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Le tre fasi edilizie 

Lo scavo del tempio a megaron 2 (fig. 1) documenta tre distinte fasi edilizie che coprono 

un arco di tempo compreso tra il XV e il IX secolo a.C., e che trovano un riscontro con la 

seriazione cronologica documentata durante l’indagine archeologica che ha interessato 

il tempio a megaron 1. 

 
Fig. 1 - Ripresa aerea del tempio a megaron 2 (foto di Unicity S.p.A.). 

La prima fase d’impianto della struttura templare è databile all’inizio del Bronzo Recente, 

quando infatti fu costruito il tempio rettangolare caratterizzato dal prospetto anteriore 

originariamente in antis, ossia provvisto di ante sul prospetto, strutturato in due ambienti 

praticabili da due aperture in asse architravate, che hanno ancora una marcato aggetto 

dei piedritti in muratura rispetto alla verticale che sostenevano l’architrave, e vano di 

fondo absidato.  

In una seconda fase edilizia, cronologicamente inquadrabile nel corso del Bronzo Finale, 

nella parte frontale dell’edificio fu murato l’ingresso in antis e sostituito con un prospetto 
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rettilineo, e aggiunto un spazioso temenos in cui si svolgevano i rituali legati al culto, mu-

nito di bancone lungo tutto il perimetro interno formato da grandi pietre fluviali (fig. 2), 

con ingresso orientato a Sud e in asse con quello dei tre ingressi architravati del tempio.  

 
 

 
Fig. 2 - Il bancone sedile del temenos (foto di Unicity S.p.A.). 

Contemporaneamente, nel piccolo ambiente ricavato nel vano di fondo absidato fu co-

struito un singolare altare-focolare (fig. 3).  

Durante l’Età del Ferro, nella terza fase edilizia, furono aggiunti due vani ausiliari di 

pianta rettangolare, il cui ingresso si apre lungo il lato destro del temenos, e due ulteriori 

piccoli ambienti rettangolari, anch’essi appoggiati allo stesso lato destro del recinto cul-

tuale ma con entrata dall’esterno.  
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Fig. 3 - Veduta generale dell’interno del tempio. In fondo particolare della ricostruzione dell’altare-foco-
lare presente nel vano absidato (foto di Unicity S.p.A.). 
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