S. G s e 11, Les monuments antiques de  AIgerie, Paris 1901,    
267, fig. 134. 

. 46. C. Courtois, Timgad, 1951,  73. 
47. C. G. L a  e  r  La basiIique chretienne de Tunisie, in Atti,  202, 

 17. 
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ma  alcune eccezioni, come per esempio nella chiesa a Cinque Navate 
ad Ippona di Algeria48• 

 L a f  r m a 

Come si e detto 1a forma dominante dell' atrio  Grecia el' area 
rettango1are 1a qua1e di rego1a si 1ega armonicamente  il corpo basi-
lica1e.   pero pocchi gli esempi di atri che hanno una forma de1 
tutto irrego1are  trapezoida1e e anche una direzione obligua.  mo1ti 
casi 1a causa di questa conformazione   spiegata. 

Durante 1a costruzione dell' atrio della basi1ica di Ask1epieion ad  
Atene  stati utilizzati resti di muri antichi preesistenti; questo e il  
motlvo della direzione nord ob1igua dell' atrio e anche della irrego1a- 
rita parzia1e della sua forma.  ruderi de1 tempio di Asc1epios e   e r i- 
.  a t   1a famosa via della passeggiata degli atenesi, hanno contri- 
buito ne1 presente caso definitivamente alla formazione dell' atrio 40 •  

InoItre 1a presenza di una vla e il passaggio di una c10aca sotto 
questa nella citta palaocristiana di Phthiotides Thebe hanno costretto 
l' architetto della basilica di E1pidios  (fig. 2) a modificare 1a sua 
piantae spostare l' asse de1 muro nord dall' ango1o nord-est de1 nartece 
ed a portar1o  l' interno. La conseguenza e stata 1a costruzione di 

 nartece obliguo e di  atrio  parte obliguo  il1ato   

La posteriore construzione dell' atrio  l' utilizzazlone di muri 
delle basiliche gemelle di A1iki nell' iso1a di Thasos ha dato a1 comune 
quadriportico 1a forma trapezoida1e    

Il motivo della mancanza di  spazio indispensabile ha con-
tribuito evidentemente nella apparlzione delle varie forme di atri, i qua1i 
nonpresentano una pianta rego1are    collegati organicamente 

 l' edificio prjncipale, come per esempio nella basilica di S. Stefano 
nell' iso1a di  

Ma anche il  tipo dell' atrlo semicirco1are  manca dal ter-
ritorlo greco. La grande basiHca di Lecheon e preceduta da  atrio di 
forma   Ne1 saco della basilica di S. Demetrio a Phthio-

48.   a r e c, Monuments chretiens d'  Paris 1958, fig. 33 e 34. 
49.   r a v]  s,        ArchEph 

1939-1941,  39, fig. 19. 
50.  L a  a r  d  s,    PraktAE 1960,  62. 
51. S  d  n  O.c., fig. 77. 
52.   r] a n d  s,     Atene 1952, 

 98, fig. 101. 
53. D.  a ] ] a 5, o.c., PraktAE 1960,  146. 
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tides Thebe (fig. 1) la forma dell' atrio e  quadrato di dimensioni 
 m. G4 • 

  t i  i 

el territorio greco il tipo di atrio caratteristico per eccellenza e 
il  cioe il triportico GG Questo tipo si trova nelle basiliche for-• 

nite di nartece ed e composto da  area centrale scoperta e da tre por-
tici a nord, a sud ed ovest che la circondano. Ad ovest  esiste porti-
co, ma  muro occidentale del nartece delimina il lato orientale del-

 atrio. Alcuni pensano che il colonnato del portico orientale sia stato 
chiuso  tutta la sua lunghezza   muro continuo e cosi si sia for-
mato  nartece. Questa caratteristica fase transitoria la incontriamo a 
Constantinopoli nella basilica di StudionG6 • 

Oltre i confini della Grecia questo tipo 10 troviamo in Asia Mi-
nore, a Constantinopoli nella S. Irene G7 , ad Efeso nella basilica di S. Gio-
vanni, a Ravenna nella basilica di S. Vitale58 e di S. Apollinare Go , ai 
confini tra Egitto e Palestina  antica citta Ostracina nella basilica 
Sud 60, nella basilica situata sull' acropoli romana della citta di Xanthos 
(Anatolia)6l, nella basilica di Tropeon ((marmOrea»)  Romania 62 e 
Ochride 63. Il tipo del triportico e assente da Roma, dall' Africa setten-
trionale e dalla Palestina. 

'Piu raro  Grecia e - almeno finora - il tipo del quadriportico 
 quale si incontra molto spesso a Roma e  altre parti dell' Italia, 
 Africa settentrionale,  Palestina,in Asia Minore e nei Balcani. Finora 

54. G. S  t i r i  u,      ArchEph 1929, 
tav.  

55. Il termine greco si incontra neJl' iscrizione deJl' atrio deJla basilica di Du-
metios a Nicopolis e precisamente davanti aJl' ingresso  Filadelfeus, O.c.,  66). 

56.   r 1a n d  s, o.c.,  130, fig. 84. 
57.  Mathews, The Early Churches of Constantinopl,  78, fig. 

38,  80, fig. 39 e 40. 
58.   e r  n  Bizantino, in Encicl. Universale dell' arte, Roma,  647. 
59.   a   t t  o.c., tav.  
60. J. C 1e d a t, Fouilles iJ. Khirbet-el-Flousiyie,  Annales du service des 

antiquites de l' Egypte, 16 (1916),  21-23, tav.  
61.  D e m a r g n  Fouilles de Xanthos,  Le Piliers funeraires, Paris 1958. 

fig. 1. 
62. D. C i u r e a, La basilica cristiana in Romania, Atti   386, tav. tra 

 384-385. 
63. C h. D e 1   Etudes d' architecture paIeochretienne, Byzantion 32 

(1962),  277. 
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g1i scavi,  Grecia hanno portato al1a 1uce  numero 1imitato di atri 
di questo tipo. Ne abbiamo due casi a Filippi, l'  nella basilica  a 
cinque navate 6 ( e l' a1tro nella basilica fuori 1e mura  Un a1tro qua-
driportico e stato scoperto a Panormos  Greta 66. Infine quadriporti-
co e anche l' atrio comune delle basi1iche gemelle di Aliki nell' iso1a di 
Thasos 67 • 

 quadriportico  Grecia, come anche il tipo di atrio triportico,  

situato sempre davanti a1 nartece.  questo e differente 1a disposizione 
dell' atrio di a1tri 1ocalita, dove il nartece manca comp1etamen,te e dove 
l' atrio comunica direttamente con 1a chiesa come per  a Roma 
e  Africa settentriona1e. 

Fig. 2. L' atrio della basilica di Elpidios  
a Phthiotides Thebe (Nea Anchialos). 

 tipo particolare dell' atrio con due porticl appartiene  picco10 
atrio della basilica di E1pidios a Phthiotides Thebe; 1a sua semplice dis-

 interna consiste so1tanto  due portici paraJ1e1i a nord e 8ud 68. 

 tipo con due  ortlci, ma posti ai 1ati est e ovest,  incontra a 

64.  L e m e r   Philippes... , tav. xxxv-xxxvr. 
65. S.  e  e k a n  d  s,         

ArchEph 1955,  117, fig. 2. 
66.   a t  n,     PraktAE 1949,  111. 
67. J.  S  d  n  o.c.,  859, fig. 77. 
68. G. S  t  r  u.  ....  112. 
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Cheikh Sleiman in Siria69 ed ad Apollonia nella basj}ica dell' Est, dove 
essi  posti  1ati sud e ovest 7  

 interessante e  tipo dell' atrio in forma d' arco nella ba-
silica paleocristiana di Lecheon a Corinto. La corda dell' atrio semicir-
co1are tocca  muro ovest del nartece; nell' interno e lungo il semicerchio 
e la corda si formano i portici 71 Un simi1e esempio, come si sa, esiste • 

nella basilica di Damous-el-Karita a Cartago 72• 

 il caso rarissimo dell' atrio nel tipo di una costruzione 
chiusa distingue Orlandos nella basilica di Sicione a Corinto; in questo 
luogo nel cortile davanti al nartece e stata scoperta una costruzione ret-
tangolare, posta simmetricamente per quanto riguarda i muri del nar-
tece e i muri delle costruzioni latera1i; j} 1ato che sta verso  nartece pre-
senta tre aperture, formate da due pilastri, mentre gli altri 1ati SOno 
chiusi. Troviamo dunque la sostituzione dell' atrio con portici, con una 

73.costruzione chiusa Questo tipo si incontra nella basilica di Giu1bakse 
in Asia Minore74• 

 L a d i s  s i  i  e  t e r  a 

La caratteristica principa1e 1a quale distingue l' atrio dal cortile 
el' esistenza di portici per tre  quattro 1ati, i quali formano il corridoio 
coperto a forma di  oppure  corridoio coperto intorno, mentre 
l' area centrale rimane a cielo scoperto. 

 colonnati paralleli dei lati sud e nord  posti di solito senza 
relazione con  colonnati della vera e propria chiesa, come per esempio 
nelle basiliche  di Filippi, di Alkison  a Nicopolis, di Epidauro e del 
vescovo Pietro (C) a Phthiotides Thebe. La distanza fra questi co1onnati 
e di solito molto  grande dal1a medesima de1 colonnato interno della 
chiesa. Qualche volta perQ e  piccola, come per esempio nella basi1ica 
di Dumetios a  icopolis (fig. 5).  alcuni casi soltanto que'sti colonnati 

 erigono sul prolungamento degli assi dei colonnati della chiesa come 

69. J. L a s s u s, Sanctuaircs chretiens de Syrie, Paris 1947,  35, fig. 14. 
70. J. W a r d  e r k  s, Christian  of the Cyrenaican Penta-

polis,   de !a Societe d'  copte 9 (1943), tav.  

71. D.  a!! a s, o.c.,  146. 
72. C. G. L a  e  r  o.c.,    202, fig. 17. 
73.   r ! a  d  s,        

ABlVIE 11 (1969),  153-154. 
74. G. W e b e r, Basl!ica und Baptisterium    Byzantinische 

Zeitschrift, 1901,  568-573. 
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nella basilica di S. Demetrio e di E1pidios a Phthiotides Thebe.  questo 
caso tutto i1 comp1esso possiede unione organica76. 

Facendo eccezione, rispetto ai soliti co1onnati retti1inei, nella 
basilica di S. Demetrio a Phthiotides Thebe il co1onnato de1 1ato occi-
dentale dell' atrio, composto da quattro colonne, ha 1a forma curvilinea; 
questo co1onnato segue paralle1amente  muro occidentale, disposto in 
un' abside poco profonda.  tal modo si forma  portico arcuato, 
tato nella parte centrale de1 suo lato ovest76• La parte, ordinata  que-
sta maniera,  presenta come  spazio indipendente. L' iso1amento 
di una parte de1 portico diventa  evidente nell' atrio della basi1ica 
di Dumetios a Nicopo1is;  portico occidentale di questo triportico 

 separa dag1i altri due per mezzo di muri ed ingressi, diventando  
questa maniera indipendente 77 • 

Sarebbe difficile app1icare  termine  r t  c  per  1ato ovest 
de1 quadriportico della basilica  di Filippij questo 1ato, come si deduce 
dal10 studio delle parti architettoniche, era a due piani a disposizione 
architettonica partico1are, mo1to differente dagli altri portici rimanenti. 
Ne1  de1 muro ovest di questo atrio esiste una grande conca 
circo1are (esedra) e ai 1ati di questa, picco1e conche poste simmetrica-
mente. Davanti a questo ordinamento sono disposte altre co1onne, ma 

 picco1e di quelle dell' atrio, 1e quali sostengono il piano superiore78• 

Il pavimento interno dell' atrio era ricoperto con 1astre  con 
decorazioni a mosaico.  1e 1astre di preferenza erano utilizzate per 
l' area a cie10 scoperto, mentre  pavimento dei portici era coperto da mo-
saici. Cosi per l' area scoperta venivano utilizzate lastre marmoree, de1-
1e quali si conservano vari frammenti 79;   alcuni casi si conservano 
intere, come nelle basiliche  di Amphipo1is (dimensioni  m.), 
di Katapo1iani nell' iso1a di ParosSo , di DumetiosS1 e di Alkison a Nico-
polisS2• Si faceva anche usodi 1astre quadrate di ardesiaS3 oppure di 

75. G. S  t i r  u,  ... ,  36, tav.  C. 
76.  tav.  
77.  d e ffi,      ArohEph 1929,  

207, fig. 37. 
78. :. L e ffi e r   Philippes,  313.. 
79. Basilioa C a Phthiotides Thebe (G. S  t  r  u,     

PraktAE   21). 
80.   r  a n d  s,       PraktAE 1964, 

  

81.  F i  a d e  f e u s, 0.0.,  66. 
82. G. S  t i r i  u,   PraktAE 1938,  116. 
83. S.  e  e  a n i d i s,    ArohDelt 21 (1966),  372. 
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grandi mattoni quadrati deIle solite dimensioni  m84• L' atrio 
deIla basiIica di Epidauro  fu mai coperto  da 1astre  da mosaico86• 

Maggiore importanza si dava al pavimento dei portici deIl' atrio 
i1 qua1e veniva ricoperto di solito  semp1ici  comp1esse decorazio-
ni musive, come neIle basiIiche  di Phthiotides Thebe, C ad Amphi-

 di Demetrias,  a Dion, di Ilisos ad Atene e di A1kison a Ni-
copolis88•  raro e l' uso deIle 1astre marmoree87  dei mattoni88•  
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Fig. 3. 11 doppio  della basilica  di Filippi. 

costruzioni piu poveri il pavimento veniva coperto  un strato di 
terra battuta, miscolata  polvere di tegole8D • 

La differenza de1  fra  pavimento deIl' atrio e i1 pavimen-
to de1 nartece  era di solito molto grande. Pero nelle basi1iche  di 
FiIippi e di S. Stefano neIl' isola di Coo si presenta considerevo1e;  
questo caso il passaggio dal1' atrio verso il nartece  otteneva per mezzo 

840. Basilica di S, Demetrio (G, S  t  r  u,   .. ,  37) 
di Elpidios  e di Panormos  Platon, o,c.,  110). 

85.   l'  a n d  s,   .. ,  106. 
86. Vedi l' opera di J.  S  d  n  Mosaiques paleochretiennes de Grece, 

BCH 94 (1970),  699-753. 
87. G. S  t    u,   .. ,  1140. 
88.  L a  a r  d  s, PI'aktAE 1971,  23. 
89.   1a t  n, o.c.,  110. 
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di una scaIa con pocchi gradini che  estendevano  tutta Ia Iunghezza 
deI Iato orientaIe dell' atrio. 

Nella basilica di Lecheon abbiamo  considerevoIe caso di pavi-
menti convessi, sia deI portico est come anche  cortile semicircoIare 
dell' atrio, dovuti entrambi a motivi puramente estetici90. 

L' area deI cortiIe dell' atrio era determinata intorno dalla base 
deI coIonnato; essa veniva fondata su forti sostruzioni, inaIzata Iegger-
mente daI pavimento dell' atrio9l. Lo stiIobate della basiIica di S. Deme-
trio a Phthiotides Thebe aveva  aItezza di 0,15 m.. Questo stiIobate 
era formato da  muro  da Iastroni di pietra e quaIche voIta di marmo 
- come anche  altre parti delle basiIiche paleocristiane - preso da anti-
chi monumenti che davano materiale pronto 92. 

Sullo stilobate erano posti  tronchi cilindrici delle coIonne di 
prefenza, appoggiate su basi ionizzanti, dei quali si conservano  situ 
moIti frammenti, Su questi tronchi venivano posti capitelli aIcuni di 
quelli conservati  dello stile corinzio  ionico. Sui capitelli delle co-
lonne che sostenevano fregi curviIinei, venivano posti  a forma di 
piramide. La parte sopra dei  sostituiva Ia ampia base per gIi 
archi appoggiati  questi93 . QuaIche voIta  capitello e il  for-
mavano  corpo94. 

 triportici e  i1 Iato del muro est, il fregio curvilineo dei 
coIonnati appoggiava sulle ante, fatte da muro e   caso da marmo 
(S. Demetrio a Phthiotides Thebe). L' interessante caso del accoppia-
mento dell' anta e della coIonna 10 troviamo  atrio originaIe della 
basilica di Alkison a Nicopolis95. DagIi eIementi conservati si vede che 

 uso dei piIastri soItanto, oppure aIternati    e soIito; ab-
biamo soItanto  caso della basilica di KatapoIiani  isoIa di Paros, 

  atrio e stata trovata Ia base di  piIastro rettangoIare, posto 
sullo stiIobate tufacio. Da questa base si deduce che  portici dell' atrio 
erano sostenuti da pi1astri96. 

 punto di incontro dei coIonnati delI' atrio venivano posti dei 

90. D. PalJas, o.c.,.p. 156. 
91.   1 a t  n, o.c.,  111. 
92. G. S  t  r  u,  ... ,  199. 
93.  d e m,      PraktAE 1925,  103;  d e m 

PraktAE 1933,  53. 
94. S. Pelecanjdjs,   PraktAE 1967,  77. 
95. G. S  t  r  u,   PraktAE 1938,  114. 
96.   r 1a  d  s,     PraktAE 1962, 

 183, fig. 183, e 183<t. . 
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forti pilastri a forma di L (basil.  di Filippi e di Panormos)  a forma 
di  (basil. di Alkison a Nicopolis e di Lecheon). Nell' atrio della basi-
li.ca di S. Demetrio a Phthiotides Thebe troviamo pilastri di insolito 
taglio; qui a causa della disposizione arcuata del lato ovest,  posti 
due forti pilastri dai quali partono i piedi dei tre archi. L' esistenza dei 
forti pilastri era necessaria a causa delle spinte degli archi che appoggia-
vano sui colonnati. L' uso degli archi  fregio dei colonnati si incontra 
in Grecia durante il secol0  Testimonianze deIl' esistenza di arcate, 
appoggiate sui colonnati, danno le parti di archi scoperti negli atri delle 
basiliche di S. Demetrio a Phthiotides Tebe08 , di DionOO e  atrio piu 
anticodell' ottagono di Filippi1oo• Nel caso pero del colonnato rettili-

 i pilastri  erano indispensabili, e questo possiamo supporl0 del-
l' atrio della basilica di Asklepieion, dove le colonne stavano al posto 
dei pilastri  

Gli spazi intercolunni  caso della basilica  di ·Filippi venivano 
chiusi da porte a due battenti, come  dimostra dai fori conservati sul-
]e lastre dello stilobate; cosi il cortile veniva isolato dai tre portici102• 

 portici erano coperti da tetti di legno e tegole, secondo l' uso 
dell' epoca, come si testimonia  numerosi frammenti di tegole,  
di legno carbonato e di chiodi103•  certi casi questi tetti erano incli-
nati versO il cortile e cosl le acque piovane si raccoglievano nelle vasche 
che si trovavano  centro del cortile, come per  nell' atrio della 
basilica di Panormos lO\ oppure si raccoglievano per mezzo di tubi di 
terracotta nelle cisterne, costruite sotto   del pavimento del Cor-
tile105• 

 La comunicazione 

L' ingresso  atrio da fuori  otteneva  alcuni casi attraverso 
il cortile annesso, di solito per mezzo di semplici porte, ornate con pro-

97.  d e m,  •.. ,  109. 
98. G. S  t  r i  u,  .. ,  71, fig. 19. 
99. S.  e J e c a n  d i s,    ArchDelt 21 (1966),  371. 

100. Idem,   PraktAE 1967,  77. 
101.   r a v J  s, O.c., fig. 19. 
102.  L e m e r J  PhiHppes,  304, fig.  
103.  di Dion, J' atrio deJl ottagono di FiJippi e basiHca C di Phthiotides 

Thebe. 
104.   a J  k  r  s,     PraktAE 1955, 

 

105. G. S  t  r  u,   .. ,  37; Ergon 1972,  26. 
eEOAorIA.   TEuxos 4. 55 
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  portici. L' entrata neII' atrio neIIa sua solita forma era una sem-
plice apertura  muri laterali  sul muro ovest. Qualche volta l' entrata 
era costudita da una costruzione semplice rettangolare coperta  
di S. Stefano e di Dumetios a Nicopolis).   solo caso questo spazio 
chiuso stava a1 posto di  vestibolo, con il  pavimento decorato a 
mosaici (basilica di Damocratia a  

Un insolito  di propileo  incontra lleII' atrio deIIa basilica 

• • 

866 

Fig. 4.  doppio atrio della basilica di Lecheon a Corinto. 

di Katapoliani, dove i due ingressi a ovest e sud  ornati con propileo 
a due conche107• Una simile disposizione abbiamo  atrio antico del-
l' ottagono di Filippi, dove le larghe ante deII' entrata sud, piegate verso 
l' esterno, formano una grande porta semicircolare, rivestita di marmi e 
affiancata ai lati da due    Questo tipo 10 incontriamo anche nel 
propileo deIIa basilica  di Filippi. 

106. J.  Michaud, Chronique des fouilles en 1970, BCH 95 (1971),  
941;  947, fig. 318.. 

107.   r 1a n d  s,       PraktAE 1964, 
 

108. S.   1  k a n  d  s, o.c. PraktAE    
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Propileo a due ed a quattro co10nne  incontra nelle basiliche di 
Epidauro e di Leoheonj  entrambi   questo  trovava su1 1ato ovest 
dell' atrio ed era 1a sua entrata principale. 

Evidentemente nella facoiata della basilica di S. Demetrio a Ph-
thiotides Thebe  coIonnato, esteso  tutta Ia sua Iunghezza, da  
aspetto cIassico, formando  questa maniera  propileo simiIe ad  
portico, Ie coIonne deI quale erano poggiate   alto stiIobate (0,50 m.)j 
attraverso questo propiIeo e per mezzo di tre porte grandi  entrava 
nell' atrio. Quasi simiIe e  caso della basilica di Alkison a  
dove  Iargo corridoio a forma di portico e attacato Iungo  Iato ovest 
dell' atrioj questo corridoio e formato da archi e da voIte a croce come 
mostrano Ie ante presso  muri deI portico. L' ingresso  faceva attra-
verso questo corridoio e per mezzo dell' unica porta esistente a destra 
della facciata ovest, decorata  due coIonne1oD• 

L' ingresso neI  atrio della basilica di EIpidios a Phthio-
tides Thebe  faceva attraverso  propileo originale, situato al Iato sud. 
Nella facoiata presentava un ooIonnato a tre  attraverso  quale 

 entrava   area rettangoIarej di seguito per mezzo di  apertura 
bifora  entrava ne1 portioo sud dell' atrio a due portioi. 

La comunicazione tra il natrece e  atrio t r   r t  c   ot-
teneva di regoIa per mezzo di due porte Iaterali, aperte sugli estremi de1 
muro ovest deI nartece e sulI' asse dei portici nord e sud. Sull' asse Iungo 
della chiesa vera e propria e dell' atrio  c' era mai porta, moIto pro-
babiImente a oausa di motivi pratici,  per evitare  vento e  rumori 
che venivano dalI' esterno. 

La comunicazione fra il q u a d r   r t  c  e Ia chiesa  otte-
neva per mezzo di tre porte, l' una centraIe, secondo  asse, e due IateraIi 
come per esempio nelle basilice  e fuori Ie mura di Fi1ippi. Un' ecce-

  incontra ne1 quadriportico della basilica di Panormos, dove  
 era 1a porta centrale. NotevoIe e  caso della basiIica di AIiki, dove 

due ambienti annessi, situati tra  atrio ed il nartece, formano  corri-
doio che mette  comunicazione queste due parti.  per mezzo di 
due porte Iaterali aI Iato est, l' atrio semicircoIare della basi1ica di Le-
oheon comunioa   nartece. 

 essere certo che  atrio veniva isoIato   certo momento 
 Ia chiusura delle portej  abbiamo moIte prove. Il numero degIi 

ingressi, attraverso  qua1i l' atrio comunica   esterno, era Iimitato. 
NeI maggior numero delle basiliche c' era  so10 ingresso (basil. di As-. 

109. G. S  t  r i  u,   PraktAE 1938,  114. 
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olepieion, di Dion, di Aliki, di S. Stefano, di Panormos e di Dumetios). 
 mo1ti oasi e provato ohe gli ingressi venivano iso1ati  delle porte. 

L' esistenza di queste e oonstatata dal1e soglie, trovate in situ, e dai fori 
di forma rettango1are  oiroo1are, oonservati su queste soglie. Questa 
supposizione viene inooraggiata dal fatto ohe 1e aperture deg1i ingressi 
hanno una larghezza ohe di solito  supera  2,50 m. (Dion 2,40 m., 
Dumetios 2 m.,  di Amphipolis 2,15 m.). 

VI. L e f  n t a n e e 1e v a s:o h e 

Le fontane e 1e vasohe erano indispensabili  quest' area per 1a 
purifioazione simbo1ioa dei fedeli ohe venivano  ohiesa e per 1e altre 
neoessita, liturgiohe e pratiohe 110. Ne1 maggior numero deg1i atri si oon-
servano basi, frammenti e resti di fontane e di vasohe. Queste si inoon:-
trano ne1 oentro dell' atrio, oppure verso il1ato orientale od oooidentale. 

Ne1 oentro de1 triportioo della basilioa  di Dion si oonserva 1a 
base quadrata  m.) di una fontana ohe ha ne1 suo oentro oanali 
per il rifornimento ed  flusso delle aoquej si oonservano anohe  
tubo di piombo rotondo per il rifornimento ed  oanale sotterraneo di 
taglio quadrato ohe serviva per l' al1ontanamento delle aoque  dire-
zione nord-est ohe terminava in  piooo1o  ooperto  una gra-
ta marmorea111• Ne1 oentro anohe dell' atrio semioiroo1are della basilioa 
di Leoheon si trovava una vasoa rettango1are  m), i oui 1ati 
interni formavano semicerchi e  fondo era ooperto  mattonij  

cana1e dal1' ovest portava l' acqua nella vasoa, che stava al posto di una 
fontana1l2• Ne1 oortile deJl' atrio della basilica di vesoovo Pietro a Phthio-
tides Thebe e stato trovato  oumu1o di frammenti di co1onne, capi-
telli  trasenne di marmo, provenienti molto probabilmente dalla fon-
tana distrutta1l3• 

Una fontana de1 tipo fiala e stata trovata nell' atrio della basi-
1ica di Katapo1iani. Si tratta de1 tipo da baoile rotondo marmoreo di 
diametro 1,80m. e di profondita 0,38 m., 1a quale nell' interno era 1isoia 

110.  U s e b   Hist. eccl.,   PG 20, 865; G   C r  s  s t. Homel. 
de negatione Petri, PG 59,618;  a  1  S  1e n t  a r  Descritio S. Sophiae, 
595, PG 86. 

111. S. Pe1ecanidis,    ArchDe1t 21 (1966),  
373, tav. 397a e b. 

112. D.  a 11 a s, o.C.  129. 
113. G. S  t  r i  u,     PraktAE   21. 
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Fig. 5. L' atrio della basilica di DUffietios  
a Nicopolis diEpiro. 

 
"1i 
1I 
., 

114.   r  a n d  s, o.c., PraktAE 1964,  141. 
115. Hist. eccl.,  4, PG 20. 865. 

e alI' esterno lavorata. La   probabile sembra essere il centro 
dell' area a cielo scopertoll'. 

 lato est deH' atrio  conservano tre casi di fontane costruite 
presso il muro del nartece. Questa disposizione e d' accordo con la de-
scrizione della basilica di Tiro che ci da Eusebio115• Nel centro del muro 

est dell' atrio deHa basilica di S. Demetrio a Phthiotides Thebe  con-
serva  banco  quale doveva essere posta la fontana dell' atrio.  

 conservano tracce di canali e da questo fatto  deduce che ]a fontana 
veniva riempita d' acqua portata dal  Frammenti marmorei conser-
vati ci danno la -possibilita di supporre l' esistenza di una fontana monu-
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menta1e a cupoIa118. PaIIas ha  opinione che qui c' era  spazio spe-
ciaIe, dove iI vescovo cambiava abiti durante Ia prima fase deIIa Iitur-
gia117. Anche neIIa basilica fuori Ie mura (D) deIIa stessa citta sono stati 
conservati pocchi resti deIIa fontana, Ia quaIe occupava 10 spazio tra Ie 
due ante del muro est deIl' atrio118. 

Lo stesso tipo si incontra neIla basilica di AIkison, molto im-
portante per il  ordinamento. Qui c' era  deposito d' acqua cos-
truito  mattoni; davanti c' era una serie di baciIi marmorei, nei quali 
molto probabiImente attraverso tubi scorreva  acqua deIla vasca. Una 
particoIarita erano Ie due vasche da bagno di marmo (2,80  1,10 m.) 
ai Iati deI deposito e presso i colonnati; queste vasche erano usate pro-
babilmente per bagni saIutari e si considerano moIto originaIi119. 

 lato ovest deIl' atrio e stata trovata Ia fontana deIIa basiIica 
di EIpidios; fra Ie ante dei coIonnati e situata una grande vasca circon-
data da transenne e coIonnette; di questa estato trovato anche iI canaIe 
di rifornimento d' acqua. 

Infine Ia fontana deIla basiIica  di FiIippi e caratterizzata per 
il  aspetto m  n u m e n t a  e e a r c a i  a  t e; questa occu-
pava tutto iI Iato ovest deI cortiIe deIl' atrio. NeI centro deI  muro 
ovest si apriva una grande esedra semicircolare.  ciascuno dei suoi lati 
e  maniera simmetrica c' erano due conche neIIe quaIi dei canali porta-
vano  acqua. Davanti a questa fontana c' erano colonnette di stile 
ionico che sostenevano iI piano superiore deI portico occidentaIe. Queste 
quattro conche avevano certamente iI ruoIo deIla fontana1ZO• 

Il rifornimento deIle fontane si faceva per mezzo di cisterne e 
pozzi che si trovavano dentro  vicino gIi atri.  essi si raccogIieva 
acqua piovana  di sorgente. L' acqua deIIa pioggia dai tetti dei portici 
si raccogIieva per mezzo dei canali  apposite costruzioni, fatte nel-

 area scoperta deIl' atrio oppure  cisterne1Z1• 

Le vasche si incontrano di soIito nei sempIici corti1i deIle basi-
liche, come per esempio a FiIippi, Ermione, Margarona (NicopoIis) e 

-116. G. S  t  r i  u,   ... ,  37. 
117.  EEBS 20 (1950),  303, fig. 9.;  r  a  d  s 

ritiene che  fosse una  que]]o stesso luogo. 
118.   rl a n d  s, Ergon 1972,  18 e 16, fig. 10. 
119. G. S  t  r  u,   PraktAE 1938,  116, fig. 3. 
120.  L e m e r   Philippes,  313, tav.    
121. G. S  t  r  u,   ... ,  37; ne]]a basilica di S. Demetrio a 

Phthiotides Thebe sono stati trovati cane.H  terracotta che portayano l' acqua 
nella cisternai 
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Asclepieion, ma anche dentro  atrio. Quasi tutta  area scoperta del 
quadriportico della basilica di Panormos e occupata da una grande e 
profonda vasca  m.); intorno a questa rimane libera una stret-
ta fascia che serviva per la circolazione. La vasca era intonacata inter-
namente e  acqua piovana scolava dentro direttamente dai tetti incli-
nati dei portici.  altri casi, come si edetto, le acque venivano raccolte 
nelle cisterne, dalle quali si attingevano. Nell' area della basilica  di 
Amphipolis e stata trovata la bocca di   e sotto questa una 
grande cisterna122• 

Molto spesso neg1i atri  presso questi si incontrano i pozzi. Sono 
state trovate in situ molte bocche di questi pozzi di marmo di forma 
quadrata  costruite  mattoni come nella basilica di Lecheon. Da 
questi pozzi si faceva  attingimento dell' acqua piovana  della sorgente. 

 dev' essere escluso il rifornimento dell' atrio attraverso gli 
acquedottil23 Nel caso della basilica di S. Demetrio a Phthiotides Thebe • 

sui muri del propileo e del battistero  stati scoperti canali i quali 
molto probabilmente portavano  acqua dalle terme vicine verso ovest 
all' atrio e al battistero. 

  Il S a  u t a t  r i u m 

Nell' area dell' atrio era posto anche  trono del vescovo, dove, 
secondo Choricio, egli accetava i saluti dei fedeli124 e seguiva la prima parte 
della messa, la quale in origine si celebrava  

Si considera che  esedra dell' atrio della basilica  di Filippi 
conteneva il trono vescovi1e; in questo posto che veniva chiuso da veli, 

 vescovo cambiava abitil26 L' esedra nell' area dell' atrio la incontriamo • 

 Egitto nella basilica di Abu-Minal27 , nell' Africa settentrionale128 

e in Palestina120, mentre questa manca completamente dal territorio 
italiano. 

122.  S t i k a s,    Ergon 1972,  26. 
123. F.  a  k i  o.c.,  88-89, dove  iscrizione di Firmianos, vescovo 

deIla citta  si fa menzione di un acquedotto daI quale veniva fornito 
 atrio deIla basiIica di S. Socrate. 

12ft. Laudatio Marciani, ratio a' (ed. Foerster,  8). 
125. D.  a  a s,  EEBS, 20,  290. 
126. Ivi,  300-301,  7. 
127. U.  e r e t, La  cristiana  Egitto, Atti, vol.   293. 
128.  R  m a  e 11  La basiIica cristiana  Africa settentrionale  

vol.   2ft7,  1. 
129. J. W. C r  w f  t, Churches at Jerasch,  Supplementary Papers 3, 

British SchooI of Archeology  Jerusalem,   tav. 2. 
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PaI1as dice che nelIa posizione delIa fontana della basi1ica di S. 
Demetrio a Phthiotides Thebe stava una costruzione che era costituita 
da due co1onne con architrave e transenne alI' uso de1 vescovo130. 

Nell' atrio della basi1ica  di Amphipo1is, verso i1 1ato est, e stata 
trovata una specie di banco (3,20X3,35m.) che e stato considerato come 
i1 posto de1 trono vescovi1e131. 

  m b  e n t  a n n e s s  

 Grecia qua1che vo1ta  atrio si trovava davanti al1a chiesa, iso-
1ato e 1ibero da costruzioni annessi, spesso perQ veniva circondato in 

 

 

Fig. 6. L' atrio della basilica di Asclepieion sotto  AcropoIis di Atene. 

parte   tutto da costruzioni necessarie per 1a vita cu1tua1e e ecc1esia-
stica della comunita pa1eocristiana. Per 1a maggior parte di questi am-
bienti annessi  importanza e  uso speciaIe e in parte noto.  aIcuni 
casi  atrio veniva circondato da ambienti annessi ben combinati come 
nelIe basiliche di S. Demetrio a Phthiotides Thebe e di Epidauro;  
a1tri casi perQ questi ambienti sono messi senza organicita come nella 
basilica di Panormos. 

130. D.  a 11 a s, o.c.,  301. 
131.  S t  k a s,     PraktAE 

1970,  50. 
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Luoghi annessi all' atrio incontriamo anche  Africa,  Siria e 
 Asia Minore, mentre essi mancano daJI' Italia. 

Di questi Iuoghi annessi   studiare soItanto i1 battistero e  
parte i1 diaconicon. 

1. Battistero 

Il battistero quaIche volta faceva parte dei Iuoghi annessi aI-
l' atrio,  molto probabi1mente era situato  origine, d' accordo inoItre 
con Ia prescrizione de] cosiddetto  e s t a m e  t u m D  m i   daI 
quaIe e raccomandata Ia sua   interno dell' atrio133•  que-
sta reIazione sarano riportati i battisteri che comunicano direttamente 
con l' atrio; questi  annessi aIIato nord, est oppure ovest. 

Ne11a basiIica di S. Demetrio a Phthiotides Thebe i1 battistero e 
costruito aI Iato nord de11' atrio, ha Ia forma rettangoIare e porta 

 abside inscritta verso ovest; comunica direttamente con iI portico 
nord  da est, con   vestiboIo e da questo si passa aI nartece133• 

Anche nella basilica di Panormos iI battistero, situato verso nord, 
e composto da tre stanze rettangoIari; Ie due verso est comunicano di-
rettamente sbIo con l' atrio. 

Nella basi1ica di E]pidios a Phthiotides Thebe i1 battistero occu-
pa tutto  ]ato ovest de11' atrio. Era una costruzione di forma a11ungata 
costituita da due ambienti dei quaJi il  grande era  catecumeneion 
e comunicava con l' atrio attraverso l' apertura bifora; 1 a]tro ambiente 
era  battistero vero e proprio, dove si trovava ]a vasca battesimaJe, e 
comunicava soltanto con il primo ambiente13t• 

 ella stessa  ad ovest si trova anche il battistero de11a 
basiIica  di Dion, composto da tre ambienti. Due porte mettono  
comunicazione Ie tre stanze (a nord e sud) con l' atrio. NeBa stanza cen-
tra]e, che e Ia  spaziosa, e stata scoperta ]a vasca battesima]e otta-
gonaIe. Anche  questo caso  battistero occupa tutta ]a ]unghezza deI 
Iato ovest deI compIesso.    

Raro e iI caso de11a  de] battistero aI ]ato orientaIe deI-
l' atrio, posto cioe tra questo e  nartece. Questo caso ]0 incontriamo nella 
basiIica di AIiki  isola di Thasos, dove  battistero e posto aBa si-

132. «Intra atrium sit aedes baptisteri", ed. Rahmani, Moguntiae 1899,  23. 
133. G. S  t  r  u, o.c.,  42, figg. 44, 45;  43,  46. 
134.  L a  a r  d  s,    PraktAE 1960,  62·63. 
135. S. Pelecanidis,    ArchDelt 21 (1966).  

373, fig. 1 e 2. 
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nistra del corridoio, che mette  comunicazione l' atrio con il nartece; 
 ha due ingressi l' uno dei quali porta al corridoio, l' altro    

Caso  un battistero cioe situato verso est dell' atrio, abbiamo a 
Timgad    

2. Diaconicon. 

Il cosiddetto  e s t a m e n t u m D  m  n  prescrive anche 
l' esistenza presso la chiesa di un ambiente speciale, cioe del diaconicon,  

. e stabilisce precisamente la sua posizione. Questo ambiente dev' essere  
situato alla destra deU' ingressodestro della chiesa per facilitare la  
deposizione delle offerte dei    Questo ordinamento 10 troviamo  
applicato in alcune basiliche paleocristiane della Grecia. 

L' ingresso del diaconicon della basilica di S. Demetrio a Phthio-
tides Thebe e situato presso la porta destra della chiesa. Questo diaco-
nicon terminava verso ovest in abside inscritta e aveva la stessa forma 
del battistero che era'posto simmetricamente dirempetto a questo; den-
tro e stato trovato un  e giare piantate  terra; all' angol0 del suo 
vestibol0 c' era un sacrario. 

L' ambiente che si trova presso l' ingresso destro della basilica di 
S. Stefano nell' isola di Coo e a sud del nartece  considera un diaco-
nicon; quest' ambiente porta un' abside verso sud ed e accessibile dal-
l' atrio139• 

L' edizione siriaca del  e s t a m e n t u m D  m  n  prescri-
 inoltre che  diaconicon dev' essere fornito di un atrioi«o. Esempi di 

diaconicon disposti  questa maniera sono noti queIlo deIla basilica di 
Gerasal«l e queIlo della basilica di Alkison a Nicopolis. Quest' ultimo dia-
conicon  comunica direttamente con l' atrio, 10 riportiamo pero, 
perche e l' unico  di diaconicon con proprio atrio esistente  Gre-
cia; era pavimentato con mosaici  come gli altri che abbiamo visto, ter-
minava verso est in un' abside semicircolarelC2. Secondo Pallas, anche 

136. J. S  d   O.c.,  857-859, fjg. 82, 83. 
137.   h a t c h a t r  an, Les baptisteres  Paris 1962,  135· 
138. «Diaconicon sit a  dextram ingressus qui a dexterjs est», ed. 

Rahmani,  23. 
139.   a  d u c c    e bizantine a Coo, Pavia 1936, 

 16. 
140. «Habeat diaconicum atrium cum port.icu circumambiente», ed. Rahmani 

 23. 
141. J. W. C r  w f  t, o.c.,  10, tav.  
142. C h. D e  v   O.C.,  272, fig. 2. 
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C ::r 

Fig. 7. L' atrio della basilica  di Dion  Macedonia. 

143.  EEBS 20,  30. 
144.  L e m e r   Philippes,  299, tav. IVd,  XVI.   
145.    a t  n, o.c.  120. 

l' ambiente absidato situato presso l' ingresso sud dell' atrio interno della 
basilica  di Filippi dev' essere considerato  diaconicon143• Lemerle 

 esita a caratterizzare quest' ambiente  diaconicon a causa 
delle  dimensioni144• Comunque e possibile dire che era  dia-

 dalla sua posizione adatta, a sinistra  della porta sud, la 
quale immette nelI' atrio interno ed era utilizzata dalla maggior parte 
dei fedeli.   l' abside semicircolare, caratteristica del diaconicon, e 
l' esistenza di porte le quali chiudevano, come dimostrano le traccie 
dei fori sulla soglia, ci persuade che questo ambiente doveva essere  
diaconicon. 

11 lato ovest dell' atrio della basilica di Panormos era occupato 

dal diaconicon che aveva una forma rettangolare, diviso  tre stanze; 
nella stanza sud  state trovate due  vasche di     

 U  e 1e  c  d e g1  a t r   r   c   a 1    G r e c  a 

NelI' elenco seguente   compresi gli atri che  stati sca-
vati e studiati sufficientemente, mentre manca  gran numero di essi 

 studiati ancora  maniera soddisfacente. Questi atri appartengono 
nelle basiliche seguenti: 

1. D i S. D  m e t r i  (basil.  a Phthiotides Thebe (Nea 
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Anchia1os). Il collegamento organico dell' atrio triportico  Ia chiesa 
vera e propria   che  dev' essere stato costruito contempo-
raneamente  iI resto deI compIesso basiIicale. Sui Iati nord e sud deI-

 atrio  annessi iI battistero e iI diaconicon che comunicano diretta-
mente  quello. Verso iI Iato est  conserva  banco (di fontana  di 
sa1utatorium ?);  conserva anche    portico nord. La co-
struzione della basiIica  data   all'  deI  secoIo. La stessa 
data  danno anche Ie scuIture deIIa basiIica148• Le dimensioni interne 

 deII' atrio  m., della chiesa  iI nartece  m. 

2. D i ve s c  v   d  s (bas.  deIIa stessa citta. 
Dopo gIi scavi suppIementari estato dimostrato che iI piccoIo atrio  
due portici,  anche  suoi ambienti annessi,  contemporanei delIa 
basiIica147; tutto iI Iato ovest deII' atrio occupa iI battistero triparti-
to.  resti deIIa fontana si trovano verso iI Iato ovest deII' atrio. La ba-
siIica si data   secoIo  riparazioni deI  Le dimensioni interne 

 dell' atrio 7,50  18 m., della chiesa  iI nartece  m. 

3. D  s c  e  e i  ad  t e n  L' atrio triportico irregoIa-
re aveva Iungo iI Iato nord quattro ambienti annessi e verso iI Iato ovest 

 cortiIe  due vasche. Lo stato dei resti delI' atrio   da Ia possi-
biIita di estrare a1tri eIementi. La costruzione della basiIica  data tra 
gIi anni 450-460148. Le dimensioni interne  delI' atrio  m., 
della chiesa  il nartece  m. 

4. D i   d a u r  L' atrio,  parte obIiguo,  trova 
cato davanti aIIa chiesa senza organicita e  tratta sicuramente di una 
aggiunta posteriore. Si circonda da ambienti annessi di usanza 
sciuta. Da1Io studio delIa decorazione deIIe scuIture e dei  Ia ba-
siIica  data     secolo149• Le dimensioni interne  deI. 

 atrio  m., della chiesa  il nartece  m. 

5. D   k  nell' isola di Thasos. L' atrio quadriportico ir-
regoIare estato aggiunto durante l' uItima fase deIIa costruzione deI com.. 
pIesso deIIe basiIiche gemelle;  data  periodo daIIa meta deI  fino 

 G. S  t  r  u, O.c.,  51;  112, fig. 155. 
147.  Lazaridis,    PraktAE 1960,  63. 
148.   r a v  s, O.c.,  64;  65, fig. 19. 
149. G. S  t  r       Praktika Akademias Athi-

 4,  92. 
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la meta. del     Il battistero, m01to originale, si trova tra 
l' atrio e il nartece. Le dimensioni interne dell' atrio   m. 

6. D i  a t a  1i a  i nell' isola di Paros. L' atrio e di una 
basilica anteriore e si data nel  sec010j  e stato sopresso probabil-
mente nei tempi di    

7. D i S. S t e f a n  nell' isola di Coo. L' atrio triportico  
posteriore come 10 dimostra il cattivo collegamento con la grande basi-
1ica e specialmente  diverso materiale, 1a semplicita. e poverta. di par-
tic01ari    Le dimensioni interne  dell' atrio  
m., della chiesa con il nartece  m. 

8. D i L e c h e  a Corinto.  due atri (semicircolare e rettan-
g01are) costituiscono  insieme unico, il quale e· stato aggiunto  
tardi  corpo della basilica, che al1' inizlo terminava al nartece. 11 
materiale della costruzione dell' atrio e poco diverso dal materiale· dei 
muri del    Il centro dell' atrio semicircolare era occupato da una 
grande vasca, mentre  atrio rettang01are c' erano due depositi 
gitudinali d' acqua ai due 1ati de1 propileo.  due atri  stati aggiunti 
probabilmente durante l' epoca di Giustino  (518-527). Le dimensioni 
interne  dell' atrio semicircolare, 1a corda 32 m., l' altezza de1-
l' arco 12 m.j dell' atrio rettangolare  m., della chiesa con il 
nartece  m. 

9. D i D u m e t i  s (bas.  a Nicopolis. Come si  constata-
re dalla pianta, l' atrio triportico si collega armonicamente con 1a chiesa 
vera e propria, che si data ne1  sec010154• Le dimensioni interne  
dell' atrio  m., della chiesa con il nartece  m. 

10. D i  1k i s  n (bas.  della stessa citta.. L' atrio  si 
collega organicamente con 1a chiesa, 1a cui costruzione si data alla fine del 

  al1' inizio de1  secolo. Verso il1ato est dell' atrio si trovava un 
grande deposito d' acqua, molto originale1H Le dimensioni interne• 

 dell' atrio  m., della chiesa con i1 nartece  m. 

150. J. S  d  n i.  Aliki... , O.c.,  725 e 795. 
151.   r  a n d  s, PraktAE 1962,  183. 
152.   a  d u c c  o.c.,  17, fig. 9. 
153. D.  a 11 a s,   PraktAE 1959,  132,.nota•... __ .. 
154. G. S  t  r  u,    207. 
155.  d  m,   PraktAE 1938,  116,  
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 D  a n  r m  s  Creta. Dal1a oostruzione abbastanza 
cattiva  nota che l' atrio quadriportico e stato aggiunto in  secondo 
tempo. Quasi tutta l' area scoperta e occupata dal1a grande vasca. Sui 
lati nord e ovest  annessi gli ambienti de1 battistero e de1 diaconi-

  Le dimensioni interne  dell' atrio  m., della chiesa  
il nartece  m. 

12.  d i F i 1i  i. La basilica aveva due atri quadriportici, 
rettango1ari. Su1 1ato ovest dell' atrio orientale c' era 1a fontana e una 
grande esedra, mentre il centro de1 secondo atrio occidentale era occu-
pato da una vascaj quest' u1timo atrio era fornito  ambienti annessi 
verso il 1ato ovest. L' area che occupavano i due atri era molto grande 

 confronto  l' area della chiesa vera e   La basilica si 
data neg1i u1timi  de1 V seco10. Le dimensioni interne  dell' atrio 
orientale  m., dell' atrio occidenta1e 25,50X30m. e della chiesa 

 il nartece  m. 

156.   1a t  n. o.c.,  118, 127;  114, fig. 1. 
157.  L e m e r 1  Philippes, tav. XXXV-XXXVI, 


